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Sociologia 

Magri risultati del congresso internazionale 

I problemi 
del sottosviluppo 
Uno scottanle documento degli student) * La relazkme di Paul M. 
Sweezy, il momento piu alto dell'incontro - Le lavole rokmde 

Dal IS al 21 settembre si 
* tvolto a Roma, nei saloni 
di Palazzo Barberini, il 
XXII Congresso dell'M.S., 
1'Istituto Internazionale di 
Sociologia (da non confon-
dersi con I'lSA., l'Asso-
ciazione Sociologies Inter-
naaonale, che accoglie nel 
auo aeno un panorama piii 
vaato di studiosi operanti 
nel campo delle scienze *o-
ciali e che terra il suo 
proasimo congresso in Bul
garia, a Varna). Con oltre 
400 iscritti, lo schieramen-
to dei gociologi present! a 
Roma era relativamente 
massiccio: in realta, a scor-
rere la lista dei partecipan-
ti, si notano dei nomi che 
con la sociologia hanno po-
co o nulla da spartire, ma 
•1 sa che oggi l'etichetta di 
« aodologo > la si applies 
con estrema disinvoltura e 
sono in molti a fregiarse-
ne. Ad ogni modo erano 
rappresentati ben 36 paesi 
di quattro continenti, dai 
paesi deU'Europa occiden-
tale e orientate a quelli 
americanl (folto il grup
po dei latino-americani); 
piu ridotte le presenze aaia-
tiche e africane. Per quan
ta riguarda i congressisti 
italiani, essi fanno capo 
per la maggior parte al-
1'Istituto di Statistics e di 
Ricerca Sociale «Corrado 
Gini» e alia Scuola di Per-
fezionamento in Sociologia 
e Ricerca Sociale: 11 presi-
dente del Congresso prof. 
Vittorio Castellano, e diret-
tore delta Scuola di Perfe-
zionamento, nonche presi-
dente dell'ANPUR. 

Durante il Congresso un 
gruppo di studenti ha di* 
atribuito un documento e* 
•tremamente critico verso 
gli indirizzi e il funziona-
mento della Scuola di Per* 
fezionamento. Gli organiz-
zatori hanno tentato di 
impedirne la diffusione, in-
vitando gli studenti a par-
tecipare alia discussione: 
era un modo di fagocitare 
la contestazione studente-
sca, offrendo un canale, 
tutto sommato, innocuo. Ma 
il documento, assai circo-
stanziato, denuncia 1'impo-
atazione data dal Castella
no alia scuola da lui diret* 
ta, il fumoso impianto teo-
rico derivatogli dal mae
stro Corrado Gini, (gii du
rante il periodo fascista 
• capo degli uffici statistic! 
presso il Ministero della 
Guerra, presidente del Co-
mitato Italiano per lo stu
dio della popolazione e di-
rettore della Societa Italia-
na di Genetica e Eugeni-
ca»). il carattere autorita-
rio della scuola accentrata 
nella figura del direttore, 
la scarsa produttivita della 
stessa (dall'anno di fonda-
zione nessuno ne e uscito 
con il diploma). 

Tornando al Congresso. 
le relazioni, cui son seguite 
numerose comunicazioni, e-
rano formalmente articola-
te in due gruppi di temi: il 
primo tema riguardava la 
metodologia delle scienze 
sociali, mentre il secondo 
verteva sulle «Trasforma-
zioni socioculturali dei pae
si in via di sviluppo». 
Maggiore interesse hanno 
fatto riscontrare i temi re-
lativi ai paesi sottosvilup-
pati. Senza dubbio il mo
mento piu alto del Congres
so si e avuto con la rela-
zione tvolta da Paul M. 
Sweezy: non fosse stata la 
aua presenza, quasi non 
metterebbe conto di parla-
re di un Congresso come 
questo, dal tono accademi-
co come la maggior parte 
dei Congress! e dall'impo-
stazione, nonostante le ap-
parenze, di stampo conser
vators che gli e stata data 
dagli organlzzatori. 

Sweezy ha iniziato la sua 
relazione domandandosi: i 
cosidetti paesi In via di svi
luppo stanno veramente 
sviluppandosi? Ed ha dato 
una risposta negative, poi 
ampiamente suffrage ta da 
dati inconfutabili. La ter-
minologia corrente tradisce 
un intento apologetico e 
serve a mascherare una 
realta assai piu dramma-
tlea di quanto ai pensi: piu 
corretto aarebbe sostituire 
ali'aapreaaione «paesi in 
via di sviluppo* la formu
la «paesi in via di sotto-
aviluppo*. Lo studioao a-
aaericano ha poi voluto 

itare una teoria erro-
del sottosviluppo. 

Molti credono, ha detto, 
ehe stao a un certo mo-
aaento della storia tutto il 
•oodo era aottoaviluppato 
• efae quindi un gruppo di 

europee ai e Incam. 
verao I'lnduatrialit-

j ; analogamente i pae-
fj efffl aottoaviluppeti ai 
• tame aauovando nella atea-
m diretiooe di quelli eco-

nomicamente piu avanzati, 
il loro decollo e appena 
agli inizi, percid bastera 
attendere un certo tempo 
ed avremo l'industrializza-
zione su scala mondiale. 
Tutto cid e falso, ha soste-
nuto Sweezy: sul piano sto-
rico in quanto molti paesi 
del Terzo Mondo in pas-
sato hanno avuto il loro 
rigoglio economico, sul pia
no economico politico in 
quanto si dimentica la fun-
zione svolta dal capitalismo 
nel mercato mondiale. 

