
PAG. 14 / cultura 1 ' U n i t e . / domenica 22 marzo 1970 

Un messaggio attuale 

II teatro 
di Viviani 

Raffaele Vivian) di cut rkor re oggi il venlesimo anmversario 
della scomparsa 

Nel marzo del 1937 Anton 
Qiulio Bragaglia mi chiese di 
recensire per il settimanale 
Mendtano di Roma da lui di 
retto una mostra nazionale di 
scenografia aperta a Napoll e 
organizzata dal Sindacato re 
gisti e scenografi Nell artico 
lo che gli mandal tentai dl 
aottollneare attraverso 1 ana 
list dei teatrim e dei bozzettl 
esposti il carattere generica 
mente borghese e (dl consu 
mow del teatro uffictale del 
tempo in Italia II mio Un 
guaggio owiamente date- il 
clima politico di allora era 
quanto mal misurato e allu 
sivo tuttavla nel sottohnea 
re 11 valore rivoluzionarlo del 
le esperienze dell avanguar 
dia particolarmente nell U 
nione Sovletica dove lo spe 
rimentallsmo piu audace era 
dettato dall urgen/a dl comu 
nlcare un precise messaggio 
di lotta e nuovi contenuti af 
frontavo 11 problema del tea 
tro mode mo e quindi della 
scenografia nel nostro paese 

Giudizio negativo 
II merlto del rinnovamento 

da noi — dicevo — spetta agli 
artisti d'avanguardia (e qui 
chiedo scusa mi autocito) 
« Si comincid con il porre sul 
tavolo anatomico tutto il tea 
tro romantico e piccolo bor 
ghese scoprendone il conte 
nuto convenzionale e la fun 
zione commerciale Una irre 
slstiblle ondata di purezza si 
lmpossessb delle nuove gene 
razionl, era un'ondata che 
comprendeva e travolgeva la 
concezione idealista dell arte 
La questione del teatro era 
•olo un aspetto i questo 
processo critlco che coinvol 
geva 1'intero sistema econo 
mico splrituale ed estetico» 
Entrando poi nei particolan 
rlbadivo il giudizio negativo 
sul teatro ita.ll o contempo 
raneo e sulla scenografia che 
ne rappresentava per cosl di 
re la spla e concludevo con 
queste parole «Le scene e i 
teatrlni esposti potrebbero be 
nisslmo essere opera dl un 
solo scenografo tanto il ioro 
stile nflette la convenzlonali 
ta drammaturgica dilagante 
Eppure In Italia — conclude 
vo — eslste un teatro di Bet 
tl di Viviani di Petrohni I 
Esiste un teatro reahstico e 
critlco un teatro moderno' a 

Bragaglia e Inutile diilo 
ml rlmand6 indietro 1 artico 
lo con una lettera tra stupi 
ta e addolorata «Che proprio 
10 — diceva —, capo del Sin 
dacato nel mio glornale deb-
ba pubblioare una stroncatura 
di tutti quelli che hanno ade 
rlto alia mia preghlera dl 
partecipare alia mostra a Na 
poll 6 veramente unldea 
inumana Senza dire — ag 
giungeva — che quando tu 
in Italia porti come esempio 
11 Teatro letteratissimo di Bet 
tl insleme a quello di Viviani 
e di Petrolini fai guare la 
testa a chi tl leggel » 

Ho voluto rifenre questo 
eplsodio perche mi pare m 
dicativo nel modo come il 
mondo del teatro e quello piu 
generate della cultura italiana 
reagivano riflutandolo verso 
Viviani e verso cio che la sua 
opera df drammaturgo sign! 
ficava Nei caso di Bragaglia 
11 rifiuto di Viviani era per 
cosl dire un gesto «poliU 
oo» opportunistic^) Egh che 
aveva partecipato da prota 
gonista al primi movimenti 
rinnovaton dell arte italiana e 
aveva per primo In Italia 
preso contatto con il teatro 
espresslonist e con Brecht 
(mettendo in scena In pieno 
fascismo L Opera da tre soldi 
nella cava di via degli Avi 
gnonesi) sapeva benissimo 
che 11 metro per valutare 1 o 
pera vivianesca era quello eu 
ropeo e moderno e non quello 
angusto della cultura «autar 
cnica» imposta dal iascivno 

