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Letteratura 

• Le citta del mondo» di Elio Vittorini 

I diritti dell'uomo 
che fanno paura 

I) primo romanzo postnmo del grande narrator* siciliano: da nn'allegoria sui conflitti per 
la terra a una riflessione riferita alia realta sni mutamenti della societa contemporanea 

Opii libro present* un 
motivo di interesse anche 
per la storia della sua com-
postxione. In modo partico-
lare si pud dirlo nel caso 
dell© Citta del mondo, ro
manzo postumo di Elio Vit
torini ora pubblicato da 
Einaudi (pp. 373). 11 nar-
ratore vi lavord soprattutto 
fra il 1052 « U '55. Poi lo 
mice da parte, dopo averne 
patatato alcuni brani a rivi-
ste letterarie e culturali di 
ejlora. Come precisa Vito 
Camerano, in una nota fina
le aU'edizione, due eventi 
staccarano Vittorini da que-
sto tipo di ricerca, un even-
to private e un evento pub-
blico, da una parte la mor-
te del ftfilio Giusto (1055), 
awenuta dopo una brusca 
malattia; dall'altra il dibat-
tito aperto dal XX Con-
greceo (1956). II «roman-
zo * rimane, quindi, una rac-
colta di frammenti, fra i 
quail il piu importante e 
formato da ben 40 capitoli 
(219 pagine). Seguono poi 
alcuni capitoli incompiuti 
che riprendono e sviluppa-
no le linee dei vari raccon-
ti delineati nelle pagine pre-
cedenti. Fra questi ultimi 
se ne distingue uno, « I ca-
mionisti *, che fu composto 
certamente dopo il periodo 
1952-*55, come dimostra non 
solo la dh/ersa dinamica del* 
la narrazione che gia pre
lude al rifacimento delle 
Donne di Messina, ma anche 
il riferimento (a pag. 270) 
ai rimpianti suscitati nella 
base eomunista dalla «con-
danna> di Stalin e dal fa-
raoso rapporto segreto di 
Kruadov. 

Questi particolari servono 
per capire quale itinerario 
deve aver seguito Vittorini. 
II libro e un ritorno alia 
infanzia siciliana dell'auto-
tore e agli anni in cui, con 
forze ancora giovani, si par-
la di giustizia trovando in-
torno le piu spietate ingiu-
stizie e le piu atroci offe-
se all'uomo. Non per nulla 
l'autore rimase indeciso fi-
no all'ultimo fra il titolo, 
qui preterito, Le citta del 
mondo, e un altro, alterna-
tivo, e ciofe proprio 1 di
ritti dell'uomo. La data in 
cui si situa la vicenda e in-
dicata in apertura: « uno de-
gli anni in cui noi uomini 
di oggi si era ragazzi o bam,' 
btiu.„ vi fu in Sicilia un 
pastor* che entrd col figlio 
e una cinquantina di peco-
re, piu un cane e un asino, 
nel territorio delta citta dt 
Scicli*. Siamo, cioe, nel 
1920 circa, in un clima che, 
come nel raccon to della 
« madre » di Conversazione, 
A insieme di leggenda, di 
favola, di allegoria. I due 
pastori, padre e ftglio, as-
sumono un atteggiamento 
opposto nei confront! delle 
citta che awicinano. Al de-
siderio dell'adolescente, che 
vorrebbe entrarvi, conoscer-
le, vivervi, fa ostacolo la 
misteriosa paura dell'uomo 
che lo costringe a passare 
oltre e a fuggire e che, 
per giunta, il figlio non sa 
capire. 

Dunque, le « citta del 
mondo » fan no paura. Ma 
non solo ai pastori abituati 
alle aolitudini. Molti altri 
peraonaggi sono presi da ti-
mori analoghi. Fra questi 
un'altra coppia < padre fi
glio » formata da un poeta 
visionario e da un bambi-
nello gia lucido e acuto: 
eaai arrivano ftno alle fron-
tiere del territori cittadini 
tenia penetrarvl, intravve-
dendo sempre la decadenza 
delle verita umane e del
le poetlche perfezioni di 
tempi antichi. Fuggono u-
gualjnente due sposi novelli, 
speaao saltando in plena 
notte dal letto su mil glao-
ciono. Fugge una ragazza 
che ha lasciato la fatniglia 
• il villaggio per darsi alls 
« vita >. E cost altri. 

Ne la paura va in un sen-
to solo. Essa si propaga 
dall'alto verso il basso e 
viceversa, fra oppressioni di 
agrari e rivolte contadine 
che covano e che mettono 
in agitazione proprietari e 
camokrl Tutto queslo sot-
to lo sguardo acuto della 
veechia «signora delle Ma-
donia* che, in cima alia 
vetta piu alta, passa il tem
po a goardare col tuo can-
nocchiaU la vita altrvi, nel
la cJtt* a aulle atrade, nu-
trando profondo dlsprezzo 
par i raoi affinl arlstocra-
tid e borgheai falliU, ma 
ancora indecisa nella seel-
ta dafli aredi. 