La teoria degli stadi di 
sviluppo, secondo cui ogni 
paese passa attraversc fasi 
successive di sviluppo eco
nomico e che non sono pos-
sibili saiti, rivela la sua 
natura ideologica quando 
applicata ai paesi sottosvi-
luppati predica la necessi
ty dell'attuale fase. Ma se 
si confronta il passato dei 
paesi oggi sviluppati non lo 
si rinviene simile al pre-
sente dei paesi sottosvilup-
pati. In realta sviluppo e 
sottosviluppo sono due foe-
ce della stessa medaglia; il 
sottosviluppo e il risultato 
di alcuni secoli di sviluppo 
capitalistic, di saccheggio 
continuato su scala sempre 
piu ampia a danno dei pae
si del Terzo Mondo. E' as-
surdo credere che questi 
paesi possano svilupparsi e-
conomicamente per mezzo 
degli scambi commerciali; 
la prova di cid sta nella 
diflferenza tra gli investi-
menti all'estero e i relativi 
redditi: gli USA nel perio
do 1950-'63 hanno investito 
all'estero 17.382 milioni di 
dollari, ma i redditi dell'in-
vestimento nello stesso pe
riodo sono ammontati a 
20.416 milioni di dollari. Si 
parla di assistenza ai pae-
8i sottosviluppati, ma si 
pud dire che quanto mag
giore e 1'aiuto minora e lo 
sviluppo del paese assisti-
to; gli aiuti vanno per lo 
piu a flnire nelle casse dei 
funzionari o ad incrementa-
re le forze armate e di 
polizia o a prevenire movi-
menti rivoluzionari; percid 
l'assistenza si traduce in un 
atto politico, e un mezzo 
per avere paesi politicamen-
te < buoni > e servizievoli. 

Si parla molto di rivolu-
zione, ha concluso Sweezy, 
ma per i paesi del Terzo 
Mondo la vera rivoluzione 
del XX secolo sta nello 
scrollarsi di dosso la cami-
cia di Nesso imposta dai 
paesi capitalistic!, nell'in-
traprendere un proprio svi

luppo autonomo in direzio-
ne del socialismo. 

Serapre Sweezy e stato 
al centro di una tavola ro-
tonda sulla « Sociologia del
ta rivoluzione >, cui hanno 
partecipato, tra gli altri, 
Umberto Melotti, Alessan-
dro Pizzorno, Paolo Sylos 
Labini e Mino Vianello. 
Pizzorno ha rivolto delle 
critiche a Sweezy riferen-
dosi agli ultimi capitoli de 
11 capitate monopolistico, 
specie sul concetto di «ir-
r&zionale > applicato alia 
societa americana e, per 
estensione, alia moderna so
cieta capitalistica. Sweezy 
ha after ma to che la socie
ta capitalistica e irraziona-
le in quanto promuove con-
tinuamente dei bisogni ar-
tificiali, non necessari: <gli 
uomini vogliono cid di cui 
non hanno bisogno e non 
vogliono cid di cui hanno 
bisogno ». Esiste una razio-
naliti inerente all' ordine 
borghese ed una razionali-
ta che appartiene al corso 
della civiJizzazione umana, 
alia storia. 

Altre tavole rotonde, piu 
o meno vivaci, si sono svol-
te a latere di questi temi 
fondamentali; ricordiamo 
quelle sul « Tempo libero >, 
sulle < Comunicazioni di 
massa », sulla « Sociologia 
dell'educazione >, sulla « So
ciologia del teatro >, su 
•Universita inquieta: rela
zioni tra studenti, professo-
ri e societa ». Come e buo-
na norma di certi congres-
si vi si parla di tutto e del 
contrario di tutto, raramen-
te si assiste ad un efficace 
scambio di idee. Per lo piu 
si perpetua l'equivoco del
la sociologia come scienza 
separata, che moltiplica le 
sue branche di studio, che 
e in grado di accumulare 
dati su dati, di promuovere 
ricerche su ricerche, ma 
non e in grado di darsi ra-
gione intorno al suo ruolo 
nella societa presente. Ac-
cade spesso che il ricerca-
tore si rifugi in territori 
< neutri >, lontano dai te
mi piu «caldi > e che pro
prio per questo riceva piu 
lauti finanziamenti. Quello 
che manca in molti ricer-
catori sociali, deformati 
specialisticamente, e la vo-
lonta di cambiare effettiva-
mente le cose o perche si 
tengono lontani dal terreno 
politico o perche non fan-
no capo ad una scienza so
ciale rivoluzionaria. 

Giuseppe Di Siena 

Schede 

La guerra 
in 100.000 
parole 
e(500 
foto) 

Una cronaca della II guerra 
mondiale in 500 fotografie (tra 
le piu famose ed etficaci) • 
in 100 miia parole e quella 
di Abraham Rothberg (1962) 
che I editors dail'Ogiio presen-
ta adesso nella collana «I 
Corn » (sezione illustrata). Si 
tratta di quattro agili voJu-
metti (del costo di L. 1J00 
dascuno): la lettura — reaa 
piacevole ancbe dairinserto di 
teetimonianze direUe (diari e 
annotazioni di combattentl 
bram di « reportages > giorna-
listici di buon HveHo ecc.) — 
potrk essere di qualche utiH-
U. soprattutto per un primo, 
ed eiemantare, approccio ad 
un argomento cos) vasto e 
complesso. 

n primo volume — L'ao-
gretsione — esamina le origl-
ni del confUtto dail'armistizio 
di Compiegne del 1918 ed af-
fronta, tra l'altro, il tema 
della nascrta e della espan-
sione dei «totaJitarismi > ImM 
bolscevismo, fasclsmo, e na-
zismo. al di fuori di ogni ana-
liai di classe, vengono posti 

<3> 
<3> 

piu o meno, come e costu
me di ampi settori della sto-
riografia democratico-borghe
se, alia quale il Rotnberg si 
richiama, sullo stesso piano). 
deecrive raggTesslone glappo-
nese in Estremo Oriente. la 
tllusoria tregua conseguente 
agli accord! di Monaco (1938), 
1'invasione nazlsta della Po-
lonia (1939), la battaglia di 
Prsncla (1940). H secondo vo
lume — L'assedio — va dal-
la battaglia aerea di Inghil-
terra (estate 1940 • prlmave-
ra 1941) aH'aggressione al-
1TJRSS da parte della Wehr-
macht bJtleriana a Pearl Har
bour, e alle prime fasi della 
guerra fra anglo^merioani e 
giapponeei nel Pactflco. 

