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Letteratura 

La poeaia Incana di Albino Pierro 

II dialetto 
come ricordo 

Alii nuova raccolta del poeta « Perche la morte? » 
.'editore Laterza affiance un volumetto di testi
monialize sulla sua opera e di giudizi critici dovHti 
a Bosco, Levi, Petrocchi, Gabrieli, Marti, Cattaneo 

Una nuova raccolta di ver-
si pubblica il Jucano Albino 
Pierro sotto il titolo Eccd 
'a morte? (ossia «percbi 
la morte?»; ed. Laterza, 
pp. I l l , L. 800). Parallela-
mente lo stesso ed. Laterza 
ha riunito in un altro vo
lumetto gli interventi che, 
intorno alia poesia di Pier
ro, pronuneiarono, in un 
pubblico incontro romano 
del 1968, Umberto Bosco, 
Carlo Levi, Carlo Salinari 
t) Giorgio petrocchi. Inoltre 
sono riportati ugualmente 
nei due volumetti una « pre-
messa * di Francesco Ga
brieli e altre note critiche 
dovute a Mario Marti e a 
Giulio Cattaneo: il lettore 
potra, quindi. valersi di au-
torevoli guide alia conoscen-
za del poeta- Da queste te
stimonialize, e in particola-
le da quella di Petrocchi, si 
apprendono alcuni partico-
lari sul difficile e quasi 
drammatico travaglio forma-
tivo del poeta. Da princi-
pio egli aveva concepito in 
lingua «italiana > il suo 
strumento espressivo. Ma, 
quasi a conferma di una mia 
vecchia tesi sulla ma neat a 
« as&imilazione » nell'italia-
no di tutte le risorse eapres-

tive che individualmente gli 
indigeni di questo paese e 
i fruitori di questa lingua 
posseggono, egli finiva per 
scoprire uel dialetto di Tur-
si (provincia di Matera) il 
linguaggio piii aderente alle 
cose che sentiva di dire. 

Ma cos'e esattamente il 
dialetto lucano di Pierro? II 
problema non si presenta 
affatto in termini facili. An-
zitutto non e 1'eco di un 
parlare quobidiano come pos-
sono essere stati per altri 
poeti di tradizioni dialettali 
piu illustri i materiali de-
rivati dai modi popolari e 
regionali. Oggi, del resto, se 
si escludono alcune regioni 
ostinatamene chiusc nei dia-
letti (ad es. il Vcneto, al
cune province lombarde, ec-
cetera), i dialetti tendono 
ad annullarsi in una lingua 
nazionale sia pure approssi-
mativa o in continui e rapidi 
passaggi da una tastiera al-
1'altra (come accade in cit
ta molto diverse, ad es. a 
Milano o a Napoli, persino 
nell'uso dei quartieri piu 
«popolari*). Ma e proprio 
quest'ultimo procedimento 
che, per vari motivi, Pierro 
ha adottato. Ossia, per quan-
to com post a in «dialetto», la 
sua e tutt'altro che una poc-
sia < dialcttale », giacche del 
dialetto non assume i vczzi, 
gli abbandoni, i compiaci-
menti, ma, come in una ve
ra e propria lingua, ricerca 
le profondita di tono c i 
ritmi interni delle scoperte 
di linguaggio. Piu precisa-
mente, si potrebbe dire che 
Pierro torna al dialetto e Jo 
rielabora attraverso la cono-
fcenza della lingua nazionale 
O, come e stato detto, isti-
tuisce un suo dialetto non 
•vendo trovato a propria di-
tposizione neppure quei va
ri strati di lombardo-mila-
nese (da quello colto dei 
aalotti illuministi alia «len-
gua del Verzee ») di cui di-
•poneva Porta. 

In pratica, il « dialetto > di 
Pierro trova una continua ve-

rifica neU'ilaliano. Formulia-
mo Tipotesi che entrambe le 
tastiere gli sjano indiapen-
sabili. In quest'ultima raccol
ta egli stesso «traduce » i 
propri componimenti. Ma non 
credo che sia solo, ad uso di 
«testo a fronte », per i let-
tori che ignorano il tursita 
no. E' quasi una verifica bi-
lingue (o bifronte) di moti
vi poetici e di sonorita che 
si rispondono da una pagina 
all'altra. Ecco, ad esempio, 
la prima quartina di «Na 
bella cosa >: « Sta cosa che 
sente vicine f e ca mi fe 
sempre contente, / nun vog-
ghie dice chigghi'ete / si 
no s'i pigghiete u vente » 
(•questa cosa che sento vi-
cina / e che mi fa sempre 
contento, / non voglio dire 
cos'e / se no ae la prende 
il vento »)• Facile awertire, 
specie negli ultimi due versi, 
come funzioni diversamente, 
nei dialetto, e con maggiore 
profondita, l'invenzione de4-
10 stesso motivo. Non senza 
una comune, ma alquanto 
di versa, illuminazione fra 
nostalgica e ironica che mi 
sembra essere uno dei carat-
teri piii important! e, insie-
me, il limite dell'atteggia-
mento poetico di Pierro. 