ft'* gl* viato che su que-
sta vioanda inquadrata ne-
gji mmmi in cui noi uomi
ni dk oagi fen bambini* 
at aovrappongono, specie nei 
Bttninenti 
**•, frs aaoppi 

te e corse di autobotti, ci 
riportano visibilmente al se* 
condo dopoguerra. II che ci 
dice che Vittorini torno via 
via sulle pagine gl i scritte. 
Da ci6 che ci viene presen-
tato possiamo dedurre che, 
nella sua rif lessione sui « di
ritti dell'uomo », era affio-
rato il dubbio che avesae 
sbagliato il « conflitto • prin-
cipale del nostro tempo. 
Nella rappresentazione ar-
ticolata di una lotta per la 
terra subentravano contrad-
dizioni piu sottili, nate dal
le complicazioni introdotte 
dal neo-capitalismo, dalla 
restaurazione capitalista e 
dalle incertezze politiche 
delle classi oppresse. Tor-
nare sul gia fatto gli di-
venne in pratica difficile, 
tanto piu che anche lette-
rariamente egli awertl il 
ritardo di una figurazione 
tutta allegorica. E si sa a 
quale definitive condanna 
della « allegoria > egli dove* 
va arrivare nelle sue teo-
rizzazioni di pochi anni do
po (nel < Menabo»). 

Nel suo grande affresco, 
infatti, Vittorini ci propone 
una rappresentazione em-
blematica delle condizioni 
degli uomini. Ma. sin dalle 
prime pagine, si tratta di 
uomini, vecchi e giovani, 
presi nell'ingranaggio del
le trasformazioni, fra pole-
miche di figli contro i pa-
dri e rivolte social!. Questa 
mi pare la via maestra del 
suo itinerario. Negli svilup-
pi del quadro, si arriva fino 
all'analisi delle particolari 
contraddizioni che lacerano 
le classi in lotta. Coal acca-
de nel personaggio gia ci
tato della • signora delle 
Madonie* o nel gia citato 
episodio dei camionisti sod-
disfatti che, avendo Stalin 
in cuore e la tessera del 
partito in tasca, presutnono 
di essere «piu a sinistra* 

Elio Vittorini 

o «piu rivoluzionari > di 
scalze e lacere pescivendo-
Ie (sottoproletarie), mentre 
queste si ribeilano alia so-
praffazione e alia burla di 
chi le sfrutta, inveendo tut-
tavia anche contro la loro 
acquiescenza e le loro risa-
te beffarde. 

Ricordiamo che. negli an
ni in cui scriveva queste 
pagine, Vittorini era attrat-
to dalle sue riflessioni sul
le possibili affinita fra art) 
diverse e da studi appassio-
nati sulle tecniche della 
musica contemporanea e di 

pittori antichi e recenti. 
Qui risultano i tentativi, 
spesso riusciti, di assimila-
re e combinare tecniche di
verse. Per il suo modo di 
scoprire sottili legami di 
reciproca dipendenza in vi-
cende riportate parallela-
mente come racconti com-
piuti o come «ritratti di 
personaggi >, il romanzo ri-
corda quel quadri che am-
biscono ugualmente a una 
visione generate o totale di 
una situazione che tocca 
tutti, dalla «Babele > di I 
Bruegel a «Guernica» -1' • di 

Picasso. Ed e proprio nella 
coralita e nel parallelismo 
dei racconti che Vittorini 
sfoggia un Unguaggio il cui 
impianto polifonico fa sen-
tire anche la crisi che l'au
tore awertiva nei suoi stes-
si mezzi di narratore. Ad 
una totalita di rappresenta
zione nuova egli certamente 
intendeva far corrispondere 
una totale novita di stru-
mentazione espressiva. La 
sua stessa polemica contro 
il c Vittorini piu facile e 
orecchiabile» ci mostra a 
quale punto egli sottopo-
nesse all'autocritica la pro
pria opera. Ma qui il let-
tore trover* pagine fra le 
piu belle scritte in questi 
anni. A momenti ancora ii-
rici (sulla tastiera di Con-
versazione o del Sempione), 
affidati alia dinamica delle 
riprese, delle ripetizioni, de
gli scontri verbali e di inv 
magini, si alternano passag-
gi di una assoluta concre-
tezza descrittiva, quasi di-
sadorni, quasi un preludio 
alia prosa obiettiva del 
• nouveau roman >. 

II libro serve a definire 
con chiarezza la statura 
del narratore, che rimane 
uno dei maggiori del Nove-
cento europeo. Che in una 
epoca cosl avida di facili 
success!, Vittorini tenesse 
chiusa nei cassetti un'ope-
ra come questa, puo essere 
per molti una Jezione mo
rale da non dimenticare. 
Ma non e questo che con-
ta: Le citta del mondo ria-
prono il discorso sulJa vali-
dita stessa del discorso let-
terario, sulle sue possibility 
di essere, nel porre l'esigen-
za del superamenlo storico 
individuate e collettivo, una 
delle forme piu importanti 
della coscienza politics del
l'uomo contemporaneo. 