Il terzo volume — La ri-
scoasa — rievoca i primi ro-
vesci dell'Asse ed i primi de-
oistvi nasal degli eserciti del
la coalizione antifascista ver
so la vittoria (Stalingrado, Mi
dway, El Alamein e si 
chiude con la resa dell'Italia. 
n quarto volume — La vit
toria — lnizia con lo sbarco 
in Normandia e desorive la 
seconda battaglia in Prancla e 
la grande offensiva dell'Ar-
mata Rossa (1944), la Confe-
renza di Yalta, la capitolazio-
ne del Terzo Reich (1945), la 
esplosione delle bombe ato-
miche, U.S.A. a Hiroshima e 
a Nagasaki (agosto 1945), la 
resa del Giappone. 

m. ro. 

Mostre 

Letteratura 

Non ci sono soltanto mobili ail'esposizione di Cortona 

Un Chianti 
di settant' anni 

Vino e cognac d a conservare in ant iche catseforti - U n 
paradiso per gli a r reda to r i . I pezzi piu belli e piu r a r i 

CORTONA, settembre 
L'antiquariato e divenuto or-

mai un groaso fatto ttoanzia-
no e commerciale, intomo al 
quale ai agiu ogni anno nel 
nostro paese una ridda di mi-
Uank. E dove e'e odore di mi-
liardi. unmanoabUmente c'a 
puaco dl aporoo: la recent* 
scoperta, a Firenze, delle tre 
vetrate false di Oraanmlohele, 
del Duomo e di Santa Oroce 
(oltre alia aottraslone di altre 
opere d'arte aostitulte con fal
si sbaiorditivi) ne sono una 
conferma. 

Alcune brev* consideraatoni 
lniziali, non devono paasare 
tuttavia per una radiografia 
di tutto il slstema, ne come 
generaliasaaioni; sono solo la 
preem d'atto di oertt aapettl dl 
una altuaatone. 

Una nota dl aerieU * giunta 
•none queat'acno dalla Moatra 
Mercato del Mobil* Antlco di 
Cortona: una manlfeetasion* 
defmiuvamenu alfermataat in 
oampo naitonal* ed anohe m-
Urnaaionai* par aver* earn-

Ere unboooato la atrada del 
uoo guato e deUofferu dt 

« petal > di valor* (ap*aao an
ohe di alto inter**** artiatico) 
a coati abbordabill. N*1I* sa
le di Palaiao Vagn*tu, oh* si 
altaoele aulla grand* planura 
divlaa dalla atriacla bluaatra 
del TraauiMOo, at poaeono am* 
mirar* alouoe opere dart* « 
motte rarita one non poa*o> 
no laaolare mdlfferentt eolle-
aionlaU, erredatod *d antique-
rl, oltre oaturalmenU ft greav 

d* pubblico che na decreta-
to con la sua semnre piu nu-
merosa partecipazlone il suc-
oesso della inlalativa cor-
toneae. 

Mai com* quest'anno la 
* moatra a dl Paiasso Vagnot-
ti ha tenuto fade alia aua for
mula: la preaantaxlone d*l 
• mobile antlco». Se ne pos-
aono ammlrare di tutti l tlpl 
e di lutbe 1* epoch* a quasi 

tuto dl ebanlati ltalland - ve» 
netl lombardi, • toaoo-umbrl 
— oh* operarono dal '400 lino 
al aeoolo aoorao. 

Tra l mobili atmuert pre-
vajgoao quelli olandeei e 
quelU tngleai del TOO e del-
rno. Ineomma dl ogni atil* • 
dl tutu i l*gnl (noce, olivo, 
othffio, caatagno. a boia d* ro-
*•») predomlna U mobil*: 
poltroo*. s*di*. fmttne, oaa-
settooi. Ubrerle, aeoretairea, dl-
vani, oaaaapanche, eoo. 

Un fero paradlao per gli ar> 
redatorl. Ma non manoano gU 
oggetai curloal ed i p*eat per 
1 «ooll*8jontatU *opc*ttut-
to anal, oaramlche e za*ie> 

licbe. Tra 1 mobili fanno spio-
co una panca rinascimentale 
intagUata di scuola toacana; 
alcuni mobili fioriti del '600 
olandeae; una grande creden
ce in noce tosco-umbra del 
XVII secolo; un lmponente 
trumeau olandeae del "TOO; 
una Bcrivania vaneziana in ra-
dice del "700; un tmmenso ta. 
volo etrullano con gambe tor-
olte del '500. 

Un diacorso a parte merit*-
no le ceramiche le maiollche 
ed l rami: una brocca cin-
quecentesca in rame sbalza-
to, • poi 1 vast * i plattl dl 
Faenaa, Deruta, Savona, Urbl-
no * Viterbo, particolarro*nt* 
rlcercau questi ultimi dai col-
leaionisti. Di grande mterease 
due statue llgnee rinaacimen-
tall ed un buato in terracot-
ta policroma, datato 1530, au-
torkratto dl Baocio da Mon-
telupo. 