Infatti, e chiaro che la 
sua voce tenda al < subli
me », a una ricerca di situa-
zioni e di motivi esemplari: 
quanto di piu tradizionale e, 
direi, scontato l'uso poetico 
abbia tramandato in ogni 
lingua. Ma, nei dialetto, egli 
ha saputo e vol u to ricercare 
qualcosa che possa contrad-
dire proprio la sovrapposi-
zione * sublime»: di qui le 
discordanze ironiche che cer-
cano una piu semplice e uma-
na intesa col lettore su mo
tivi e temi che fanno parte 
di un mondo elementare: 
1'amore, anzitutto, viasuto 
secondo schemi classic! di 
gioie, di separazioni doloro-
se o di dedizione assoluta 
(I'amore, segno di privilegio 
come in una Iontana tradi-
zione cortese): i grandi in-
terrogativi sulla vita e sul
la morte annunciati sin dal 
titolo; infine la natura, 1'av-
vicendarsi delle stagioni o 
i ricordi di periodi e ricor-
renze felici. Da questi temi 
Pierro sa ricavare delle si-
tuazioni poetiche che, a vol
te, sembrano graffiate o in
cise in un cristallo per quel
la loro chiarezza tanto piu 
scintillante quanto piu e 
forte la carica interna del-
l'ironia Si veda, fra tutte, 
la breve ma bellissima poe
sia « Perche piangevo », do
ve la patetica eoscienza del-
la solitudine si trasforma 
nell'analogia surreale del-
1'uomo messo in equilibrio 
precario a far da banderuo-
la, in rcalta abbandonato 
alle incertezze di cadute peg-
giori e di spaventi continui. 

Pierro libera cosl il dia
letto da ogni compiacimento 
e da ogni facilita. II suo e 
un dialetto de-I • ricordo », 
quasi di un « tempo perdu-
to» che si deve ritrovare. 
11 ehe conferma alcune con-
clusioni enunciate nelle te
st imonianzo di Bosco. di Le
vi e di Salinari. II che spie-
ga anehe perche Pierro non 
aderisca maggiormente ai 
temi della sua terra d'origi-
ne. La soeieta vi appare a 
tratti come elcmento deco-
rativo o, appunto di «situa-
ne » sempre in un rapporto 
di distacco n di ricordo, di 
un poeta che consapevol-
mente rimane eco sonora, 
anche negli sviluppi dell'esi-
stenza, di una propria epo-
ca e del proprio rimpianto. 

Michele Rago 

Le cittd 

Gli Eloi e i Morlocchi 
A*ch< intimi al ctntro storico di Rom e cmcinta ma bnrtta periferiau al 4i la, la « i n t rasi-
dwuiali», « r t i a silenziasa — C a m ia m libra i\ H. 6. Walls: m la tarraaKa daNlaiaufi-
nazioae nen aiuta a vedere I'awenirt beasi a caaqnadera qaal e la iafica del praseata 

Un libro, un film 

La denuncia 
di Remarque 

In attesa che i film che in 
questi giorni sono proiettati a 
Venezia invadano il mercato. 
nei cinema si proiettano (ulU-
me propaggini della pausa esti
va) in stridente conlrasto, pro-
dotti di terz'ordine e vecchi ca-
polavori riesumati per I'occa-
sione. A quest'ultima specie «p-
partiene AU'ovest niente di nun 
vo film tratto dal famoso nv 
manzo di Erich Maria Remar
que Niente di nuovo sul fronte 
occidental. 

Un libro di guerre contro la 

frasi come queste. in cui si co-
glie l'intima necessita che ha 
spinto Remarque a scriverlo 
(dieci anni dopo la fine de.la 
guerra) per liberarci delle cri-
si di disperazione che lo afflig-
gevano in conseguenza delle 
esperienze belliche: € Siamo dei 
profughi. fuftgiamo noi stessi, 
la nostra vita >. 

Remarque dopo la fine del 
conflitto vis.se girovago. inca-
pace di affrontare I'esistenza: 
f Avevamo diciotto anni e co-
mmciavamo ad amare il mon-

Erich Maria Remarqua 

guerra. E' nolo che nell'amoito 
della campagna bcllicista i.ca-
tenata nella Gcrmania gugliel-
mina durante la prima guerra 
mondiale, anche i professori 
spingevano i loro alunni ad .ir-
ruolarsi volontari. Con ama-
re/.za e disincantata ironia i 
giovani protagonisti del roman-
zo di Remarque si domandano 
cosa restera di un hceale in-
vecchiato sparando, quando 
scoppiera la pace. Gli adulti, 
bene o male, hanno dei lei;i-
mi precisi con la vita: un m<i 
stiere, la moglie, i figli. II 
dramma e dei giovani: * Due an
ni di sparatorie e di bombe a 
mano, non puoi spogliartene co
me una camicia... >. «E' la 
guerra che ci ha resi inetti 
a tutto ». « E vedevamo che del 
loro mondo non sopravviveta 
piu nulla- Improvvisamente, spa-
ventevolmente. ci sentivamo 
soli, e da soli dovevamo sbri-
garcela». II libro e pieno di 

do e l'esistenza: ci hanno co
st ret to a spararle contro ». 