Michele Rago 

Storia 

La breve campagna condotta nel ' 40 contro le linee francesi 

14 giorni di guerra 
Gli ordini, e le illusion!, di Mussolini — Testimonialize di combattenti dell'uno e deH'altro 

versante del fronte occidentale — L'occupazione italiana dopo la firma dell'armistizio 
Da un punto di vista stret-

tamente militare, la breve 
campagna che reserdto itaJla-
no condusse per ordlne di 
Muiisolini nel 1M0 contro le 
linee francesi sul fronte occi
dentale — fra 11 Monte Bian
co ed il mare — f u un episo
dio secondario nel quadro del
la seconds guerra mondlale. 
Ma Henri Azeau ha fatto be
ne a ricostruirla, con precisio-
ne e con piacevole andamen-
to narrativo, nel suo libro 
La guerra dimenticata, Sto
ria dei quattordici giorni di 
battaglia fra italiani e fran
cesi nel giugno 1940, di cui 
adesso fe uscita l'edizione ita
liana (Arnoldo Mondadort, Mi-
lano, 1969, traduzione di Rino 
Dal Sasso, pp. 358, L. 3.500). 

Non ai tratta, tnfattl, di un 
semplice contribute di erudl-
sione (o di «curiosltk») alia 
storia della guerra ned'occa-
sione del suo trentesimo an-
niversario. In realta, gia le 
prime « battute » del conflitto 
valsero a mettere In luce il 
carattere awenturista della 
politica fascista da un lato, la 
impreparaxione delle forse ar-
mate dell'e Italia Imperial*» 
dall'altro. E ci6 scosse ul< 
teriormente, ed in modo pro
fondo, la residua fiducia one 
parte del popolo itallano ave-
va nei confronti del regime 
mussollnlano. Ora, le tostimo-
nianaa del combattenti dollo 
uno e dell'altro versante del 
fronte occidentale, 1 dooumen-
tl e le relaaioni degli statl 
maggiori, che Aseau largamen-
te utilizza, gettano nuova lu
ce su questo momento impor 
tante della crisi del fascis.no. 

Perche Mussolini deddesse 
Tentrata In guerra (pur SA-
pendo che la preparaaiona oe)> 
uca del Paese non sarebhe ata 
ta oocnpletata, nella misliore 
delle lpotasl, prima del 1943) 
e noto: 11 «Duoe» era ormal 
oerto della vittoria tedesca; vo-
lova partedpare alia spartixlo-
ne del bottino offrendo a HI* 
tier saleune nutliala di mor-
tl a, lntandeva aaalcurarsi sen-
sa fatica Niaaa a parte del
la Francia aud-orlentale, la 
Oorsloa, la Somalia franceae, 
la Tunisia, magarl anche 1'AI-

Eria e 11 Marocoo franoasa. 
i U gluooo non gli rmaot. An

che Hitler gtuooava d'aatuaaa, 
tnfattl: pur oonvinto one llo* 
gbtltarra, dopo la .lapitolaBio-
ne della Francia, aarabbe n-

vanuta ad un acoor* 
con lut, eulla oaaa det ft-

minori, scene lawwactownto dalla «leader-
mi di motoret- I ablps tadaaoa In Europa, tuv 

tavia riteneva opportune e pih 
sicuro, appunto percbe l'oge-
monia del Terao Relcti non 
potesse essere plti insJdluta 
da nessuna parte (ne dall'al-
leato italiano, ne soprattutto 
dall'ex • nemico inglase), non 
umlliare la Francia vtnta; se, 
poi, l'lnghilterra non si fosse 
arresa, a maggior raglone era 
necessario lasciare al reazio-
nari francesi una « via d'usci-
ta », costruire lo Stato - satel
lite di Vichy in funzione an-
Unglese (ma, per portare fe-
llcemente a oompimento tale 
operailone, bisognava :nodera-
re le pretese itallane). 

Hitler non si oppose alle 
«rivendicazionl» itallane in 
modo aperto (salvo per quan
ta riguardava Algeria a Maroc
oo f rancese, su cui un « pen-
slerino» 1'aveva fatto U ditta-
tore spagnolo Franco), ma in-
•istette perche la quejtlone 
venlsse decisa dalle armi: e 
cos), nello stesso tempo, coin-
volse sublto, direttamento, an
che 1'Italia nella sua partita. 

II fascismo, dunque, dovet-
te « buttarsi in acqua», cor 
rare una criminals, odinsa 
awentura. Nonostante la og-
gettiva t buona volontk » di al
cuni alti ufficlali francesi -
che, «per evitare rappresa-
glie », si oppose ro (ancne mo-
Dllitando la popolazione locale 

nell'ostruzione degli ^eropor-
ti) al piano caldeggiato da 
Churchill, che prevedeva maa-
siccl bombardamenti ierai ed 
aeronavali su obletthd della 
Italia aettentrionale e centra-
le — le speranze di una faci
le passeggiata mllitare non ai 
realizzarono. L'Armata delle 
Alpi francese non attaccb, ma 
resistette bene sotto il coman -
do di due generali, Olry e 
Mer, abili nel loro mestiere. 