E poi la girandole finale 
dell* curtoeiu. Quest'anno dl 

Sui mode (a, quindi, gran-
richlMU) l* eesaefortl, poa-

aibllmante. del -flOO-TOO * v-
neaian*: In quaatl ultimi an
ni s) aono moltipllcau com* 
funghi i ooUetloniati di vlnl 
e liquor! pregtati: vl aono bot-
Ugue dl Chianti d*U'iniao del 
seooto oh* oostano quasi quan
to un'utUiteiia • certi cognac 
dal presso dl dlamantt, P*r 
qu*atl netterl non vt pub *•• 
a*r* oantlna miglior* (• pld 
atcura) dl una robuata oaaaa-
forte. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Dibatfifo su alcuni giornali • riviste 

Crisi come 
istituzione e 
come ricerca 
Pubbl ica to il pr imo numero d e « La 

Comune i : le ragioni, il p r o g r a m m a 

Rai - Tv 
- — ^ '%»fm"-'j$mw-,> 

Controcanale 

D dibattito sulla crisi della 
letteratura come fatto lstituzio-
nale e come ricerca creativa. 
si allarga. Anche autori che 
Hno a ieri avevano taciuto o 
avevano mantenuto un atteg-
giamento di cauteLa problema
tic*, affrontano sempre piu di-
rettamente la questione. 

Walter Pedulla. ad esempio. 
e venuto senvendo sull"« Avan-
ti! > alcuni articoli molto pun-
tuaU che. pur corwderando 
essenzialmente la precana e 
grigia condizione presente del
la letteratura e deMo scnttore. 
l'attuale clima involutivo e re 
stauratore. e pur non portando 
il discorso alle radici dell'ope-
rare letterario in generate, pon-
gono non poche premesse utili 
per un roveaciamenio della 
prospettiva. 

Su di uo versante di verso, se 
noo opposto. Pietro Citati ha 
levato recentemente sul « Gior-
no > la sua penna a senten-
ziare, tra nostalgia e sarca-
smo. la scomparsa dello scnt
tore e 1'a wen to del < saggi-
sta >. descntto come un dilet
tante dalla immaginazione ef-
fervescente e volubile. tutto 
impegnato ad attraversare di-
sinvolto i piu svanati campi 
disciplinari, a giocare con le 
idee combinandole e capovol-
gendole all'infinito. Questo sag-
gista. dice Citati, proprio ne) 
momento in cui «intona pre 
ziosi inru funebri > sulla < mor-
te della poesia», si quahfica 
come I'ultimo estenuato < epi-
gono > di una tradizione letle-
raria defunta. 

Ma la brillante demolmone 
del facile idolo polemico, e 
fatta da Citati in nome di un 
ideale di poesia — i poeti che, 
un giorno. torneranno a c mo 
strare il Tutto; le < immen
se, florite > parole che porte-
ranno ancora < la vita e la 
morte a chi le ascolta >, che 
< scioglieranno all'improvviso i 
cuori umani dall'amazione» c 
guideranno i «passi incerti e 
vaganti nel crepuscolo» — un 
ideale di poesia, insomnia, n-
conducibile alia stessa radice 
di fondo da cui nascono le pose 
intellettuau'. i capricciosi arbi-
tri. il fumoso profetismo, le 
gratuite menzogne dell'aborrito 
saggista. Piu nobile, certo. ma 
intimamente non diverso. 

Le ambiziom di c totalita > e 
le presunzioni magiche illumi-
natrici consolatorie di questo 
poeta, infatti, appaiono oggi 
ormai come i connotati (per 
dirla con Vittorini) di una 
stessa figura di intellettuale 
autoritario demiurgico aristo-
cratico, che esercita il suo uf-
flcio quasi per diritto divino e 
che — in buona o cattiva fede, 
poco imports in quests sede 
di discorso — concepisce il 
fare letteratura (o U costruire 
elegant) castelli di idee) come 
un atto di suprema assoluta 
privilegiata autosufficienza. Au-
spicare percio 11 risveglio del 
< poeta >, dopo aver smasche-
rato i] < saggista», appare 
quanto meno contraddittorio, e 
comunque — oggettivamente — 
anacronistico e velleitario. 

Analogamente volontaristica 
risulta la csflda della lettera
tura > alia societa. che Mario 
Petrucciani auspica nel presen-
tare il suo recente libro (Jdoli 
e domande della poesia, Mursia 
editore. pagg, 239. lire 2.500). 
Petrucciani parte dalla tesi se
condo cui la nuova avanguar-
dia. dopo l'iniziale slancio inno-
vatore e dissacratore e spro-
vincializzante, e venuta ripie-
gando in direzioni sempre piu 
innocue, risapute. al limite di 
nuovi conformismir passando. 
insomma, dal rifluto del siste-
ma all'integrazione. Si che la 
crisi di cui e investita oggi la 
letteratura — soprattutto per 
1'azione demistifkatoria dei mo-
vimenti di contestazione politi-
ca — e quindi anche la littera-
tissima avanguardia. avrebbe 
qualche possibilita di risolver-
si. di trovare nuovi recuperi e 
prospettive. proprio facendo te-
soro di quella fase originaria; 
per quanto riguarda la poesia 
in particolare, dei < risultati 
tecnico strutturali dell'esperien-
za novissima ». 