Remarque fece molti mestie-
ri, dal maestro di scuola Tmo 
alio zingaro, finche. con Nien
te di nuovo sul fronte occiden-
tale, divenne uno scnttore di 
fama internazionale. 1 suoi suc-
cessivi romanzi di guerra njn 
ebbero una grande accoglienza, 
ma raggiunse di nuovo il suc-
cesso con Arco di trionfo. La 
sua maggiore opera di •n'ritto-
re nmane il primo romanzo, 
in cui il racconto spietato e rea-
listico delle conseguenze della 
guerra sull'uomo si avvale Ai 
una freschezza artistica che 
rara mente tocca le upere di 
denuncia e descrizione di una 
realta immediata e bruta'e. 

Nei 1938 Remarque fu pri-
vato della cittadinanza tedesca 
per il contenuto antimllitansta 
e antinazista dei suoi scritti. 

Pier Giorgio Rubra 

Notizie 
IV incontro 
degli storici 
italiani 
e sovietici 

Oraanltzato dall'Asaacla-
tl*n« Italiana par I rapawrtl 
culhirall can I'Unlan* Savia-
tka a rfall'liHhiU dl Storia 
Mafldiala dtell'Accammla dal-
la Sclanta dtell'URSS, al aval-
tara a Rama II tS a M atto-
kra, a>ratM la Mtfa Oall'AtM-
clailaM Halia-URSS (Piaua 
4*4la RafNwMlta, 47), II IV 
canvafm> dafli ataricl llalianl 
« aavWkl. Out I taml all'ar-
4 1 M ml flama dial canva-

i j Lo sviluppo della citU 
in Italia a in Russia M i ae-
coU XTV-XV1, ivlatari aavla* 
»kJ I »Mlaa*Hi MicaJaJ I . 
Hi* aWt'Unlvaralta « U -
IblaWaala a Valaatla L. Janfn 
SlKUalvafaH* 01 Mate*, r*-

latora Itallano II prof. Er-
naita Sattan, Pratlda dalla 
Facolli dl Lattara dtll'Uni-
varaila di Firanza; 

Z) 1 rapporti italorussi dal 
1900 al 19M, ralatrlcl aovla-
tlcha la profaataratia Zlnal-
da P. Jachlmavlch a Llna 
Mlaiane, ralatara Italiana il 
prof. Franco Catalano dalla 
Unlvarilla dl Matalna. 

Stanna Intanto par vKlra 
All attl dal I I I ConvoaiM da-
all itorlel Italiani a savlatlcl, 
tanuta a Maaca nairaprila 
1MI a artlcalata H I dua taml: 
1) fataalutlama In Kuropa 
nal aacall XVI-XVIII; t) I 
rappadl Itala-nittl dal I M 
al 19M. Oil attl tana awMII-
catl In un < Qwaalarna • alalia 
rlvlata «Rataagna Savlatl-
ca », f9»i*9 dall'Aataclailana 
Italla-URSS. 

• t ' l n t a pravlnclala ptr 
|T turlam* tla artjanluand* 
— aTaccaria can I'Accada-
ml* all ball* arN dl Cata
nia — una raaaafna iotar* 

nationsIc di grafica d'artc 
a pracitamanla dl opara cat-
cograflcha, lltoflraflcha, xilo-
graflcha a tarigraflcha. E' 
nagli Intandlmantl dagll or-
ganiiiatorl cha la moalra 
abkia una pariodlclta an-
nuala par praaantara pun-
tualmanta quanto dl piii vivo 
a nuova vlana prodotto nal 
campa dalla grafka man-
dlala. Sagratarla dalla Mo
alra a rinciaara Nunilo Scla-
varalla. L'lnvlto alia ma-
atra, cha I'Knt* provincial* 
dal hiriama d| Catania ha 
In pragramma 41 raalluara 
• cha flla •> trova In una 
fata avanaata dl arganlua-
ilana, A ttata aataaa a SS 
naiianl la ouall asalcurano 
la raapraaantanta ufNclala 
nalla partactpailana alia 
maatra. 

Alia maatra, cha avra ea-
ma aada fAccadamla dl hol
la artl, varra afiancata una 
aapaalilaM dl partadkl apa-
clallnafi nal campa dalla 
•rafka * dalla aaa>rawlanl 

artiaticha piu avanzata non-
ch4 la prolailona dl docu-
mantarl d| grafica d'arta a 
dl tarnica graftca prodotti 
nal mondo. I laboratorl dal-
I'Accadamla dl hallo artl, 
Inoltra, mattaranno I vlalta-
tori dalla moatra — cha avra 
luoga nalla mata dl ottobra 
— in condmona di canoacora 
como al raallzia un'opora at-
travarsa la varia tacnlcha 
doirinclalona. 
# II Comltato organlnatara 
dal Pramla lattararlo • Pai-
zala a mantra aottollnaa II 
ruolo paaltlva a dl aallacU 
taiiona cut hi rata tvalta p*r 
oltra vantl anni. rltlana na-
caaaarla una rlflaaalana crl-
Ilea alia acapa dl adaguara 
I'lnlilatlva alio nuovo aal-
gania culhirall. A lata aca
pa ha daclaa dl rkarcara 
una nuava farmula In una 
rlunlana camjiunta dal Ca-
mltata arganluatara a dal-
la Cammltalana gludicatrlca, 
cha al tvalmra nal praaalma 
attahra, 