Le tabelle fomite dall'AzAau 
sono impressionanti: in elf re 
relative gli italiani ebbero cin
que volte piu mortl del fran
cesi (in cifre assolute, dicius-
sette volte di piu) e quasi ciie-
cl volte pia uomini messi fuu-
ri combattimento (in cifre as
solute, ventiquattro volte di 
piu); altissimo, fra gli italia
ni, il numero dei congelatl; 
2.151. I rapporti di forza cora-
plesslvi erano questi: italiani 
impegnati nei combattiment! 
271.500 (totale messi fuo-
ri combattimento 6.029), fran
cesi 90.850 (254). Fu, dunque, 
una pagina nera: la prima di 
una lunga, funebre aerie. 
« Nizza, Savoia e Corsica fa
tal » non vennero. La consul
ate al ridusse a 13 comuni e 
5 villaggi, per una superficie 
complessiva di 800 kmq. ed 
una popolazione di 28 mila 
abitantl (21.700 del quail di 

Mentone). 13 comuni, 5 villag
gi, comunque, che vennero ab-
bondantemente sacchegglatl, 
d^redati, come risulta dalle 
testimonlanze — purtroppo 
inequivocabUl — degli abitan
tl raocolte In questo libro. 
Molti fortl, molte posizkml 
francesi avevano resistlto prea-
socb* intatti o addirittura ave
vano ricacciato lo aggrea-
sore quando venne l'armisti-
alo. 

Lo stato d'anlmo delle trup-
pe « sconfitte » a ben sintetia-
zato dal messagglo rlvolto ai 
suoi uomini dal colonneilo, 
Dessaux, comandante della val-
le delTUbay: « Ufficialt. sottuf-
ticiali, caporali e artiglieri, al-
pmi, cannonieri e mppatori 
dell'Ubay, abbiamo ricevuto lo 
ordlne di cessate il fuoco! Noi 
I'eseguiremo a denti ttretti 
ma sema alcuna verooona per* 
che il nemico che ci sta di 
fronte non ne e la causa. II 
17 giugno siamo stati attac 
cati da cinque dtvisioni italia
na: died contro uno. II nemi
co non e riuscito a superare 
i nostrt avamposti. Abbiamo 
fatto seicento prigionieri e 
non ne abbiamo perduto nes 
tuno. L'onore e salvo. Potet* 
andare a testa alta!*. Non era 
salvo, inveoe, l'«onore» tascl-

"* Mario Renchi 

Scuola 

Com* prima 
p«ggio di prima 

Libere 
docenze 
e ricerca 
scientifica 
La « Gazsetta Officiate a del 

22 agoato 1D68, ha pubblicato 
rordinanaa ministerial* ri-
guardante gli eaami di abi-
utaxione alia libera dooansa 
per 1'anno 1969, con tre me-
si dt ritardo rispetto ai tar-
muu previsti dalla legge. la 
quale stabilisce anche cbe per 
le materia oggetto di inse-
gnamento n fondamentale » gli 
esami vengono indetti «ope 
legist mentre per le disci
pline comprese fra le materia 
« complementari » vengono in
detti sentito il parere del 
Conslgho Superiore della PJ. 
su richiesta delle singole Fa-
colta. Ora, non soitanto il ban-
do e uscito col ritardo cbe 
dicevamo, ma anche presenta 
una grave mutiiazione rispet
to ai precedenti, in quanto so
no da esso escluse tutte le 
matene complementari. 

Innanzi tutto notiamo che, 
se anche tosse stato vero cbe 
il blocco delle libere docenze 
(sulla cui abolizione da tempo 
sono tutti d'accordo) costitui-
va un ulteriore elemento di 
pressione per accelerare l'ap-
provazione della riforma uni-
versitaria, alia fine — come 
era da prevedere — questo 
strumento si 4 nvelato del 
tutto inefficace ed il ministro 
ha dovuto affrettarsi a firma-
re il decreto. 

Anzi molto peggio di pri
ma. Perche questo episodio 
delle libere docenze (a parte il 
disagio che ha recato proprio 
a coloro che neH'universita so
no spesso le vittime del note-
re accademico) ha fatto rial-
fiorare una concezione assur-
da ed antiquata della ricerca 
scientifica, che sinceramente 
credevamo definitivamente se-
polta anche dagli stessi proget-
ti di riforma governativi: allu-
do evidentemente alia distin* 
zione fra materie complemen
tari e fondamentali, fra disci
pline di maggiore o minore 
dignita, che e stata de) tutto 
inaspettatamente (e, se non er-
ro, illegalmente) rlproposta 
dall'attuale bando. II quale, a 
ben guardare. si prefigge un 
solo scopo: dato che non si 
poteva piu evitare di lndire 
gli esami si e pensato di li-
mitare il pib possibile Q nu
mero dei candidati, in modo 
da far capire che la mtnac-
cia del blocco dei concorsi e 
scongiurata soitanto a meta; 
ma e verosimlle che questa 11-
mftazione tenda anche a ridur-
re al nrinfmo il numero di 
quanti potrebbero trovarsi nel
le tre famose condizioni (as-
sistentato di ruolo, libera do-
cenza e incarico) prevlste dal 
progetto di legge per rammis-
sione senza concorso nel ruo
lo di professor! straordinarl e 
voglia in ultima analisi non in-
firmare 11 principio della coop-
tazione delle nuove leve da 
parte degli attuali ordinari, 
molti dei quail si rimprove-
rano di essere stati in pas-
sato troppo generosi nel con-
cedere certe libere docenze ri-
tenute lnnocue. 

