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Linguistica 

Nuovi saggi di Adam Sehaff 

Un importante lavoro che trae il suo 

nucleo vitale dalla convergenza della 

linguistica e della filosofia 

Il volumi ' di A Srli.'iff 
(ì'ilosojia del llìH/Utlil'IlO, 
tr .nl it. di A. Scarponi , Mil
t o n n i n n i t i , llmiiii lHlif), 
]>i>. 174, L. lfiOO) r i su l ta da 
u n a co l l e / ione di SJ;;L;I di 
cui t r e sono med i t i (La Un 
fi un defili unumu e il Un-
ijuaqqìo dciili mmiinh • La 
linr/ua e l'attività umana • 
L'oriflcttivitù del s a p e r e <i'/u 
luce della sonolo'iia della 
conoscenza e. dell'anali i Ini-
fiuistica), k'h a l t r i del 'HO 
(Sulla n c r c s u M di una lin
guistica marnata - Le e sp res 
noni indeterminate e i limiti 
della loro prei turione) e 
u n o del T>7, in fe r i to nel la 
mi sce l l anea in o n o r e di Ito-
ni.m J a k o b s o n (Sulla r.jicci-
fintò del senno HiHjuhtico). 

F/ da l la converRen/r» del la 
l ingu i s t i ca e del la filosofia 
c h e q u e s t o i m p o r t a n t e lav<>-
r o t r a e il s u o nuc l eo vi ta le . 
I fa t tor i d i e h a n n o de ter 
m i n a t o una nuovo e più cen
t r a l e posiz ione de l la l ingui
s t ica nel la filosofia moder
na sono n u m e r o s i e Sehaff 
ne e lenca i p r i n c ip a l i : ti) 
l ' a c c e r t a m e n t o c h e il lin-
Kuannio non ò solo lo s t ru
m e n t o del la r i ce rca filosofi
ca ma a n c h e il suo o m e t t o ; 
h) l ' avvers ione dotili scien
ziati verso il v e r b a l i s m o me
taf is ico; e ) il s i m b o l i s m o , 
o v v i a m e n t e a n c h e l inguis t i 
co, del la vita socia le s t u d i a t o 
da l l ' e tno log ia e da l l ' an t ro 
pologia ; d) l ' i n t e r e s se dei so
ciologi ve r so la linirua c o m e 
s t r u m e n t o di c o m p r e n s i o n e 
r e c i p r o c a ; e ) Io s v i l u p p o di 
var i se t to r i come la l ingui
s t ica m a t e m a t i c a , la t eor ia 
d e l l ' i r ^ r m a z i o n e , ecc. La 
l i n s r u i P d e v e e s s e r e qu ind i 
o g g e t t o di r i ce rca filosofica 
m a l 'ideolojria b o r g h e s e ha 
d i s t o r t o ques t a v is ione dei 
fa t t i d a n d o c red i to ad una 
" filosofia s e m a n t i c a » p e r 
cui l 'un ico o g g e t t o del la fi
losofia s a r e b b e il l i nguagg io 

Con t ro t a l e indir izzo la 
c r i t ica marx i s t a d e v e com
b a t t e r e p e r ovvie rag ion i , 
n o n u l t i m a que l la pe r cui , 
a c c e t t a n d o il p u n t o di vista 
de l la filosofia s e m a n t i c a , si 
f i n i r e b b e ancora u n a vol ta 
p e r p r iv i l eg i a re la l ingua 
come s c h e m a conosc i t ivo o 
m e g l i o : si ana l i zze rebbe la 
l i ngua in q u a n t o s t r u m e n t o 
di conoscenza r i p r o d u c e n d o 
p e r ques t a via un equivo
co t i p i c a m e n t e idea l i s ta . Su 
q u e s t o p u n t o , del r e s to , si 
e r a n o p r o n u n c i a t i anche itli 
in iz ia tor i de l la l inguis t ica 
s to r i ca : s i n t o m a t i c o è il fat
to c h e F r a n z I ìopp, avvici
nandos i a posizioni clic sa
r a n n o di F . de S a u s s u r e , al> 
tua d i c h i a r a t o esp l i c i t amen
te che « le l ingue di cui 
t i : Un q u e s t ' o p e r a ( 5 » ! sistc-
v .1 di coniu'ìazwne vec ) 
s.»no s t u d i a t e pe r «e s tesse , 
o-- ia c o m e o'.'.'.etto e non 
c o m e conoscenza », m e n t r e . 
ad es. , F . Sch lege l i n t e n d e v a 
.^-cedere alla cono-ce iua del 
h» s p i n t o di un p">pi>in .a t ra-
V I \ M » lo s tud io d> ,!.i l .u^u.i : 
ri ' ib'-.tanz.i «u^n i f i c i tuo ò il 

myfrgflYi 
Nuova b ib l io teca 
d i cu l tu ra 

Galvano 
d e l l a V o l p e 
L O G I C A C O M E 
S C I E N Z A 
S T O R I C A 
A cura di Ignazio Ambrogio 
p? 323. ì. 2£r:D 

Una del le opere p iù im
por tan t i del pens ie ro 
contemporaneo, un fon
damenta le con t r i bu to 
del la r icerca marx is ta . Il 
t agg io del lavolp iano no
to cen i l t i fa lo <• Logica 
come scienza pos i t iva » 
segui to da a l t r i s tud i p iù 
recen t i , • Snl la d ia le t t i 
ca • « Chiave de l la dia
le t t i ca s tor ica • e « Dia
le t t i ca In nuce ». 