Dopo piu di trenta anni. tor-
no ad abitare per qualche gior-
no sulle boscose pendici di 
Monte Cavo. per una tardiva 
vacanza di vecchi sposi. Scri-
vo dalla terrazza della mta 
stanza O'aloergo, e come ap-
poggiato a I monte. e scende a 
terrazje reemtate di ortensie 
sulla via di Rocca di Papa). 
Potrei per un momento pensa-
re di essere tomato indietro 
nei tempo, di essere venuto a 
far visita ai miei vecchi nei 
1937. se guardo i castagni, i vi-
gneti. il lago di Albano domi-
nato dal palazzo pa pale di Ca
ste! Gandolfo. Certo. l'occhio 
coglie ben presto novita e dif-
ferenze: la striscia d'asfalto 
della Via dei Laghi che si sno-
da tra un belvedere e l'altro, 
sopra le scure acque profonde, 
o il grande complesso < Pio 
XIJ - Ceotro per un mondo mi-
gliore >. 

La vera, profonda differen-
za non si pud pero coglierla 
collo sguardo. stando fermi su 
di una terrazza a contemplare 
questo paesaggio che il buon 
Massimo D'Azeglio diceva esse
re il piu bello e suggestivo che 
avesse mai visto. Bisogna mtio-
versi. andare alia ricerca dei 
senticri. delle passeggiate. del
le " merende " fatte in que
sti luoghi nella infanzia e nel
la giovinezza. II primo choc 
lo provi salendo a Monte Cavo. 
Dopo aver pagato 200 lire di 
pedaggio per andar su (in auto
mobile: ma i piedi. chi li ado-
pera piii?). in vetta trovi un 
odioso ukase che vieta di con-
sumare colazioni al sacco entro 
il sacro ed ampio recinto della 
proprieta privata deH'albergo 
ristorante che monopolizza og
gi la zona cara ai pic-nic del
la mia infanzia e giovinezza. 

Questo perd e il meno. Quel
lo che dapprima ti irrita. e poi, 
poco a poco. ti da come un 
senso di soffocazione, e la 
quantita delle recinzioni. di bo-
schi e di prati. di tutte le zo
ne verdi che erano una volta 
aperte al pubblico. anche se di 
propriety privata. 

I versanti piti dolci. le col-
line piu apriche sono oggi — 
massivamente — < lottizzate». 
Cerchi la via del tuoi giovani 
anni per ripercorrerla nei tuoi 
vecchi anni colla sposa e il ca
ne. anche pssi non pio giova-
nissimi. e la trovi bloccata en
tro Vinvalicabile recinto di un 
« Monte Gentile » e di un « Pog-
gio Fiorito» (i nomi hanno rl-
ferimento a fatti realmente ac-
caduti). Questi nomi soavi co-
nrono la tra«jforma7ione del ver-
de e del hello e dell'aria ossi-
genata da bene pubblico. o 
quanto meno a dlsposizione di 
tutti, in proprieta privata di 
ristretti gruppi privilegiati. 

Mi sia consentito. una volta 
In vita, di citare con consen-
so Herbert Marcuse. Nei suo 
ultimo Sapaio nulla liherazione 
l'anziano fllosofo della «scuo
la critica > di Prancoforte af-
fcrma ad un certo momento: 
« L'oscenila 6 un concetto mo
rale che appartiene all'arsena-
lc verbale deWestablishment» 
(del ffruppo dirigente) t il quale 
ne tradisce il signfflcato nei 
mentre lo ti"va, in quanto lo 
applica non alle espressionl del
la tua propria moralWA. ma dl 
quella altnii. Oscena non e la 
foto di una donna nuda che 
mostra II pelo del pube, hens! 
quella di un general? vestito 
di tutto punto che sfoggia le 
medaglie delta campagna del 
Vietnam: osceno non e il ri-
tuale degll hippies, ma l'alto 
dignitario della chiesa U quale 
dichiara cha la g<ierra e ne-
cessaria per mantenere ta pa
ce. Î a tcrapia linguistics, e 
cio* lo sforzo di liberare certe 
parole (e quindi 1 concetti che 
ad esse corrispondono) dalla 
eompleta distorsione del loro 
signtflcato nell'uso che na fa 
IVfttoMtahmenf, eslge fl tra-
aferimento dei criterl morali 
da\Vestablishment alia rivolta 
contro di esso » (traduzlone di 
Luca Lambert! nella edizione Ei-
naudi 19*9). 