Di qui I'ipotesi di una possi-
bile (seppur < per ora impro-
babile >) t sRda alia societa >, 
portata da < una poesia che 
non abdichi alia propria auto-
nomia, alia domanda interiore. 
alia propria segreta vocazione 
di assoluto, ma al tempo stesso 
possa rivelarsi come inquietu-
dine dell'tntelligenza, coscienza 
critica del tempo >. Dove per a! 
tro la via d'uscita viene cer-
cata proprio nella riesumazione 
di quel rapporto soggetto-ogget-
to, sotteso a tutto il versante 
dello storicismo romantieo idea-
listico piu o meno aggiornato. 
che ha rivelato da tempo le 
sue ambiguita e insufficienze e 
che la stessa avanguardia ha 
cnticato e respinto. 

Non e qui, comunque, il vero 
punto di contraddizione; anche 
quest* (come tante altre) ope 
ration* antistoricistica • anti* 
tradizionale della nuova avan
guardia ebbe sempre un carat
tere strumentale • porto con 
se fln dall'inuio tutta una ae
rie di gravi equivoci ch* piu 
tardi ti aarebbero fatti solo 
piu vistosi. D fatto a che que
st* position! (da Citati a Pe 
trucciani) tendono a risotvere 
tutto il discorso sul piano delle 
poeticht, dell* sperimentazionj 
tecnico-formali e dei genen 
(Petrucciani. fra l'altro, s*m-
bra implicitamente distinguer* 
tra « poesia » • « romanse »); o 
comunqu* neU'embito circoacrit-
to di eompiti • lespooaabilitA 
pr*a*nti o future, cootingenti o 
eterne, private e/e puboUche, | 

Notizie 
•> II presidente del Centre 
Internazionale ricerche tulle 
struttur* ambienlall • Pio 
Menzu t, prof. Felice Batta
glia, • il coordinator* ge

nerate, prof. Glulio Carlo Ar-
g*n, hanno comunicato al »liv 
daco di Bologna, Guide Fan-
I I , ch* H contro In question* 
h* dlspotto dl atMgnara al 
comune di Bologna una meda
glia d'oro In riconoscimen-
to dell'lmpegno a favor* del* 
I* cultura. L'oggeMo speclfl-
co dell'alto riconoKimento 4 
costltuito dal pl*nl per II cen
tro storico e la una colli-

nar*, recentemente adottatl 
dal Contlglio Comunale. II 
prtntlo e state awegnato con 
la s*eu*nt* metivaiione: 
< Per II piano del centre sto
rico e dell* ton* colllnare dl 
Belogna: una testlmonianza 
rare dl uggaua ammlnistra-
tlva Italian* a di total* ado-
sione ed una moderna meto
dologia d) Intervento urbe-
nlstico per la salvsguardia 
dl un nucleo antlco e dl una 
fascia dl paesagglo dl nolevo-
le bellezia. Una tettimonlan-
xa, Inline che nella colla
boration* dell'archltotto gl*p-
poms* Kenxo Tange non tre-
v* motlvo di offutcemento, 
ma al conlrarlo motlvl dl pi* 
• I t * Interest* per II coraggte 
dlmottrato da una amminl-
ttrazione pubblica ». 

II riconotcimento del con
tro c Pio Mantu >, fra I cui 
•tt*gn*t*ri il comun* di Bo

logna figura come II tele out* 
civic*, t l unltce el vivo In-
tereue manlfettato dalla 
stamp* Italian* ed estera per 
I piani del centro storico « 
della zona colllnare, prettn-
tatl ufflcialmente, In quettl 
glorni, con un'appotlt* mo-
ttra, al convogno Internazio
nale dl Budapest tul proble
mi delta conservation* del 
centrl ttorlcl. Etto tettlmo-
nia II valore tcientlflco, cul
tura le e pretlco del due prov-
vedimentl, ch* tegnano una 
lappa dl fondamentale Im-
portanza nello sviluppo dal
la politic* * della gestlone 
urbanlstlc* dell'Amminlstra-
zione comunale bolognete, 
specialmente In un momento, 
come ouello altuele. nel qua
le I problemi dell'organltia-
ilene delle cltti tl pongono 
In sede national* In forme 
tpesso drammatlche. 

La medaglia d'oro sara 
censegnat* al tlndaco Fanll 
nella cerlmonl* ufflciale che 
si svolgerA al Palazzo del 
Cengretsl della Repubbllce 
di San Marino II t l set-
tembr*. 

# II 27 settsmbra si aprlr* 
a Villa Falcenleri dl Fra-
tcatl (Roma) II Seminar!* 
eunMifrlcano Indotto dalla 
Seclet* Afrlcaln* de Culhh 
re • dalla riviste «Terr* 
Entlere > con I* collabora-
ziene dell'Atteclatlene Ami-
cl Itellanl dl Presence Afrl
caln*. Parteclperanno *l 
convegne, com* k steto pre-
c*dentem**t* annunciate, 
circa trenta ttudlosl *frica-
nl ed europel, • gli etpe-
nentl dl un vast* gruppo dl 
riviste cattollche dl sinistra 
di tutti I paetl ifEurepa. In 
Italia hanno ederlto all'lnl. 
zlatlva I* riviste t Critica 
secloleglra t, < II Galle », 
• II Mullno », • Net* di cul
ture », t Politic* Internazle-
naie 9, f Ten* Monde a * 

*e v *a^BPvva^sa^a^aeg^BfS^agagv e^e 

della poesia; insomma nel
la sfera di una autonomia del 
I operare letterario (sia nel
le sue pretese di assoluta auto
sufficienza. sia nelle sue illu
sion! di intervento autonomo. 
appunto. sui terreno pratico dei 
problemi reali). che & entrata 
in una crisi irreversible, e su 
cui va portata oggi la discus
sione e la verifica. 