E. infine, questo decreto co
sl pleno di equivoci vorrebbe 
forse Implicitamente signlfica-
re che rinsegnamento delle 
materie complementari pub 
essere affidato a chiunque 
mentre per le fondamentali 
non si pu6 fare a meno ael-
la libera docenza? AUora c*e 
da dire che gia molte Facol-
ta, In una situazione cosl gra
ve di Incertezze, hanno di fat
to scavalcato l'ostacolo da un 
paio d'anni a questa parte, as-
segnando tranquillamente in-
oarichl a persone anche pri-
ve di titoli accademicl, unjea-
mente sulla base del loro ef-
fettivo prestigio scientifico. 

Se poi si vorra preclsare 
che gli esami sono stati indet
ti per non ledere i diritti 
deg-li assistenti giunti al deci-
mo anno di ruolo, entro 11 
quale sono tenuti a consegui-
re la libera docenza. ci si spie-
ghi perche mai questi dirit
ti devono valere solo per chi 
si oooupa di certe materia 
e non per tutti. 

La verita e che mai come 
in questo momento la nostra 
scuola si e trovata immersa 
nel oaos totale, mai come ora 
chi non ha raggiunto una po-
sizione gicura si e sentito an-
gosciato di fronte a ogni sin-
gola scelta, nel timore di fare 
un passo che potra rlnsclre fa-
tale; e, mentre si aspetta una 
riforma che e di la da venire 
11 governo risponde con que
ste trovatine furbescne, che 
servono soitanto ad aggrava-
re 1 problem! e a rendere 
pib angosciosa la situazione di 
quanti ci sono coinvolti. 

Gennaro Barbarisi 

Lettera da Ginevra 

Bagarinaggio per Marcuse 
GINEVRA, settembre 

Oirca duemila ginevrinl han
no aastatlto qualobe glorno 
fa, all'atteaisslma oonierensa 
di Marouse, one aveva provo-
oato leaaurttocoo meaao glor
no di anticlpo (ai * parlato di 
un'offerta dl quattrocento 
franchl sviaaerl per biglietto, 
pari a circa aeaaantamlla li
re! ). Nella sala ultraptsna, ol
tre alia Oinevra bane (pubbU-
oo aMtuale dl simili man!-
featasionl) questa volta e'era-
no numeroai student! e molti 
altn arano runasti fuori par 
mancansa dl posti, 

La praaenaa dl Marcuat sjak 

la citta svlzsera rientrava nel 
quadro degli i Incontri Inter. 
naaionali» che queat'anno ban. 
no per tema 1I4 Uberth • 
rordine socials », 

Sotto 11 titolo La Uberta m 
gli imperativi delta storia la 
Oonierensa dl Marouse im-

Sresslonante per 11 rigors e la 
enaita dl pensiero e dl tin* 

guaggto paraltro dlffloilman-
te aaaimiiabila da buona par
te del pubbuoo. 

La neoeaslta deU'knpacatlvo 
rivoiuaiooario dettato dalla 
press dl oosciansa poUUoa • 
risultau U fondamanto della 
sua teorl* dalla Ubacta a dal 

suo avUuppaxsi nella sooieta 
e neUa storia. La liberta del. 
1'individuo, cio* la sua t auto-
determlnazlone» non • rea-
Uzsablle per Marouse, aenaa 
U aowertimento dl quell'or
dlne atabillto che attua la re-
Sresslone dell'lndtvlduo steaao 

i particolare nelle societa in
dustrial!; le quail, aenaa tale, 
aowertimento, saranno daatl-
nate a precipitant tnevitabu-
mente verso la « barbarte tae> 
nice s a raaaanrlmaato deU*uc* 
mo alia maonhma, 

Tutto il suo diaoorao • sta-

pello alia lotta politica e si 
a conoluso in una netta dife-
aa della « eontestazione » in 
quanto rifiuto di questa so
cieta ttUenante e dei suoi 
princlpl. Per Marcuse la « con-
testazionea pub costituire 11 
oataltssatore dl movimenti e 
oambiamentl radicali, poiche 
sail 4 fermamente «convinto 
cbe nella gloventu militants 
dl oggi la alntesl politica ra-
dioale deiresperienza e In cor-
ao, a die questo a forse 11 
prlmo passo verso la libera-
sione t. 

Rai - Tu 

Controcanale 
IL GIOCO DEL MATRL\RCA-
TO — Inesorabilmente la te-
levisione continua a marteUa-
re sui mortedi teotroli alia 
insegna dell'evasione piu as
soluta. Vultimo ha visto pas
sare sul teleschermo una corn-
media di Noel Coward che e 
stata uno dei maggiori sue-
cessi commerciaU del teatro 
borghesa ed ha eomoscitUo an
che una riduzione cinemato-
grafica. Si tratta di Spjrito 
allegro: che e un testo sul 
quale oggi non vi sarebbe bt-
sogno di sprecare molte paro
le. se non fosse perche rap-
presenta I'esemplare tipico di 
un certo equivoca (deliberato 
peraltro) in cui srivola spesso 
il teatro tetevisivo. Non v'e 
dubbio, infatti, che Spirito al
legro sta una commedia per-
fettamente costruita dal punto 
di vista teatrale. densa com'e 
dei piu tradizionali giochi see-
nici. con un ritmo felice delle 
<enirate> e delle *uscite*. E 
non v'e dubbio anche che la 
commedia si presti particolar-
mente. con qualche accorgi-
mento. ad una riduzione cine-
matografica (o televisiva) per 
quella presenza dello c spin-
to » che consente qualche true-
co di effetto. 