Giustissimo: gli aggettivl 
c ameno >, « ftorito >, « grafto* 
ao», «gentile* cha rtstabllah-
ment della spaculasione adilizia 
attribuisce a colli. praU. bo-
achi recintati (• aorvegliatl tal-
volta addlrittura da guardia ar-
mata • da can! lupo!) IOOO da 
aoatituira con r«<ffttlvo aotcav 

no > o t repugnante >, I'unico 
che bene quahfichi la operazio-
ne in cor so. 

II caso ha voluto che la sur-
realta della immagmazione poe-
tica mi ablna atutato a com-
prendere piu nei profondo il 
signincato umano della realta 
urbanistica di Roma e dintorni. 
Mi ero proposto solo letture 
molto impegnate. in questa va
canza ai Castelli: ma. come 
sempre accade (almeno a me). 
e venuto il momento nei quale 
ho frugato tra i libri piu leg
ged di mia moglie, e sono sta
to attratto da un vecchio. fa
moso volume della fine dell'800. 
appassionante lettura dell'ado-
lescenza: The Time Machine, 
la «macchina del tempo» di 
H. G. Wells. II «viaggiatore 
del tempo» racconta agli ami-
ci quello che ha visto nell'an-
no ottocentoduemilasettecento-
uno della nostra era. 

Sulla superflcie della Terra 
in mezzo a giardini splendidi. 
nutrendosi di frutta squisite, 
dormendo in palazzi stupendi 
(ma in decadenza) vive una 
razza umana fragile e squisita, 
gli Eloi. In enormi cittA softer-
ranee, areate da potenti mac-
chine attraverso profondi poz-
zi, vive perd una umanita com-
plctamente diversa. i Morloc
chi. che la luce del giorno or-
mai acceca. che emergono so
lo nelle notti di luna nuova. 
La differenziazione tra le due 
citta ha portato alia differen
ziazione dell'umanita in due 
specie, al loro completo distac
co. alia decadenza dell'una e 
deU'altra: il viaggiatore del 
tempo scopre con orrore che i 
gentili e incoscienti Eloi non 
sono ormai altro che il gregge 
che i Morlocchi fanno vivere 
nei paradiso terrestre in disfa-
cimento per la loro alimentazio-
ne nella oscurita del sottosuolo. 

La surrealta della immagina-
zione aiuta non gja a vedere 
l'avvenire (non solo l'ottocento-
duemilasettecentouno, ma il 
duemilasettecentouno vedra una 
Terra ben diversa da quella 

evorata da Weils), ma a com-
prendere la logica del presente, 
N'on ci saranno mai gli Eloi e i 
Morlocchi: ma la logica della 
urbanistica nei nostro paese, se 
andasse avanti senza resistenze 
e rotture, condurrebbe certa-
mente agli Eloi e ai Morlocchi. 

Attorno alia grande citta ita
liana si avvolgono oggi infatti 
due cinture*. una prima per i 
Morlocchi, una seconda per gli 
Eloi. I Morlocchi vengono sti-
pati in alti ediflcl di cemento, 
che si susseguono senza inter-
ruzione di giardini (ne di scuo-
le, ne di palestre. ne di ospe-
dali, ne di campi sportivi), nel
la fascia pontigua al " centro 
storico ". Gli Eloi. invece, inca-
ricano i loro ingegneri e archi-
tetti della costruzione di " zo
ne residential! " di sogno oltre 
la pestilente periferia morloc-
chiana: una cintura verde, di 
verde recintato beninleso. con 
piscine e campi da tennis e 
terreni per il golf e soprattutto 
vtllette (che usufruiscono in 
comune delle sopraelencate pia-
cevolezze). Coal accade a Ro
ma, coal — a quanto mi rac
conta I'amico e compagno Ot-
tavio Cacchi — accade a Fi-
renze: e penso che il fenoma-
no tenda a generalizzarsi. 

Non credo proprio, perd, che 
si arrivera alia situaiione tro-
vata nei I'anno ottocentoduemi-
lasettecentouno dal < viaggiato
re del tempo*. I lavoraton 
della citta dello tmoo si ribel 
leranno vittoriosamente ben pri
ma di essere degradati a Mor 
locchi; al posto delle due citta 
di oggi, queila dei beati a quel
la del aoffarentl. quella degll 
Elot e quella dei Morlocchi, co-
atrutranno un'unlca citta, la 
citta degU uomini, E at pud 
cominciare ancha aubito a faxlo. 