U m b e r t o C e r r o n l 

IL P E N S I E R O 
GIURIDICO 
SOVIETICO 
;>p 2S9. L 1-6*33 

Lo sv i luppo de l d i r i t t» 
sov ie t ico a t t raverso la 
teor ie che ne hanno ac
compagnato l 'a t tuar tene. 
La profctematica d i un d i 
r i t t o asso lu tamente nuo
vo r i spe t to a que l lo d e l l * 
• c c i a t à cap i ta l i s t i ca . 

Mostre 

Da Bolzano un contributo di rilievo al dibattito dell'annata artistica 

na Biennale che ha 

t i t o l o Intuì no alla ìnnimi e 
dUa « i,(i]>ieii.'a » ( J c / / i in-
diavi 

Sehaff si sofferma a lini 
go .sulla necess i t a di una cri 
t ifa i i r u \ i i t . i che sia effica 
ce, cioè conci et a e non ni 
chil i it.v si d e \ c p a r t i r e d.i 
una rea le c o n o i c e n / a dei 
pi ublemi non per a l lon ta 
n a r h con una ^crol lata di 
sp 11 li- in t pei di-,trugg«'ie 
d e f i n i t i v a m e n t e i per icol i 
rea / inn . i i i n i i i l i in cci te j>re 
i nes i e e pei s a lva l e q u e l l o 
di posi t ivo che f v e n t u a l i n e n 
te esista K' un'e->n:en/a di 
lavoro e di s tud io que l l a che 
viene incesa avan t i , pe r ar
r i v a r e « a t t r a v e r s o il condì 
z i o n a m e n t o -.oeiale del la Ini 
gua nel la (piale le n o s t r e 
idee si torni ino » a « coni 
p r e n d e ] e megl io il c o n d ì / i o 
n a i n e n t o sociale del nos t ro 
s a p e i e , de l le n o i t r e idee ». 
I 'ei Sehaff e g i u s t a m e n t e 
ev iden t e , infa t t i , che es i s te 
un tira ve p i o b l e m a r i g u a r d o 
a l l ' in f luenza e se rc i t a l a dal la 
l ingua sul c o m p o r t a m e n t o 
u m a n o T a l e inf luenza è .spie
ga t a col fa t to c h e la l ingua 
si model la e si con fo rma al 
l ' a t t iv i tà p ra t i ca del l ' indivi 
d u o in se r i t o in una soc ie tà ; 
e ciò non è va l ido s o l t a n t o 
p e r la n o m e n c l a t u r a (gli 
e sch imes i pe r i (piali la n e v e 
cos t i tu i sce una r ea l t à diver
sa dal la nos t r a , conoscono 
un n u m e i o a l t i s s imo di vo 
caboh p e r d e s i g n a r e t a l e fe
n o m e n o ) ma p e r t u t t e le 
elassi di n o m e d 'az ione e 
p e r le re laz ioni spazio-tem
pora l i . 

Ora, il r a p p o r t o a t t i v i t à 
p ra t i ca - l ingua , di cui pera l 
t r o Sehaff non spiega con 
esat tezza il m e c c a n i s m o , n o n 
è t o t a l m e n t e raz ional izzabi le 
con una desc r iz ione mera
m e n t e sociologica in q u a n t o 
non si sp iega * il minio in 
cui t a l u n e idee i r raz ional i 
al la fine d i v e n t a n o o p i n i o n e 
pubb l i ca » Il fa t to è c h e un 
s e g n o l inguis t ico , lungi dal
l ' essere u n ' e n t i t à n e u t r a con 
u n s e m p l i c e c o m p i t o infor
ma t ivo , ò s t r e t t a m e n t e con 
g i u n t o con lo e s t e r e o t i p o ». 
P e r s t e r e o t i p o il Dietionnru 
of tìie Social Sciences in ten
d e « una s e r i e di c r e d e n z e 
su clas.si di ind iv idu i , di 
g r u p p i , di ogge t t i , che sono 
p r e c o n c e t t e , c r e d e n z e cioc
che non nascono da c o n c r e t e 
va lu taz ioni di ogni s ingo lo 
f e n o m e n o ma da a b i t u d i n i , 
giudizi e a t t e s e già radi 
cat i ». 

Lo s t e i e o t i p o . r i cevu to at
t r av e r so un r e t agg io soc ia le 
i n s i eme ai conce t t i , s e r v e 
qu ind i a l l ' e conomia del pen
s ie ro e p o r t a i n e l u t t a b i l m e n 
te a genera l izzazioni p r e m a 
t u r e I. 'iiso di tali giudizi 
p r e f a b b r i c a t i (e in q u a n t o 
« p re fabb r i ca t i » da non con
fonders i con ì • g i u d i z i » ) ò 
t a n t o piò per icoloso q u a n t o 
lo s t e r eo t ipo • pei lo più 
non e assiii t to nel la cosc ien 
za d e l l ' u o m o c o m e s te reo t i 
po e ope ra con efficacia 
t a n t o m a g g . o r e (pianto più 
e-- ' i è fuso con i! conce t t o ». 