La critica e stata condotta 
finora essenzialmente nei coo-
front i della letteratura come 
istituto sociale di derivazione 
romantica. esternamente dispo-
sto a quabiasi etichetta ideolo
gica (0 a ideologica). e tutta
via intimamente immutabile: 
ma essa investe oggettivamen
te anche la concezione della 
ricerca letteraria creativa (la 
poesia come totalita. la poesia-
valore. ecc.) che da quella stes
sa matrice scaturisce e varia-
mente si atteggia. 

Una di versa consapevolezza 
nei confronti di questi proble
mi (la difflcolta, in particolare. 
di ogni operare culturale che 
intenda < incidere nella modin-
cazione dei rapporti reali tra 
gli uomini ») traspare invece 
dal primo numero di una rivi-
sta. « La Comune ». animata da 
Di Genova. Lunetta. Natale e 
Prattico. Si pud dire anzi che 
I'editoriale program ma tico viva 
proprio di un contrasto tra la 
ricorca di un terreno di «la-
voro intellettuale » che operan-
do a livello sovrastrutturale 
riesca a < creare coscienze e 
prassi rivoluzionarie ». e la con
sapevolezza della sua precarie-
ta ambiguita debolezza. La stes
sa rjvista nel suo insieme, anzi, 
sembra vivere di questo disa-
gio. ora con ritorni di vecchie 
illusioni, ora con momenti di 
attiva lucidita. 

Gian Carlo Farretti 

IL VCTTO TEDESCO - Di Tito 
De Stefano ricordiamo un ser-
vizio di qualche anno fa sul^e 
elezioni inglesi, che ci ero nem-
broio di noterole interesse per 
la sua chiarezza e soprattutto 
perche in esso Vautore era 
riuscito a mostrare, sia pure 
schematicamente, quale fosse 
la sostanza economico sociale 
che sottendeva i programmi e 
le parole d'ordine delle diverse 
forze politiche. Proprio que 
sta ricerca, invece, mancava 
del tutto nel servizio che lo 
stesso Tito De Stefano ha de
dicate, adesso, alle imminent! 
elezioni nella Repubblica fe
derate tedesca. 

La rievocazione del passato, 
lesame della politica del go-
verno della * grande coalizio 
ne * e dei suoi risultati sono 
stati sommari e superficiali. 
a volte risolti con furbastre 
€ trovate » come quella di ci-
tare I'economista cecoslovac-
co Sik per esaltare la flori-
dezza consumistica dell'econo-
mia tedesco-occidentale. Non 
si e avuta una analisi delle 
posizioni delle varie forze so
ciali ne dei costt del « mira-
colo •>; non s'e accennato a 
problemi di fondamentale im-
portanza — anche ai fini spe-
cifici della campagna eletto-
rale — come quello del mono-
polio dell'informazione dete-
nuto da Springer; e mancata 
una sia pur sporadica puntata 
nel campo della cultura, 11 
discorso sulla politica estera 
e stato condotto senza un mi-
nimo di analisi critica. Lo 
stesso antifascismo dimostrato 
da De Stefano nelle osserva-
zioni sul partito neo-nazista e 
stato generico: si e detto che 
i neonazisti «suscitano sde-
gno» ma raccolgono voti in 
crescendo, e non se ne sono 

ricercati i motivi: ne si e ac
cennato alle precise rexponsa-
b<Utd della politica delta DC 
tede-co ocxidentale nella que
stione (significativa, a questo 
propo.sifo. ma ovviamente non 
.sottoiineafa da De Stefano, 
era la convergenza tra alcuni 
punti dt vista espressi da von 
Thadden e da Kiesinger). 

A questa superficuilita si so
no aggiunti una certa trivia-
Utd del Unguaggio (i comuni-
sti del '32 definiti « partito dei 
disoccupati *; 1/ * culto della 
violenza » attribuito alia oppty 
stzione eitraparlamentare) e 
la marcata parziahta dell'in 
fnrmazlone. Basti pensare che 
tra le dic/n'arazioni dei leader? 
(I'unicn elemento originate del 
documentario, in fondo) man
cava quella dei rappresentati 
ti della formazione * Azione 
per it progresso sociale ». pro-
mossa dai comunisti: ed era 
la sola esclusa. \ta anche l'e-
same deU'opposizione extra-
parlamentare era parziale: 
una sola intervista diretta (e 
oculatamente scelta) e un piu-
dizio del socialdemocratico 
Gunther Grass. 

D'altra parte, il documenta-
rio era molto povero anche 
dal punto di vista della regia 
(era di Ferrazzano): le im-
mag'mi erano usate soltanto in 
funzione di una generica « am 
bientazione » del commento, e 
si arrivava alia incredibile 
scorretezza (comprensibile so
lo sul piano della propaganda) 
di prolungare sul video per 
parecchi minuti le sequenze 
dell'occupazione di Praga da 
parte dei carri sovietici men
tre il discorso era sulla Ger 
mania e trattava, dopo un ac-
cenno ai fatti cecoslovacchi. 
di tutt'altro punto. 

9- «• 

Programmi 

Televisione 1* 
16.M PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Torino e zone collegate in occasione del XIX Salone 
Internationale della Tecnica 

11.15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) La lanterna magica, programme di films, cartonl animati 
e documentary b) Hobby, idee e giochi per le vacanze; 
c) Caccia al tassro (secondo eplsodlo). 