L, Lombardo Radica 

Rai- Tv 

Controcanale 
VERSO LA CATA-STROFE 

— La nuova serie dfjeumenta 
ria curata da Hombert Btan 
chi e realuzata da Amleto 
Fatton. L'Eurwpa verso la ca-
*dstr<rfe rappresenta, almeno 
dal punto di vista cronoLogico, 
la continuazione della serie 
La pace perduta: e, infatti, la 
narrazione e cominciata pro 
prio da quell'anno 1933 cui 
aveva approdato il documen
tor™ precedente. Questa vol
ta, tuttavta, almeno a giudi-
care da questa prima punta 
ta, sembra che gli autori ah-
biano modificato in parte la 
/ * > * « • • « * J*1* «*A«* 0"-fc—— J - » -m — — —-

maggior rilievo all'intervento 
degli storici, si da fame I'os-
satura del documentario. La 
inuiatito potrebbe essere 
molto utile, se il contributo 
degli evperti fosse adoperato 
con misura e criteria, per 
esempio alio scopo di analtz-
zare un problema da diverse 
angolazioni e sulla scoria di 
informationi di fonte diversa 
raccolte dagli specialisti- Pur-
troppo, in questa prima pun-
tata, invece, abbiamo finito 
per assistere ad una sfilata di 
personaggi — ben sette storici 
in circa sessanta minuti — 
che cercavano di sintetizzare, 
ognuno per suo conto, un pet-

\ zettino di storia o un giudi-
, zio: e cost, piuttosto che a 
' chiarire il discorso, Vinter-
\ vento degli specialisti e ser-

vito soltanto a renderlo piu 
frammentario. 

Frammentario e ineguale. 
del resto, e risultato il rxtmo 
della puntata nei suo com
plesso: sttuaztoni complicate 
come quella interna dell'Au-

stria sotto il cancelliere Dol 
fuss sono state riassunte in 
un lampo. mentre poi ci si e 
soffermati sulla rievocazxone 
d\ epixodi minori o quasi di 
x colore »; troppi interrogatm 
sono stati posti e poi abban 
donati (come fece Hitler a 
imporsi sidle forze sociali che 
lo avevano aiutato e pensa 
vano di strumentalizzarlo? 
Che cosa favori il dxlagare in 
Kuropa, net climi piu diver 
si, dei vari mofimenti fasci 
•s'fi? Perche, all'imzio, Slusso 
lint si oppose a Hitler? Per 
che falli il patto di sicurezzn 
c'tlieiiuu propusio da L'uii 
nnv?); la cronaca ha finito 
per prevalere nettamente sul 
Vanalisi. Addirittura abbiamo 
assistitn a un mini dtbattito a 
distanza tra Shirer e Taylor 
sul stamficato del Mem Kampf 
di Hitler, in un contest') nei 
quale ci sarebbero state que 
sttoni ben piii essenziali da 
dibattere: e. del resto. anche 
questa discussione indtretta 
sulle intenzioni originarie di 
Hitler e stata laseiata a mez 
z'aria. 

11 fatto e che qualsiasi for
mula e qualsiasi iniztativa, 
per quanto azzeccate, secon
do noi, sono destinate a in 
frangersi contro Vimpostazia 
ne di queste «scornbande 
storiche >, che vogliono ab 
bracciare periodt troppo lun-
ghi e complessi in una solfi 
volta e pretendendo di spie 
gare tutto approdano soltan 
to a una incessnnte, e diffi 
cilmente digeribile, rassegna 
di informazioni. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
1M0 
li.15 

I M S 

10/45 

M,3t 

*1 M 

12,00 

23,00 

FILM (par Milano a Barl a zone collagate) 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) II toatrlno dal gloved!; b) Tra ragazzl nei marl del sud; 
c) II Unto tonto. 
ANTOLOGIA Dl ORIZZONTI DELLA SCIENZA 
TELEGIORNALE SPORT, Cronache Italiana 
TELEGIORNALE 

LA LUCE BIANCA 
Telefilm dalla seria « I I triangolo rosso». Regia dl Mario 
Mallei. Ancora una volta ai porta da un incldonto atradalo, 
dot quala un giovane da una verslono cha si dimostra pr«-
atamonto falsa. 
CONTROFATICA 
La rubrica fa centra ataaara sulla Toscana a, owiamente, 
ci offro tra l'altro un itinorario dantosco. Uno dei aerviii 
si occupera dal probloml vonatorl. 
TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 IL CINEMA DOPO VENEZIA 

Plotro Plntus • Lulgi Costantinl (un giornaliata « un regl-
sta cha II pubblico conosco ormal banc: dopo varia ru-
briehe cinamatograflcha, hanno curato Inaioma, ultimamen-
ta, < Zoom») tentano un bilancio dalla Mostra cinemato-
grafica di Vanozia. La trasmluione si articolera in capitoli, 
noi tontativo di approfondire moglio il panorama del cinema 
contemporanao, partando dalla opera prosontata a Vanozia. 

22,2$ SPORT 
Diratta in Eurovisione dal combattimanto auropao dai madl 
tra Duran a Bogs 

Radio 
Giornalo radio: or« 7, I , 10, 

12, 13, 17, 20, 23; * Matlutino 
muaicala; 7,10 Musica stop; 7,47 
Pari o dlspari; 0,30 La canzoni 
dol mattino; 9 L'arto africana; 
• ,M Colonna muaicala; 10,05 Lo 
oro dalla musica; 11,30 Una vo
ce par vol; 12,05 Contrappunto; 
12,31 Si o no; MM Lottero aper
te; 12,42 Punto a vlrgola; 12,53 
Giorno par giorno; 13,15 La Cor
rida; 14 Trasmissioni regiona
li; 14,37 Llatino bona dl Mi
lano; 14,45 Zibaldone Italiano; 
15,10 Zibaldone italiano; 15,45 
I noatrl tucceul; 1t Program-
ma par I ragazzl: * Ecco il clr-
co«; 14/30 Siamo fattl co*i; 
17,05 Per vol giovani-estata; 
19,00 Sul noatrl morcati; 19,13 
Fabiola; 19,30 Luna-park; 20,15 
Tutto II caldo minuto par mi
nute; 21 Fantasia muaicala; 
21,45 Concerto del premiatl al 
XXI Concorao pianlstlco Inter
nazionale « Ferruccio Buaonl • ; 
22^0 Musica loggers da Vienna. 