t ' n ni ÌCCO i ih s t e r eo t ip i 
è qu ind i un itt icco al i ' ideo-
l'>.;ia e a! Mio conse rva to r i 
smo Mi - - o - - e rva Sehaff 
— ; modi d; c o m p o r t a m e n t o 
d^' . r i ìo: ' io v e n g o n o fo rmat i 
anel ie m e d i a n t e la l ingua . 
co, '- m»'.1.ante la cu l t u r a d; 

I cui la l i n / u a e p a r t e e q u m 
[ di T r i . In fe renza verso la 
I h n " n non è m alcun m o d o 

gius t i f ica ta K M p o t r e b b e , 
a c o - t e g n o di q u a n t o d ice 
Mi..fi. r c o n i a r e q u i n t o ser i 
\ e v a St.' ' ..n sul la J ' M > \ } I 
con t ro M >rr e seguaci* « I 

, g ruppi «ociali e le c l a ^ ; M 
I sforzano di ut i l izzare la l:n-
{ gua per i loro in te res - ! , di 
I i m p o r . e il loro p . i r t i co ' a i e 

lessico, ì loro p a r t i r ò ! i r : ter-
f""iifì!, le loro pa r t i co la r i 
e-pre^sior . i . ! ' i rj ie«*-» p u n t o 
.1: v. = ! i si u i - ' . n g u o n o .n 
mrr . . ' r i p e r i c o l a r e g!; s ; r i ' : 
-'ir>t r ' n r . dello .• 'a-s; a g . a ' e 
c h e ha.ir .o p<r~ > c o n t r t o 
C'">n il ;^»p >!o e !o dete
s t a n o » 

l"n.«. h n j i i^ ' :ca m a r x i s t a 
m n p.i'» q n . n d . so t t ra r s i a 
ce r t i n n p r: p e r c h è la lin
gua è veicolo tL c o n t e n u t i 
:de-#! «.":ci e c o m e ta le i p u r 
r . m e '^e.nd^ dw-et t . imente le
gai i i l l a <p\ra<;*èruttura) de 
ve f * e r e ark'l irz.i ta e denu-
c!:f.ca:*i »>.vr»;na i m p o r t a r e 
u n a 1.ridili»*.:ca fi ioscfica che 
s t u n : r.on solo il prob ' . rm.i 
rie!r;nf . uen7 i de l la l ingua 
s a l l e ( ipm;nn. (Vd la pro-
p a ; i i i d a > ma a n c h e ; mo-
t:vi che favor i scono e que l l i 
e n e imped i scono un ' e f f e t t i va 
rftnip.-p-iv.oni1 degl i u o m i n i . 
vàie k d i r e la t r a s m i s s i o n e 
non solo dei s igni f ica t i , ma 
arich--1 rie: c o n v i n c i m e n t i cor
ri sponder . t i n e ! p rocesso di 
co:n!inic.i7ione soc ia le . 

Sergio Scalise 

© Opnre ili alto impegno presenti alla vasta ras

segna che ha concluso la stagione dopo la 

pausa estiva determinata dalla contestazione 

delle strutture artistiche 

t 
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Marcel Diichamp a Napoli 
La m o s t r a di D u c h a m p . elio 

Inaugura la s tagione e la nuo
va sede della Gal ler ia napole
tana , ci offre l 'occasione di 
fare a lcune (forse) utili os-
servaziom sulla mit izzazione e 
la sp ie ta ta merci l ìcazlono dei 
p rodot t i de l l ' a r te m o d e r n a Ci 
s e m b r a in tan to superf luo sot
to l ineare l ' impor tanza e il va
lore indicat ivo del l 'opera di 
D u c h a m p . non solo nell 'ambi
to del mov imen to Dada m a 
nel p a n o r a m a comple to dell'i
deologia e del gus to deH'avan-
(niardia s tor ica . Pubblicazioni 
e monografie, anche a diffu
sione di massa , hanno o rma i 
reso popolar i le tiRiire e l'ope
ra dei pro tagonis t i della rivo
luzione ar t i s t ica contempora
nea. d i amo perciò anche per 
sconta ta la conoscenza e il si-
ftnfieato del t e rmine Ready ma
cie che Duchamp adopera per 
indicare la scelta di un og-
ftetto usuale , comune elevato 
dal l ' a r t i s ta alla d 'ciufa ed al 
hi rappresenta t iv i tà de l l 'opera 
d 'ar te e veniamo alle consi

derazioni ciie ques ta mos t i a 
ci sugger isce . 

Quando , fin dal 1913, Du
c h a m p cominc iò a pensa re al 
Ready macie, assi l la to dall ' Idea 
di voler m e t t e r e « un poco di 
intelligenza nella p i t t u r a » per 
a p p r o d a r e ad un 'a l t rn dimen
sione della c reaz ione a r t i s t i ca . 
r isul tò sub i to ch ia ro clie l 'ope 
razione che l 'ar t is ta si accinge
va a compie re p resen tava o 
avrebbe p r e sen t a to quei me
desimi rischi di sub l imaz ione 
e di mit izzazione in cui incor
reva. per o p e r e dei mercan
ti. l 'opera d ' a r to t radiz ionale . 
Per evi tare la ste.ssa so r t e pen
sò di r i d u r r e la produviono 
del Ready m a d e a un n u m e r o 
l imita to . Non solo: D u c h a m p 
si rese con to che i Ready m i 
cie. p rop r io c o m e 1 q u a d r i o 
le scu l tu re de l l ' an t ichi tà , potè 
vano, una volta Immess i nel 
giro del m e r c a t o , s u b i r e !a 
s 'essa so r te , cioè p rovoca re 
quella a ossess ione paragona
bile a l l 'oppio T> che l ' a r t i s ta 
temeva, e aggiungeva- n Io \ o -