I M S TELEGIORNALE SPORT 
Cronache Italian* • Oggi al Parlamento 

M,30 TELEGIORNALE 
21.00 FACCIA A FACCIA 

Rltorna la trasmitsione di f Cronaca ed attualita », presentata 
— con alterni success! e polemiche — lo scorso anno da Aldo 
Falivena. E' il primo tentativo di mettere a confronto, su un 
determinate argomento, il pubblico televisivo e i la comunita ». 
SI annuncia, comunque, una no vita: la trasmission* si tpo-
st*r* di eitti in citta, a seconda dove I'argomenta la chlami 
Tema del confronto odierno * II problema dell'evasione al-
I'obbligo scolastlco. 

22.00 GIALLO SULL'ISOLA 
Telefilm dl John Nelson Burton, del gene re appositamente pre
pare to per non dire assolutamente nulla. VI si narra, comun
que, dei tentativl di un mar!to, che si ritlena tradito, per 
liberarsl dell'amante della moglie. 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21.00 TELEGIORNALE 
21.1S LA GIACCA STREGATA 

Nella serle del « racconti Italian! 1, Alberto Bevilacqua pre-
senta la libera riduzlone di un racconto moralistico a zucche 
roso di Dine Buzzati. E' la storia dl un giovane frustrate che 
spera di giunger* alia felicita quando si accorge che una sua 
giacca • produce » fogli da dlecirrvila. La conclusion*, tuttavia, 
e che anche la ricchezza puo rendere infellci (e che, dunque, 
I poverl fanno bene a restar poverl e zitti). Fra gli Interpreti: 
Alberto Lionelio, Els* Merllni, Raffaella Carra. Regia di Mas
simo Franclosa. 

22.45 CAPOLAVORI NASCOSTI 
E' prevlsto, fra gli altri, un servizio suil'antica citta fenicia 
dl Motya. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; » Mattu-
tino musical*; 7.10 Muslca stop; 
7.37 Pari • dispari; 1.30 Le can-
zonl d*l mattino; 9.M Colonna 
musical*; 10-05 Le ore della mu< 
slca; 1Q.45 Succoth; 11.30 Una 
voce per vol; 12.05 Contrappun-
to; 12.30 Letter* aperte; 13.15 
Appuntamento con Gloria Chri
stian; 14.45 Zibaldone italiano; 
15.45 Canzon! in cas* vostra; 
H Programma per I ragazii; 
H.30 Estate napoletana; 17.05 
Per vol glovanl; 19.13 Ray Co-
llgnen all'organo elettronlco; 
19.30 Luna-park; 20.15 Gcrusa-
lemme liberate; 20.45 L* occa
sion! dl Gianni Santuccio; 21.15 
Concerto slnfonico. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 4.30, 
7.30, 1.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12-15 
13.30, 14.30, 15.30, H.30, 17.30, 
11.30, 19.30, 22, 24; 0 Svegliati 
e canta; 7.43 Blllardln* a tempo 
dl mutica; 0.40 Le nostra orch*-
str* dl mutica leggera; 9.05 Co
me e perch*; 9.15 Romantica; 
10 La donna vettlta dl bianco; 
10.17 Cald* e fredde; 10.4* Chia-

male Roma 3131; 13 Hit parade; 
13.35 II tema di Lara; 14.0S 
Juke-box; 14.45 Per gli amici 
del disco; 15 Per la vostra dl 
tcoteca; 15.10 Violinista Wolf
gang Schneiderhan; 14 Rapso-
dia; 10-35 Vacanze In musica; 
17.10 Pomeridiana; 17.35 Juke 
box della poesia; 11 Aperitive in 
mutica; 19 Statera si cena fuo 
rl; 19.50 Punto e virgola; 20.01 
10 e le mutica; 20.45 Passapor-
to; 21 Canzoni rumen*; 21.10 I 
racconti della radio; 22.10 II me-
lodramma In dltcoteca. 

TERZO 

Or* 10 Concerto dl aperture; 
10.45 Mutica e immaglni; 11.15 
Concerto dell'organist* Pall I sol 
fsson; 11.40 Musiche italiano dl 
oggi; 12.20 L'epoca del plane 
forte; 13 Intermezzo; 13.55 Fuori 
repertorlo; 14.30 Samuel Barber; 
15.25 Ivan II terribile; 17.20 Con 
certo d«l pianist* Michel Berof; 
11 Notizie del Terzo; 11.15 Qua 
drante economico; 11.30 Mutica 
laggara; 10.45 Caleb o miliardl; 
19.15 Concerto d'ogni tore; 20.30 
La slruiiura deii'univerto; i i 
Franklin a Parigi; 22 II Glor 
nale del Terzo; 22.40 Poesia nel 
mondo. 

VI SEGNALIAMO: c Ivan II terribile » (Radio. 3*, ere 1S.2S). Quoato 
f aratorio » di Prokoflev, composte per II film omonlm* di Eieen-

ttein, * pretentato nell'esecuzion* dell'orchestra slnfonlc* e 
del cor* di State dl Metca, dlrettl da Abram Statevlch (ch* 
n* ha curate I'arrangiamento). 

II blocco dei fitti e 
il bisogno di case 

// prolungarst del blocco dn 
fttti ha rutotto quasi a zero la 
costruzume di case da afftt-
tare. Questo perche le case 
d'affitto rendono pochitstmo e 
chi ha disponibilita prefensce 
fare case per vendite in eon' 
domtnto. Se si togiiesse il 
blocco, se si lasciasse piena 
hberta di contrattaztone se
condo la domanda e I'offerta 
come delle merci sul mercato, 
le costruzumi da affittare ri-
prenderetbero a soroere, e 
git affltti dtmtnuirebbero. 

ARMANDO VENINI 
(Milano) 

* 
Stamo rtunite qui parecckie 

persone e vt diciamo che la 
richiesta per il blocco degli 
afttti non ci convince. O si 
fa una legge che costrtnga i 
padroni di casa a ridurre lo 
affitto, oppure si deve laseva-
re che tutti i fitti vengono 
sbloccati. 