E' altrettanto certo, tutta-
vxa che il lavoro di Noel Con-
ward ha avuto a suo tempo 
successo soprattutto nella mi-
sura in cui esprime — in mo
do garbatamente superficia-
le — la falsa polemica contro 
il matriarcato nascente: una 
polemica alia moda contro la 
nuova (in apparenza) condi-
nione della donna borghese 
che ha dato vita anche, negli 
stessi anni, ad una notevole 

quantitd di comics quotidiani 
sulla grande stampa anglo-
sassone. Maud e Guendalina. 
insieme al poeero Carlo Con-
sibine, hmanno I'apparenza di 
porre un probiema e di risol-
verlo in una chiave umoristica, 
a volte perfino felice. In real
ta la commedia vuole soitanto 
scaricare (come del resto e 
compito degli analoghi perso-
naggi dei fumetti: Maud e 
Guendalina sono uno sdoppia-
mento della celebre Blondie 
di Chic Yung), un'ansia tutta 
esteriore. una situazione di 
incertezzti dalla quale il po-
vero marito esce (liberandosi 
di entrombe le dome) soitan
to apparentemente felice. 

La risata, strappata da un 
abile meccanismo teatrale. na-
see dunque olV'tnsegna dello 
equivoco: ed e proprio questo 
che la televisione puntualmen-
te ha raccolto: credendo forse 
che per risolvere U suo «tea
tro del mariedi» basfj st«c-
chiare i titoli e puntare sullo 
affinamento tecnico delle sue 
troupe. Certo: molgrado pro-
fondi squilibri, la t>ersione pre-
sentata per la regia di Da-
niete D'Anza pud aver fatto 
divertire piu di uno spettatore. 
L'interpertazione di Lauretta 
Masiero (ma anche in parte 
di Aldo Giuffre e Gianna Piaz) 
ha avuto momenti efficaci. Ma 
basta questo rinnovamento for
mate per assolvere due ore 
di teatro televisivo? Propagan-
dando questi testi, e certo che 
la TV tradisce se stessa e non 
aiuta nemmeno U teatro-col 
palcoscenico a riprendersi 
dalla crisi che lo investe. 

vice 

Programmi 
a m 

Televisione 1* 
1M6 FILM (per Barl e zone collaoate) 
11,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) I racconti 4*1 Ritsrgimonto; b) Nel paes* delle belve; 
c) II pennello magico 

1M5 TELEGIORNALE SPORT, Oonacho Italian* 
M , » TELEGIORNALE . „ » * « 
21,09 L'EUROPA VERSO LA CATASTROFE 

Nella seconda punlata dal suo documantarlo (t L'aggr*^ 
sione i ) , Hombert Blanchl rievoca I'aggrestioM fascists al-
I'Eliopla e quella naxl$la alia Rtnanla. 

22^8 MERCOLEDI' SPORT 
Z)jM TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
15,00 ATLETICA LEGGERA 

Da Atena Paolo Roil segue I campionat! europel 
21^8 TELEGIORNALE 
21,15 GEMINUS 

Soita • ultima punlata dal bislacce teteremaiHto * r * H * da 
Luciano Emnwr « interpratato da Walter Cblari. Stawra, 
ftnalmenlo, verra spltgato il mUhtro che da tai tottiman* 
si • sampra dl pin inflttito. Dubltlamo, hirtavla, cba a qual-
cuno no interessl la toluilono, la quale, ad ognl buon conlo, 
M r * lieta come si convlene. 

2245 CHI FA DA SE' 
E' un Incontro con alcuni personaggl del cabaret che hanno 
conquiitato, in divarM miiura, II lera apailo In TV. SI 
tratta di Lino Toffolo, Enxo Janneccl, Cochi • Renafo, 
Bruno Lautl, « Felice Andreasl. Presenta Renata Maura. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 22; • Mat-
lulino musica k; 7,10 Musica 
stop; 7,47 Pari e dispari; %M 
La canzoni del mattino; 9 L* 
metamorfosl di Don Juan; M e 
Colonna musical*; 10,05 L* or* 
delta musica; 11,30 Una voce 
per vol; 12,05 Contrappunto; 
1241 Si o no; MM Leltere 
aperte; 12,42 Punto a vlroola; 
1242 Glorno per glorno; 13,15 
Stella meridlana; 14 Trajmlt-
sionl regionali; 14,45 Zlbaldon* 
Italiano; 15,35 II fllornale dl 
bordo; 15,45 Pa rata di succes-
si; 14 Programme per i piccoli; 
H40 Folklore in te lotto; 17,05 
par vol giovani; 19,00 Sui no-
ilrl marcali; 19,13 Fabiola; 
1*40 Luna-park; 20,15 Georges 
Dandln; 21,30 Eric Werner e la 
sua orchestra; 21,45 Concerto 
sinfonlco; 22,45 Musica per ar-
chl. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore (40, 