Notizie 

^ I l P remio S i 'a , nella sua 
«.dizione del 1969, sarà ri 
servalo al la p r e d i z i o n e di 
n a r r a t i v a i t a l i a n a , di tagg i -
i l i c a r iguardante a rgomen 
to mer id ionale e di giorna 
l u m e r iguardante la Sila 

Del la commissione tanno 
p a r t e : Car lo Bo, Miche le 
Co<xa (per il Comune di Co 
s e n i o ) , Enr ico F a l c a i , Nic
colo Ca l lo , Antonio Guarasc l 
(per l ' A m m i n i s t r a z i t n e pro
v inc ia le di Cosenza) , Angelo 
G u g l i M m i , M a u r o L e p o r a r e . 
Geno P a m p a l o n l , W a l t e r Pt 
dul ia . Angelo M a r i a Rlpcl 
l ino, Aurel io Roncag l i a , G iu -
sepp« Se lvagg i , Rosar io V il -
' a r i , R a f f a e l e C u n d a r i , se
gre ta r io . 

Per la sezione di »aggl-
• t i c a , su opere tecnico scicn 
t i f iche di par t i co la re specia
l izzazione, la g iu r ia si av 
v a r r à , e v e n t u a l m e n t e , del la 
consulenza di espert i I cui 
nomi v e r r a n n o resi noti nel 
la re lazione f i n a l e . 

Le decisioni del la commis
sione sono Inappe l lab i l i . 

I l p remio di due mll loot 

di l i re sarà assegnato ad 
un'opera di n a r r a t i v a edi ta 
t ra il gennaio 1946 e il 30 no
v e m b r e 1969. 

11 premio di un mi l ione di 
l i re per la saggist ica sarà 
assegnato a d un 'opera pub 
bi'ica nello stesso per iodo. 

I l premio giornal ist ico di 
300 flOO l i re ^crrà assegnato 
al migl ior ar t ico lo sulla Si 
la , pubbl icato , dentro i sud 
dett i t e rmin i d i t empo, nel la 
s tampa naz ionale , con esclu 
sione delle pagine reg iona l i . 

Le opere concorrent i — 
che in nessun c??o saranno 
rest i tuite — dovranno per
venire al la segreter ia r o m a 
na del P r e m i o Sila (v ia del 
M e n t e del la F a r i n a , 42 -
0C196 R e m a ) In numero di 
sedici c o * i e , entro il 9 d i 
cembre 1 9 M , con l 'aator lz-
zazione de l l 'autore o de l l 'ed i 
tore. La c o m m t t t l o n * i l r i 
serva , prev ia Intesa, di pren
dere In esame anche opere 
non presentate a l la g a r a . 

La premiaz ione a v v e r r à 
entro l 'anno a Cosenza con 
pubblica c e r i m o n i a . 

levo pro teggere 1 miei Ready-
m a d e c o n t r o tali i m p u r i t à ». 

Kbbene D u c h a m p . m o r t o so
lo da pochi mes i , ha p o t u t o 
ass i s te re — non s a p p i a m o se 
con rabbia o con compiaci
men to — p rop r io al fenomeno 
che egli, da giovane, paventa
va- i suoi Ready-made infat
ti vengono, da ann i , e spos t i 
nel mu^ei . a ccan to alla G M 
condii, al q u a d r o cioè che egli 
volle g e n e r o s a m e n t e o Intelli
gen temente p ro fanare a p p o 
nendo un paio di bal let t i sul
le labbra di d o n n a Lisa, so
no valutat i n prezzi a l t i ss imi 
e fanno o rma i p a r t e del la mi
tologia borghese , t r a s fo rman
dosi ro=;l da ogeet t i d issacra
tor i . document i pa lp i tan t i de'.-
la rivolta di ima generaz ione 
di intel let tuali cnqag^ c o n t r o 
'.i cu l tura della classe do
minan t e . in preziosi « pezzi *> 
per ricchi col lezionis ' l 

Ma c'è di p iù: l ' impor tanza 
di D u c h a m p nella s to r ia del 
mov imen to dada i s t a e del
l ' avanguardia s to r ica nel suo 
complesso r i s iede s o p r a t t u t t o . 
se iron in m a n i e r a esc lus iva . 
nel suoi « gesti ». La sua pre
cedente p roduz ione , t radizio
nale nello sp i r i to e nelle for- ( 
m e espress ive , senza qu^i 
i cesti T. si c imfonderebbe ;:e". 
la mass-i a n o n i m a della p!t 
fura post cezanniana e simb.*-
lis*a F b b e n e . u n a volta sis»c 
ma t : i Ready m a d e e eli a l t r i 
o c g e f i d.ida-.^ti ne : più i m p o r 
t . in ' : nv i ' c i amer ican i ed cu-
rorw'!. : me rcan t i s: sono but
ta* : fur iosamente sulla p r o d u j 
ztone c.ovare.le da l l ' a r t i s ta , ri- | 
pescando a pezzi » che raol'j 
«r»esso non p r e s e n t a n o , di :n-
te ress . in 'e . che '.a firma, q u a n 
• lo c e . di D u r h a m o Al « C-^n 
t r o n . ad ect mrv.o. sono esrx> 
**: dee.ne d: piceo'.'.ss-.m: 
«rh:rz : ì m .V: \v profili a b b a 
.stanza b ina l i d: oersonac^ i 
v:«#: aì carie, e vignet te per 
! s t oma! ; umons ' - . e ; A°\ pri
m o novoren*o 