SECONDO 
Glornale radio: ore 4,30, 7,30, 

9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 1340, 
14,30, 15,30, 14^0, 17,30, 10,30, 
19,30, 22, 24; 6 Prima dl comin
ciare; 7,43 Billardino a tempo 
di muiica; 1,13 Buon viaggio; 
0,10 Pari a diipari; 0,40 VetHna 
dl « Un diaco per I'estata »; 4,05 
Come e perche; 9,15 Romantl-
ca; 9,40 Interludlo; 10 A pledl 
nudi; 10.17 Caldo e freddo; 10,40 
Chlamate Roma 3131; 12,20 Tra 
amiaaioni regional!; 13 Scual, lei 
* afavoravole o contrarlo?; 13,35 
Mllva preienta: Partita doppla; 
14 Joke-box; 14,45 Su a glu per 
II pentagr»mme> 15 La raaia-
gna dal dlaco; 15,15 II eertonag-

gio del potneriggio: Reglna 
Bianchi; 15,10 Appuntamento 
con Rossini* 15,35 Ruote e mo-
tori; 15,54 Tre minuti per te; 
14 Una voce a| vibrafono; 14,35 
La discoteca del Radiocorriere; 
17 Bollettino per i naviganti; 
17,10 La nuove canzoni dai con-
coral per « Invlto-Enal »; 17,35 
Pomeridiana; 10 Aperilivo in 
mutka; 10,55 Sui nostri mer-
cat); 19 Estate in citta; 19,23 
Si o no; 19,50 Punto e virgola; 
20,01 Riutclranno gli aicoltatori 
a aeguire questo nostro pro-
gramma senza addormentarsi 
prima della fine?; 20,45 L'Equi-
pe 94 e I Rokes; 21,10 Le due 
elite; 21,55 Bollettino per i na
viganti; 22,10 Scusl, lei e afavo-
revole o contrario?; 22,40 Ap
puntamento con Nunzio Roton-
do; 23 Cronache del Mezzo-
giorno. 

TERZO 
3,30 Ben venuto in Italia; 9,30 

Un romanzo par le vacanze; 10 
Concerto di apartura; i1,15 I 
quartetti dl Bala Bartok; 11,43 
Tastiera; 12,10 Unlveraita In
ternazionale G. Marconi; 12,20 
CivilM atrumentale italiana; 13 
Intermezzo; 14 Vvvl <!'• >»»; e 
di oggi; 14^0 II diaco in ve-
trlna; 15,05 Concerto del barl-
tono Guldo Do Amicis Rec«; 
15^0 Concerto del Quartetto 
d'archl Endras; 14,15 Musiche 
italiana d'oggi; 17 Le opinion! 
dagll altri; 17,10 Tre libri al 
meae; 1740 Concerto del vloli-
ata Lulgi Alberto Bianchi; 10 
Notizie del Terzo; 10,15 Qua-
drante aconomlco; 10,30 Musica 
laggera; 10,45 Infanzia a for-
mazlone dal carattere; 19,15 
Concerto di ogni aera. 

VI SEGNALTAMO: < Francesca da Rimini I, opera di Sergei 
Rachmaninov (Radio 3<>. ore 20.30). Dinge Armando La Rosa 
Parodi. Cantano: Domenieo Trimarchi. Gianpaolo Corradi, Mario 
Petri, Angeles Gulin. 

LIBRBMA B DISCOTBCA RINASCITA 
^ v^ Bottcft* Otcurt 1-2 RJNM 

# Tucd i UWi « d̂hJcĥ  itaiiani ed atari 

I deputati comuni-
sti non dimenticano 
i pensionati statali 

Cara Unita, a piu riprtte la 
rubrica Lettere il giornale ha 
nportato lettere inviate da 
pensionati dello Stato — vedt 
lulttma del 29 agosto tcor$o 
— che lamentano la esaspe-
rante lentezza neH'appltcazio-
ne della legae 240 relatna al
ia nliquida&one della pensto-
ne ai dtpendenti dello Stato. 

Credo sarebbe oppqrtuno 
trovare un po' di spazio per 
informare che in data 16 otto-
bre 1968 U sottoscritto — at-
sieme a Marmuai. Arzdli. Gio-
vanntni e Raffaelli — presen-
td una interrogazipne al mi-
nistro del Tesoro. al che fit 
risposto che erano stati presi 
provvedimenti per una « rqpt-
da applicazione della legge» 
ma che si doveva considerare 
la complessa operazione che 
st rendeva necessaria per un 
cost gran numero di pensio
nati. 