LETTERA NON FTRMATA 
(Roma) 

Lo scritto del letter* 
rifletta in pieno 1* test dai pa
droni di casa, die sono test pto-
tondatnente false. NOD * Tero che 
U «prolungmrsl del blocco dei 
ntti • ha ridotto a nero le cottru-
tionl. Primo, perch* non e'e net-
sun blocco Mil mtl nelle case dl 
nuova costruzfeme; seconda. per
ch* a Milano, canto per (an uo 
esempio concreto, d sono almeno 
30 mila rwM sflttl (* dedne dl 
migliaj* dl rani sono ta costru-
sione) e ciononostante i flttl non 
solo non dlmtnuiscono mt tendo
no a un rr**«»*t ausMpto. 

L'abbondama aul mercato. ctoe, 
non ha srolto una funrJoo* d> 
calmten: 1 padroni preferlscono 
tenere sflttl fit apparumentl pur 
di Usciare i fitti sltl (rrnrtando 
susli appaxtamenti affitutl il COMO 
di quelli rimasti sflttl). avrien* lo 
stesso per le merci sul mercato: 
agrum] a tonnellate dlstrutti con 
le ruspe, pere • mete lasdate mar-
cire, ordine dl abbattere 250 ml}* 
mucche da latt*. ecc. 

E' questa la logics del massuno 
profitto- Una loeica tanto pld strtn-
eente quanto piu la figura del « pa
drone di casa * vtene sosiltuita 
da quella della grande immnbillarr 
Certo U blocco degli afflttl - e 
qui rispondlamo anrhr all'autnrp 
della letter* non firmaU — non 
risolve 11 prohlems della casa Ed 
e proprio per questo che 11 PCI 
chiede con forza, oltre a) blocco 
dei fitti, 1'lstltuilooe dell'equo ca
non* • una concreta, incisiva po
litica dl intervento pubblico per 
la case. 

Chi ha sofferto non 
puo flimenticare 

Sul Messaggero del 5 settem
bre e comparso un articolo 
col mstoso titoio: «L'on. Ci
cerone in Germania specula 
sul caso Defregeer ». 

II compagno Cicerone non 
ha bisogno della * facile pro
paganda personate a del caso 
Defregger, in quanto e ben 
conosduto e stimato nel suo 
Collegio. Egli ha fatto semplv 
cemente U suo dovere di ctt-
tadtno cosciente, non • specu 
lando », ma stigmatizzando git 
eccidi deliAquila e di Gub 
bto, patrocinatt da un ele
mento, quale U cap. Defreg 
ger. che dopo gli orrendt mi-
sfatti si e andato a tutelare 
lanima e tl corpo sotto tl 
manto remissive della Chie-
sa, non da umile pemtente 
ma addirittura da alto pre 
lata. 

L'on. Cicerone, nella veste 
di rappresentante dei suot ft-
duciari, si batte per raggiun-
gere la verita; che la magi-
stratura tedesca pot abbw 
chiuso il caso Defregger. a 
noi poco importa. A noi inte-
ressa di sapere chi fu Vau
tore dei mtsfattt di Filetto. 
di Ornia, di Gubbto e di tante 
altre localita martoriate dal
le orde naziste. Le angherte. t 
soprusi, gli ecctdt. non ven
gono dtmenticati da chi U ha 
sofferti. Costoro cercano la 
giustizia, anche se arriva do
po 25 annu 

Fraterni salutt. 
DOMENICO CECCHINI 

(L'Aquila) 

Un elogio e una 
critica di una gio-
vanigsima lettrice 

Cara Umta, sono una ragaz-
za di 14 anni e leggo tutti i 
giorni questo bellisstmo e sin 
cero quotidiano. Ho flnito dt 
leggere proprio ora Varticolo 
m terza pagina sul calcio in-
titolato « Un popolo dt sportt-
vi?» e sono molto feltce che 
voi critichtate e condanntate 
Veccessivo fanatismo e la spe-
culazione che si fa sui o*i-
cio. Pert, se avete queste opt-
nioni, perche il lunedi dedi
cate quasi tutte le pagtne at 
resocontt delle varie partite? 
Mi pare che sia un'etageratio-
ne descrivere minurtosamente 
la maggior parte degli incon-
tri sprecando colonne e colon
na mentre ci sono cose mol
to piu importanti da dire. E 
poi lo sport non e rappresen-
tato unicamente dal calcio an
che se esso e il ptu diffusa: 
non dtmentichiamoci quindi 
degli altri atleti che spesso 
sono degni di menzione phi 
dei calciatori ed invece retia-
no nell'ombra. 

Almeno voi, giornalisti de 
l'Unita, non cadete nella so-
lita rete tesa dagli specula-
tori, voi che appartenele al-
lunico quotidiano di vera in-
formazione, non conformatevi 
agli usi di questa societa, ma 
date a noi lettori un giornale 
veramente intelligent^ che sap 
pia misurare le cose come 
sono. 

Ora, sperando di vedere pre
sto pubbHcofa la mia lette-
ra, taluto tutti i compagni dt 
l'Unita. 

Cordialmente, 
FLA VIA DI BABTOLO 

(Torino) 

Dalla Romania 
Silvia PRODOI str D 

Prumo* $7 . Antna 2 • Car** 
Romania (ha 16 anni, corri 
aponderebb* In franc*** te 
deaco a niaao). 

Hade* PUIU - atr. Plata Qa> 
ru b. E. ac. B It - Are* • Ro
mania (ha 13 aatalk. 