Si t r a t ' a di d isegnet t ! as«r>-
Uitanien 'e privi ri; quals ias-
va lore d ' a i t a , pr ivi anche ri: 
quel l ' a rguzia che a n i m a cer t i 
vienetr . 'M naTH^'etan; p toscani 
d e H V t o c e m o M e n t a . Du
c h a m p uno dei pr incipal i crea
tor i deP.o sp i r i to m o d e r n o e 
u n o dei più r appresen ta t iv i 
e s p o n e n n della Intell igenza In
quie ta e t o r m e n t a t a del la vec
chia generazione, ra f f ronto di 
veder r ido t ta la sua s t a t u r a 
al livello di u n b o n a r i o vi
gnet t i s ta de! p r i m o novecen
to? Ma il m e r c a t o d ' a r t e , ci
n i co e sp;,-tr.io, u n a vol ta co
s t ru i t o il mi to , no vende le 
rel iquie 

u::.-. 1* r. :urn > 
H, « fi.irrm.i^c. 

Paolo Ricci 

C *>iyt L.lp->^ 
R---1 • e 

!e^-i.irh: 
.H.ir*o':zr. V i r o . 
Mirr«>". l'orza"^'-
ci :e-*t'.;'!.rrv> ^rr-^^p". c« - t ;•» 

sv e'*a dec.-'va n^ry^tt.-» I ' . Ì ' I T 
n . v ' u v * corre:mv>t.c.i •» e r» 
lerruca che ^'.' era c>r.*."or. 
s-ca q ia ' ^he 'rmoii fa 

Fra cb rsr>"w.tor: <a-i>-> ,ii 
n a r r i i r e I-vxr-ru CoTttr:. \ 
siArc Ht-Vf-qzh: Servato. Di ! 
l'.V!-c Dirsoc'e. Dr.ico. 1^^ 
la. Keovrr.piv. Mino.->"«"• \ !>-
p.-wrnn. Mizzo!.i. Men'arvi 'o . 
Vo ta - . Orte!';. P'art-y-r u n p. ' 
osptte d'onore r*v.Ia * «>;a > P-i' 
za *>••>> PO-PO-ÌÌTO Prt-»s.-i,v">". 
Ravotti. P t - i Rczr.ir.: Snr.irrx-
tvc.o. SirtoTol!;. Scrofan;. Si-
rat Sbcrmia . Silvestri. Si->ffiar-
titvi. Strazza. Tarhai. Tommas; 
Fezn->r.i, Z-vt: 

H O I ^ L W O . ihremhre 
U n n o t e v o l e i f o r z o o r c j a n l z m l i v o e la q u a s i p u n t i g l i o s a cleter-

m i n a z i o n o d i a p r i r ò a l p . i n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e II d i b a t t i t o su 
f a t l l e m i s f a t t i d e l l ' a r t e c o n t e m p o r a n e a , h a n n o c o n s e n t i l o a l l a 
B i e n n a l e d i B o l z a n o , g i u n t a a l l a sua f e r z n e d i z i o n e , di r o m p e r e 
g l i s c h e m i un poco p r o v i n c i a l i de l [ lassato e d i p r e s e n t a r s i e 'mu
l ino de i f a t t i d i r i l i e v o d e l l a a n n a t a a r t i s t i c a . M e r i t o , s o p r a t t u t 
to , de i ' l i o r g a n i z z a t o r i — e in p a r t i c o l a r e de l s e g r e t a r i o M a r i o 
D a l l ' A f / l i o — chi* h,inno r i s c h i a t o q u a n t o c ' e r a d a r i s c h i a r e 

I organizzando una rassegna di 
tale por ta ta propr io nel mo
mento in cui più le most re 
vendono d iscusse ; e quando M 
I>.irla |*TÌlfHi di toglierlo <I: 
M!f/z<i frievit.ihi!'' che -/irges 
s<-ro polt'iiiirli»'- i fautori '!•-! 
la riwirte iK-U'artc e di ion-c 
ttiifii/^i (l<-!!a 11 ri«- iivl!i' ra-.^-
gne relative, h inno .- --re i' i 
to anche su (|iiesta I h nna'e 
le loro critiche di >mvolt< e, m 
vtTitA. abbastanza facili I.jijia 
re anche- dal punto di .i-,ta 
organizzativo passi significativi 
v>no stati compiuti vei *> una 
rva'.o (U-/iiiK"xaii//a/'.oiU' <l. Ila 
r a s v g n a Banditi) il si-,(ein.i 
dei premi e delle tradii . i tone 
di valore, (iriii.il sc<>tifes..ato da 
tutte le manifesta/ioni di (|ua! 
ciie serietà, gli organizzatori di 
questa Biennale hanno aftld i 
to agli organismi degli ala
sti i] compito di eh gu'en- ! i 
commissione iruMricata di d i r i 
ni.ir»- gli inviti, di a''(|iiistare 
OIXTC [K-r ix>n*o di l!nti ed as 
s<Kia/ioni pubbliche e priv it. . 
e (il disu-ibuire ired ìglie 'l 'oio 
offerte da istituzioni cultura' i . 
organismi rapprest'nt.-Pivi e d i 
autorità 