Aggtungo che in data odier-
na abbiamo nuovamente inter-
rogato la presidema del Con-
siglio dei ministri invocando 
nuovi provvedimenti, visto 
che a 16 mesi dal vara della 
legge mxgliaia e m'igliaia dt 
pensionati esasperati attendo-
no ancora. 

Ecco 1/ testo di tale mterro-
gazione: 

* I sottoscrmt lnterrogano la 
presidenza del Conslglio del mini
stri per sapere: 

«1) Se non ritenga lnsosteiubl-
le e lnglustificabile l'ecceaaivo ri-
tardo che st manifest* nell'appll-
cazione della leu* 249 del 18-4-'68 
(con retroatUvita lS-'SS) relative 
al nordinamento deH'amminlstra-
zione dello Stato, il decentramento 
delle funzioni e 11 riassetto delle 
carrlere e delle retribuzioni non-
che "la riliquidazione della pensio
ns per J dipendentt dello Stato"; 

« 2) Se non reputi opportune di-
sporre di nuovi efflcaci prowedt-
menti vista I'madeeuatezza delle 
autonzzate prestazioni straordina-
rie ed eccezionail rese anche col 
sistema del cottimo. per I'att'ia-
zione della suddetta legge, coni-i-
derato che dopo oltre "sedlci" 
mesi dalla emanazlone dl essa. una 
Erandissima parte di pensionati — 
spesso in evanzatlssima eta, — so
no ancora in glustlflcata esaspe-
rante attesa di godere della previ-
sta riliquidazione: 

«3) Se non ritenga dover dare. 
con tutta la collecltudine possib
le, assicurazione in tal senso alle 
mlgliala di lntereasati 1 quail, nei 
modi piit dlveral, estenuno n loro 
forte malcontento *. 

Molti cordiali saluti. 
CESARE NICCOLAI 
(Deputato del PCI) 

Gli emigrati di 
Monaco ringra-
ziano «rUnita» 

Cart compagni, abbiamo let-
to Varticolo apparso su lTJni-
ta in merito alia situazione 
degli altoggi destinati a noi 
operai della M.A.N, di Mona
co e in generate ai lavorato-
ri stranieri che si trovano 
nella Repubblica Federate Te
desca. Vi ringraziamo per la 
vostra azione in nostra dife-
sa: ne abbiamo veramente 
molto bisogno! 

La denuncia faita da Bigaz-
zi rispecchia esattamente la 
realta, e non poteva essere 
che cosl, poiche Varticolo in 
questione e uscito da una di-
scussione di un numeroso 
gruppo di emigrati e dopo una 
visita e un colloquio con gli 
« ingutlf>?t » della fabbrica in-
criminata. 

Forse vi interessera sapere 
che due giornali tedeschi, e 
cioe TAbend-Zeitung e il Ta-
gezeitung hanno ripreso il con
tenuto dell'articolo pubblica-
to da 1'Unita e perfino un gior-
nalista tedesco e venuto a in-
tervistarci. 

L'Abend-Zeitung scrive fra 
l'altro che un portavoce del
ta M.A N. ha deflnito « esem
plari le case dell'azienda» 
non entrando perb net meri
to dell'esoso affitto che ci vie-
ne richiesto c delle misure 
disciphnari che condizionano 
la vita di coloro che vi abi-
tano. Lo stesso portavoce ha 
aggiunto poi che «l'azienda 
non costringe gli operai a vi
vere nei suoi alloggi e che chi 
vuole pu6 sempre trovare una 
sistemazione presso privati o 
un appartamento per conto 
proprio ». La voce del padro
ne, come si vede, ha dimen-
ticato di dire che una abita-
zione di due vani a Monaco 
costa un occhio della testa e 
non e atla portata delle mo-
deste possibilita di un emi
grate. 

SEGUONO LE FIRME 
di un gruppo 

di operai della M.A.N. 
(Monaco - R.F.T.) 

La strada intitolata 
ad uno 
di casa Savoia 

Lessl, piorni fa, che il Con-
siglio comunah di un centro 
del Sud, avendo deciso di de-
dicare una via a Gaetano Bre-
sci, regicida dt Umberto I det
to K il buono », t « benpensan-
ti » avevano sollecitato I'mter-
vento del prefetto m difesa 
delle cose come erano., ai tem
pi di Cosa Savoia! 

Ora, io rnrrei sapere come 
flnira questa faccenda: ctoe 
se il Consiglio comunale elet-
to dai cittadini per govemare 
la citta, e eletto per farsa, op-
pure se e libero di decider*, 
senza Vingerenza del prefetto. 
quando vuol cancellare dalla 
toponomastlca cittadina i se 
gni del passato selvaggio 

Comunque. segnalo un pre
cedente. Quando la citta na-
tale di Gaetano Bresci decise 
di dedicargli una via, e pro
prio quella che portava il no-
me di Umberto 1, il prefetto 
non ebba nulla a ridire. 

vnroRio o 
(Pisa) 

http://vis.se