7,30, 0,30, 130, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30. 1440, 15,30, 10,30, 17,30, 
11,30, 1*40, 22,15, 24; a Sv«-
gllall e cants; 743 Biliardlno 
a tempo dl musica; 1,13 Buon 
viaggio; 0,10 Pari e dispari; 
04* La nostra orchestra di mu
sica loggers; 0,05 Come e per
che; 9,15 Romantics; 9,40 In
terlude; 10 A piedi nudl; 10,17 
Caldo e froddo; 10,40 Chlamat* 
Roma 3131; 12,20 Trasmlssioni 
regionali; 13 Al vostro servlilo; 
13,35 Cetra-Happening; 14 Juke
box; 14,45 Dlschl In vetrlna; 15 
Motlvl scelll per vol; 15,15 II 
personaggio del pomerlggio: Va
leria Morlconl; 15,10 Rassegna 
dei migliori diplomatl del con
servator! italiani nell'anno 1907-

1961; 15,50 Tre mlnuti per te; 
H Qui Miranda Martino; 10,35 
Vacanze in musica; 17 Bollet-
tlno per I naviganti; 17,10 Po-
meridiana; 1745 Orfeo Negro; 
10 Aperitlvo In musica; 10,55 
Sul nostrl morcati; 19 II rag 
glo v*rd«; 1943 Si o no; 19,50 
Punto * virgola; 20,01 I ca-
vemlcoli; 20,4$ II mondo del 
I'opera; 2145 Calcio: Fiorenti-
na-Oester; 23,15 Cronache del 
Mezzogiorno; 2345 L* nuove 
canzoni dal concorsi per < Invi 
to-Enal»; 23,40 Dal V Canale 
della Filodlffuslone: Musica log
gers. 

TERZO 
10 Concerto di aperture; 10,45 

I poemi slnfonici dl Ottorino 
Respighl; 11,15 Polifonia; 11,40 
Llrlche da camera ilallane; 
12,05 L'informator* *ln*muslco-
loglco; 1240 Muslch* parallel*; 
12,55 Intermezzo; 1340 I mae
stri dell'interpretazione: piani
sts Clara Haskll; 14,30 M*lo-
dramma In slntesl; 15,15 Musi
cs da camera; 1540 Rltratto dl 
sutore: Edvard Grieg; 1040 Mu
slch* Italian* (foggi; 17 L* opi
nion! degli altri; 17,10 Du* ml 
norl deirOHoconto; 1749 G. F. 
Haendel, G. P. Telemann; 10 
Notizi* del Tarzo; 1045 Qua
drant* economlco; 11,30 Musica 
leggera; 1045 Vietnam: La nuo
va guerra del trenfannl; 19,15 
Canc*rto 41 ognl sera; 2040 Le 
correntl della linguistics con
temporanea; t l Musich* per 
pianoforte a quattro mani; 22 
11 Giornale del Terzo; 22,30 In
contri con la narratlva; 23 Con
certo della Camerata Strumen-
tele Romana dire Ho da Giam-
plero Taverns; 2340 Rlvlsta 
delle rivlste. 

VI SEGNALIAMO: cGMrges Dsndlns, cemmedis dl Melitr* 
(Rsdi* 1* are 20,15) — II famoso testo 0 Intorpretate da Renal* 
Rascal sotto la dlrezlona dl Paolo Gluranna. 

Leggete 
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Gli interrogativi 
di un cotupagno 

Cartsstmt compagm. mt ren-
do conlo che 1 rapportt t*a 
gli Stott MOaaltstt o quelh fra 
gU Statt $ocialtsti e gli Stati 
capitaliMti n tanno sempre 
ptu complicatt. Comunque due 
notiae. apparse sul gwrnale 
del 25 agosto sono sembrate 
a me, come ad alirt compa-
gni, molto, molto ttrane: 

Prima. La Romania eleva al 
rtsngo di amhasciata ta rap-
prnentonza diplomatica tit 
Israele. provocando la rottvra 
delle relazioni diplornatiche 
con gtt Stati prooressistt ora-
bi. 

Seconda. LTJRSS tnvkt una 
missione economica in Indo
nesia con a capo addirittura 
U vice ministro per gli aiuti 
all'estero. 

Le domande che mt pongo 
so, e che con me si ponpoao 
altri compagni, sono le se-
guenti: 

— Che cosa ha tndotto la 
Romatia ad adottare quella 
miziativa, proprio in un mo
mento in cui piu acuto e U 
contrasto fra il mondo ara-
bo ed Israele? E' possibtle 
che la Romania non avesae 
previsto la reazione decisa 
degli Stati arabi? Perche pren-
dere una miziativa che ogget-
tipamente rafforza Israele? 

— Perche una delegazione 
sovietica con un vice ministro 
si rtca in Indonesia? Cos'e 
che spmge I'VRSS ad intra-
prendere relazioni con i gene
rali tndonesiani? 