I«n mass i di adesioni p.-rve 
mite da parte di artisti (pirili 
fle.iti sul piano nazioni'* «si 
internazionale, oltre alta parte 
eipaz.ione di operatori ciiltur i 
li di paesi stranieri, fra i 'ina
li numerosi g'i aiiMri.icl prc 
sentati da nti[K>rt Feu -hmiil'er. 
sta n dimostrare che quella ini 
IxKvata è l i s t r ad i giusta Pi» 
tori e scultori si v>no preseti 
tati con o;>ero di alto imp-gno. 
a differenza di quinto '-n'ita 
inente avviene per rassegne a 
e T i t t e re r> in. . runico " e :ò h i 
dato vita ,i un.\ roni-re' i d' i 
Iettici delle forine, ari'-he -e 
non ò del tutto sco-miuritn il 
[wricolo di una confusione de! 
le linmte D.-1 rcs'n il 10".') non 
ha conosciuto mostre a in li 
rizzo p re s sa to che si siano ri 
celate di qualche im porta nzi 
t dibattiti con'-vgurnti nl ' i con 
tentazione delle s tni t ture arti 
stiche har.no de 'ermina 'o p iù 
se d ' i t tesa nelle rassegne es*i 
ve di r''i^ alto inten>s-^. come 
la Rienna'e d' 5> M irino o 'e 
R'"nmli inter'Kizionali deUi 
giovane n ì tb in d : Ro!o"na ^o 
no restate le ra^-ecne b l 'rv i 
ri. di quilche effìcacii (uri=;,; 

ca. dominate dai gnipni tecno 
logici e dil le m e n v i c ' i e de ' 
1"' urte povera >. 

In questo clima, una mostra 
come quella di Ro'zano. che ò 
venuta a clii'ir'erv l ' i nn i t a non 
poteva che riproporre il con 
froiito fra !e divers.-» esperien
ze. nella speranza di poter rid i 
re fi via ad un dibattito ormai 
in crisi. E non v>Io in Italia. 
Inoltre Bolzano spirt i icui- , ' na 
turale fra cultura nordica e 
cultura mesi''ferra nei doveva 
cercare un luogo di f.Vfiv.i ;n 
contro fra le due co-nponen'i 
fondamentali do'.li cultura e i 
ropea E certamente 'in priiro 
p.i^so in questo son-o è st.Tn 
comp'ufo Auguriimooi < h- il 
tentativo non resti a metà 

Abbiamo detto della v;i.;h 
p i r tec ipaz-e ic Dille tecniche 
di < Nuova figurazione •• al 'e 
< s t r u l u r o primarie *. d il!e va 
n e esperienze tecnologiche fi
no ai recuperi informali o <;<-:i 
sibilatici. a!!i Biennale di B->' 
7.ino. si è p-otuto veliere '1: t'i
to IJC in licazioni de!'a co r 
miss'ono hanno svariato por l'-.-i 
t»'m l ' a ra i delle poot'che prc 
senti, s egml . in ' o alcuni dei fc ' 
ti p-ù mlicativi di ognuna. 

Oh acquisti s.-»no ^*i'i r. '"-
tenend-i esento nin di un i C"> 
diate— a di mento , m i ?•;"' t 
b a v . pii^ con-reta. d-M> cif-» 
indicate da^'.i ar t . - t i . i! c l e 
esclude i n amd.z'o < necit-vo > 
pei cinfr\ìn*i di chicches^-i 
Per U ConriTx-' di R.V/ i->o c->-o 
s'ati acqinsi 'e h v u ' t u n < R-
**un > di Va lena no Tnib1!- -.-.; 
e l 'opera « t«i vedova > d. Rie 
cardo Tauber. 

Nei caso d'' Trubbiarc ci tn> 
v.amo di fn*»nto id arf.s 'a r>vo. 
qui presonto COT una d--»!'e s',-e 
o^ere più l .mp.rti-ren'e co-'r.;--
te Riccardo Tauber. unebere-e 
rrsrden 'e a R<imi. ^ fra V p:ii 
s'iecf•stive t nve ' . azo i ; > ± 
que<.i r . w ^ r n i L i r.-.-.sti < I>» 
Art; > aa icq . -\i'c. i i ! . f ; « " o 
ne iti «p^-o » d--"! rr.:.i-o^o 
Centili: a ' t r i c q ;-=t: d i va-; 
enti ed s\kv:.ir.A-i: n;';irct",',i-> 
t \tv-bo I ;; b i lì- e :o-o > -".-! 
p •'.•>-( Cairr<'"e s l ^ T ' . ' - o 
s i n ficante • d: Scr>^s-. «C.-n 
rvK-Eone X.Y > d: S i > ~ . e K i 

Programmi Rai-Tv 

Televisione 1" 
9,30 L E Z I O N I 

Inglese, Osservazioni sc ient i f iche, G e o g r a f i a , Le t te ra tu ra Ita
l i ana , Storia 

12,30 A N T O L O G I A D I S A P E R E 

Storia ciglia tecnica , (seconda punta ta ) 

13,00 IO C O M P R O , T U C O M P R I 

13,30 T E L E G I O R N A L E 

15,00 R E P L I C A D E L L E L E Z I O N I D E L M A T T I N O 

17,00 I L T E A T R I N O D E L G I O V E D Ì ' 

17,30 T E L E G I O R N A L E 

17,45 LA T V D E I R A G A Z Z I 
t Le avventure (Il C i u f f e l h n o » di Angolo d 'A lessandro; t 
stalo t ra i lo dal famoso romanzo di Y a m b o e prendo II via 
orjtji. La r iduzione, in te rp re ta ta da M a u r i z i o Anc idoni , cerca 
di in te rpre ta re i personaggi di Y a m b o con occhi m o d e r n i . 
Recentemente , a V e n e z i a , lo sceneggiato e stalo presentato 
a un pubblico di ragazzi e ha dato luogo a un interessante 
d ibat t i to cr i t ico. 

18,45 Q U A T T R O S T A G I O N I 

19,15 

19,45 

S A P E R E 
I segreti degli an ima l i (seconda punta ta ) 

T E L E G I O R N A L E S P O R T , Cronache i ta l i ane . Oggi ni Par 
lamento 

20,30 T E L E G I O R N A L E 

21,00 LA F A M I G L I A B E N V E N U T I 
Seconda punta la della seconda si n i d U te leromanzo scritto 
e diret to da A l f redo G i a n n i n i Continuano !e bana l i avverv 
ture del la f a m i g l i a in v i l l egg ia tura 

22,00 T R I B U N A S I N D A C A L E 

23,00 T E L E G I O R N A L E 

Televisione 2' 
19,00 CORSO D I T E D E S C O 

21,00 T E L E G I O R N A L E 

21,15 B A D A C O M E P A R L I 
Passatempo a p r e m i presentato da Enzo T o r t o r a 

22,10 O R I Z Z O N T I D E L L A S C I E N Z A E D E L L A T E C N I C A 
V iene trasmesso stasera il servizio di Luc iano Aranc io sulla 
ch imica del cerve l lo , r inv ia to per f a r posto, la se t t imana 
scorsa, a un pezzo sul d iv ieto del D D T In I t a l i a . 

N A Z I O N A L E 
G I O R N A L E R A D I O : ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 8,30: 
Le canzoni del m a t t i n o ; 9: I no 
str i f ig l i ; 9,06: Colonna musica
le; 10,05: La radio per le scuo
le; 10,35: Le ore del la mus ica ; 
11,30: Una voce per vo i : teno
re Placido Domingo; 12,36: Le i 
terc a p e r t e ; 12,53: G iorno per 
g iorno; 13,15: La c o r r i d a ; 14,45: 
Zibaldone i ta l i ano; 15,45: I no
stri successi; 16: B a l l a t a di No
ta le ; 16,30: M e r i d i a n o di R o m i ; 
17,05: Rad io le le fo r tuna 1970; 
17,08: Per voi g i o v a n i ; 19,13: 

di Samue l R ic h a r d -
L u n a - p a r k ; 20,15: 

opere t te ; 2 1 : Con
certo de l l ' « E ichendor f f Ensem
ble »; 21,50: Dora M u s u m c c i al 
p ianofor te ; 22: T r i b u n a sinda 
ca le , conferenza s tampa del la 
C G I L , C I S L , U I L , C I S N A L ; 23: 
Oggi a l P a r l a m e n t o . 

t P a m e l a n, 
son; 19,30: 
Pagine da 

S E C O N D O 
G I O R N A L E R A D I O : ore 6,30, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30, 14,30, 1 5 3 , 16,30, 17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24; 8,40: Signori 
l 'orchestra ; 9,05: C o m e e per
ché; 9,15: R o m a n t i c a ; 9,40: I n 
ter ludio; 10: « Il cappel lo del 
prete », di Emi l io De M a r c h i ; 
10,17: I m p r o v v i s o ; 10,40: C h i a 
m a t e R o m a 3131; 12,11: Radio
le le for tuna 1970; 13: I l vostro 

amico Gino C e r v i ; 13,35: M i l l e -
g i r i ; 14: C a n / o n i s s i m a 1969; 
14,05: Juke box; 14,45: Su e giù 
per il p e n t a g r a m m a ; 15: La 
rassegna del disco; 15,15: Il 
personaggio del pomer igg io : 
Paolo P o l i ; 15,18: A p p u n t a m e n 
to con B e l l i n i ; 15,35: Ruote e 
m o l a r i ; 16: P o m e r i d i a n a ; 17,25: 
Bollett ino per I n a v i g a n t i ; 17,35: 
Classe u n i c a ; 18: A p e r i t i v o In 
m u s i c a ; 19: Un cantante t ra la 
f o l l a ; 20 ,01 : Fuor ig ioco; 20,11: 
Caccia a l la voce; 2 1 : I t a l i a che 
lavora 21,10: « La stor ia di un 
furbo », di Car lo Col lod i ; 22,10: 
A m o r e e m e l o d r a m m a ; 22,40: 
A p p u n t a m e n t o con Nunzio Ro
tondo. 