Cari compagni, lTJnita, do-
vrebbe far opera di chiarezza 
esaminando e analizzando a 
fondo questi fatti 

MARCELLO BOTTO 
(Sezione del PCI 

« E. Malacnina » Genova-PegU) 
* 

Sugli stessi argomenti ci 
hanno scritto i lettori Edy PE-
RAZZI di Suzzara. F. ROSSI
NI di Roma. Alma NICOLI 
e Ugo MONARI di Bologna, 

Hon A in questa rubrlca che il 
giornale puo pretendere di anallz 
zare questi fatti che pure hanno 
sollerato perplessita e suscitato di-
acuMrione fra i nostrl lettori Pub 
blichiamo comunque gli interro
g a t e come opinlonl otoe aono eir 
colate nel dibatuto. 

L'Unith, dopo aver dato notizta 
deJl'inizlatlva rumena, ha portato 
a conoscema del suoi lettori il di 
sappunto e le reazlonl di molti 
paesl arabi, alcuni del quail sono 
arrival! a rUlrare i loro ambasda-
tori dm Bucarest La Romania ha 
risposto dichiarando che conside 
rava quanto era avvenuto come un 
aspetto assolutamente normale del 
rapporti diplomatic! ancora in atto 
fra 1 due Paeat. 

Noi siamo deiropinione che w 
certe occasioni la cosa migliore 
sia dl far parlara i latti, dare tutte 
le iniormarionl, lasciando ai no 
stri compagni dl giudicsre. Si trat
ta di quesUoni che, w testtono-
niano delle difficolta e del trava 
gllo cbe comporta tl probiema 
ati rapporti fra gli Statl e la poli
tica mteroailonalista, non sono pe-
ro dl importanza tale da chiedere 
ognl volta una presa di posi7ionp 
del nostro partite. 

Per quello che riguarda la dele-
gaalone dellTTRSS, sappiamo che 
In Indonesia ct sono ancora inte 
ressi sovletlcl economic! e rappor 
U lndustriali. legatl a trattatl pre 
cedentl, • che 1 compagni sovt» 
tid hanno per questo inviato la 
delegazione della quale parla II 
nostra lettore. La cosa ha torni 
to argomento dl speoulaziona Rlor 
nalistica ne) paesi occidental! N?l 
ITJnlone Sovietica e stata con t̂ 
derata puramente a livello tecnico 
e neaauno ne ha parlato o gli ha 
dato U rlllevo dl un avrenimentfl 
POlltlvJ. 

Le donne 
e il Vietnam 

Cara Unita, desideriamo se-
gnalarti il fatto che nell'inser-
to speciale di domenica 7 
settembre in onore del grande 
capo del popolo vietnamtta, 
Ho Ci Min, nella parte degli 
«anni di lotta » e stato com-
pletamente dimenticato 11 
grande contributo popolare 
(peraltro testimontato da am-
pi serviei de 1 "Unita in ouei 
periodic realizzato in occasio-
ne della venuta in Italia delle 
deicoazioni deirt/mone dcllc 
donne della Repubblica demo 
cratica del Vietnam e della 
Unione delle donne per la H-
berazione del Sud Vietnam. 

Tali delegazioni erano sta
te invttate dall'Unione Donne 
Italiane, la quale aveva otte-
nuto la possibility di fare m-
contrare le delegate con la 
popolazione. La prima di que
ste due delegazioni, infatti, 
venuta nel nostro paese nel 
luglio 1968, e stata la prima 
delegazione vietnamita che ha 
potuto realizzare contattt po-
littci con 1 rappresentanti di 
tutte le forze politiche del 
nostro Paese e grandi prese 
di contatto popolare nelle cit
ta di Roma, Milano, Torino, 
Modena, Ravenna, Firenze, 
Siena, Verona, Venezia, Trie
ste, Forli, dove ricevette ac-
coglienze commoventi sta 
dalla popolazione che dalle 
autoritd locali. Ovunque ebbe 
a manifestarsi vivissima la to-
lidarieta piu concreia con it 
popolo trfetnamito. 

La delegazione deliVnione 
d'Ve donne per la liberazione 
del Sud Vietnam i venuta m 
Italia in occasions dell'8 mar-
zo scorso e si e trattenuta 
una ventina di giorni visitan-
do le province abruzsesi, quel
la di Bari e Foggia, la pro-
vincia di Firenze, Reggio Emi
lia, Forli, Bologna, Milano, 
Mantova, Genova: anche que
sta delegazione ha avuto oc-
casione di averts contain po-
littci con i rappresentanti del
le differenti forze politiche e 
sindacali del nostro Paese, 
con gli ammimstratori loca
li e con la popolazione che le 
ha manifestato la volonth de
alt italiani di vedere al piu 
presto realizzata la liberazio
ne delVeroico popolo vietna
mita dalla guerra di aoaren-
sione americana e dai aoner-
ni fantocci del Sud. Tutto que
sto. accompaannto dnlfespre*-
sione del pr* affettuasa e con-
creto aiuto nlla lotto del popo
lo vietnamita. 

Molti cordiali saluti. 
MARISA PASSIGLI 

per il Comitato 
eaacutivo nsalnnala deUTJDf 
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