T E R Z O 
Ore 10: Concerto di a p e r t u r a ; 

11,15: I quar te t t i per a r c h i di 
Pau l H i n d e m i l h ; 11,45: Tas l i e -
r e ; 12,20: C iv i l tà s t rumenta le 
i t a l i a n a ; 13: I n t e r m e z z o ; 14: 
Voc i di Ie r i e di ogg i : Ignori 
A lessandro Bonci o Cesare V a l 
l e t t i ; 14,30: I l disco in v e t r l n a ; 
15,30: Concerto del « F i n e A r i s 
Quar te t »; 16,30: Mus iche i la -
l iane d 'oggi - 17,40: Jazz ogg i ; 
18: Not iz ie del T e r z o ; 18,15: 
Q u a d r a n t e economico; 18,30: 
Corso di stor ia del t e a t r o : « L a 
m a n d r a g o l a », di Niccolò M a 
c h i a v e l l i ; 20,30: F . Mendelssohn-
B a r t h o l d y ; 2 1 : * La v e s t a l e ? , 
di G a s p a r e Spont in i . 

-i: M i r c o r e 
D FI K i h -

wei'er > ± Val'azza 
I -i med •> i • i d o-o •io'. Prv-v 

dor.v ir-]].-, R.-v:bV-.-n è *-.--••> 
. i - ^ V X i ' i a 0.r»s 5V^=ch-. r»tv 
sente cvn hp.r.*: h \:'.' r \ s v 
ma cor,cse.'~ >->•'>. e •"!""••» «o-o a-
doV i " . ' v : - - - c o Wr->b. IV. 
r>;ro M i r ' " . R-vnpi.ìre l .-•-! 

Franco Solmi 
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EDITORI R I U N I T I ^ 

V I S E G N A L I A M O : « L a m a n d r a g o l a * di Nicolò M a c h i a v e l l i ( R a 
dio 3 , ore 18,30) - L a c o m m e d i a , testo di al to v a l o r e , v iene t ra 
smessa per il corso di storia del t e a t r o . A lcuni anni f a , la r a p p r e 
sentazione di questo testo fu f o r t e m e n t e cont rasta ta da l la censura . 
La regia del la t rasmissione è di Paolo G i u r a n n a . T r a gl i i n t e r p r e t i : 
Paolo Stoppa, Glauco M a u r i , C laud ia G i a n n o t t i . 

i g i « a 

M a r x - E n g e l s 

C A R T E G G I O 
Sei volumi di complessivo pn-
rjme 2 070, ritenuti in cofanet
to. L 10 000 

« Il va lore di ques to car-
teyg io è immenso . Davant i 
al le t to re s i svo lge la sto
ria del mov imen to opera io 
di tu t to i l mondo, nei suoi 
moment i p iù impor tan t i o 
nei punt i essenzia l i » (Le* 
n i n ) . 

A l d o d e J a c o 

IL B R I G A N 
T A G G I O 
M E R I D I O N A L E 
pp 3<10 più 10<1 tavole f.t. 
tratte ria stnmp'; e rnre foto-
qrafie d'epoca '1 tavole a co
lon. L. e ooo 

La s tor ia u f f i c ia le del no
st ro Paese cerca di far d i 
ment icare che — come 
scr isse Gramsc i — lo Sta
to i ta l iano ha messo a fer
ro e fuoco l ' ta l ia mer id io 
nale c roc i f i ggendo , squar
tando, seppe l lendo v iv i I 
contad in i pove r i , in faman
dol i co l march io di « br i 
gant i ». Questo l ib ro narra 
la s tor ia del vero « br igan
taggio mer id iona le •>. 

'.» 

r v l i l o s H à j e k 

S T O R I A 
D E L L ' I N T E R -
N A Z I O N A L E 
C O M U N I S T A 
1 9 2 1 - 1 9 3 5 

pp 350 L 3 000 

Un ' opera a t tua l i ss ima : i l 
rappor to i n te rco rso tra le 
due al i de l m o v i m e n t o ope
raio. quel la comun is ta e 
quel la soc ia ldemocra t i ca . 
nel la acuta anal is i d i uno 
s tud ioso cecos lovacco. La 
p r ima s tor ia la rgamente 
documenta ta access ib i le al 
l e t to re i ta l iano 

J e a n J a u r è s 

S T O R I A 
S O C I A L I S T A 
DELLA 
R I V O L U Z I O N E 
F R A N C E S E 
Prefazione 
di Gastone Manacorda 
Quattro volumi ri legati, con 
2.C0O illustrazioni in bianco e 
nero e a colori. I voi. L. 9 000 

La g iande r ivo luz ione f ran
cese descr i t ta da uno s to
r ico soc ia l i s ta . 

C A P O L A V O R I 
DELLA 
L E T T E R A T U R A 
F R A N C E S E 
Presentati in eleganti rilega
ture con impressioni in oro e 
racchiusi in cofanetto 
L. 18.0CO 

Balzac, F laubert , Maupas-
sant, M é r i m é e . Stendha l . 
Zola cura t i e commen ta t i 
da Mar i o Bonfan t tn i , Ot ta
v io Cecch i , Rino dal Sasso. 
Gians i ro Ferrata, Guido 
Piovene, M iche le Rago. 

P e r I v o s t r i 
r a g a z z i 

G i a n n i R o d a r l 

V E N T I S T O R I E 
P I Ù ' U N A 

Palcg-.-.o. r.-ì '.22 ccn 33 II!L 
s t r a n o n i in t- ' i-i-o e nero ••> 
a cc 'o r i . L. 2 500 

Teres in - che - non - cresce
va, la Pr inc ipessa A l leg ra . 
Polenta Fr i t ta che di pro
fess ione faceva i l monu
men to v i vo , e a l t r i anco
ra, sono i personagg i d i 
ques te nuove impreved ib i l i 
• s to r te • d i G iann i Rodar i . 
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