Oggi a vent anni dalla 
scomparsa di Raffaele Vivia 
ni non si pud certo dire che 
la sua opera aia valutata per 
quello che effettivamente e 
la piu alta espressione del tea 
tro italiano contemporaneo 
insieme con quella dl Piran 
dello II mondo della cultura 
da nol si muove assvi lenta 
mente e se non ha ancoia 
del tutto digertto il teatro pi 
randelliano fly nan U quan 
to sia ancora lontano dallac 
cettare quello di Vniani 
quale per di piu giavano pre 
giudlzl e bospetti d ognl ge 
nere dl tlpo folclonstico dl 
tipo popolaieaco di tlpo dia 
lettale o sul quale grava so 
prattutto il peso del conte 
nuto un contenuto che non 
era e non e dl facile orec 
chlabillta per chi consideia il 
teatro luogo di evasione o di 

facili giochi letterari Nelle 
commedie di Viviani specie 
m quelle che definirei not-
turne » protagonista e la stra 
da la folia I personaggi e le 
sltuazioni si avvicendano con 
un ritmo quasi cmematogiafi 
co e questo mi pare il primo 
dato caratteristico e assolu 
tamente originate del teatro 
vivianesco il quale rompe con 
la tradizione verista lacrimo 
gena ed edificante del reper 
torio popolaresco per rifarsl 
all esperienza illuminante del 
van eta che e appunto una 
espennza europea 

E qui che va ncercata 1 o 
nginalita e la modemita del 
I opera di Viviani e i suoi le 
garni effettivi con certi movi 
menti dell avanguardla ston 
ca in particolare con 
lo Espressionismo e con 
Brecht Queste affermaziom 
che vado npetendo da ormai 
oltre trent anni cominclano 
solo ora a trovare un certo 
credito Quando nel lontano 
1931 ebbi la fortuna di as 
sistere a Parlgi alia rappre 
seatazione dell Opera da tre 
soldi di Brecht con la regia 
di Gaston Baty mi fu 
facile penetrare immediata 
mente nello splrito dell opera 
brechttana grazie appunto 
alia chiave interpretativa po 
polare (e non popolaresca!) 
e realistica che mi aveva 
fornlto Viviani con commedie 
quali ScaZo marittimo Tole 
do dj notte Campagna napo 
letana Pescatori e tutte le 
altre del primo penodo della 
sua prodigiosa attivita creatl 
va ispirato alia vita della cit-
ta ai conflitti tra i cetl e le 
class! al mondo crudele del 
la strada 

Nelle sue opeie di contenu 
to corale Viviani presents co 
me uno spaccato della society 
napoletana schematizzando 
qualche volta le contrapposi 
zioni senza tuttavia mai sca-
dere nel moralismo plebeo e 
tanto meno nel sentimentali 
smo La plebe o l lavoratori 
di Viviani non sono certo ne 
il sottoproletariato ne la clas 
se operaia di Berlino o di 
Londra cosl come 1 borghesi 
che sciamano lungo le strade 
napoletane nella notte non 
sono quelli di Gios? ma piut 
tosto quelli di John Gay ir 
responsabill e svagati ma e 
questo e 1 essenziale hanno la 
stessa rappresentatlvita stori 
ca la sostanza della cntlca 
e la stessa nflette la stessa 
posizione «dl classes 

Tesoro nascosio 
E appunto perche Viviani 

sia pure inconsapevolmente 
parte da una posizione d clas 
se che la sua opera nsulta an 
cora oggi ostica ai teatranti 
itahanl Se si esclude Infatti 
il generoso sforzo di un attore 
probo e voienteroso come Nl 
no Taranto e i casi isolatl dl 
Patroni Gnffi e di Franco Pa 
renti ne le compagnie di gi 
ro ne i teatrl a gestione pub 
bhea m questi vent anni han 
no avuto 1 inWIigenza e la 
sensibilita di mettere le ma 
m su quel tesoro nascosto che 
e 11 repertono di Viviani Mol 
to di piu sulla via della risco 
perta di questo tesoro e sta 
to fatto all estero a Pangi 
ad esempio dove nel 64 fu 
dato Morte di Carnevale o 
a Mosca nel 65 quando il 
Teatro Tzigano mise in scena 
quel capolavoro assoluto che 
e Zingan Ma la hsta conti 
nua a Kladno una citta mi 
nerana a 55 chilometri da 
Praga nel 1965 fu dato il tnt-
tico piu celebre di Viviani 
Vtcolo Scalo marittimo e To 
ledo di notte S°mpre In Ce 
coslovacchia alia televisione 
fu dato alcuni anni dopo La 
musica dei ctechi Nel 69 a 
Balm fu rappresentata m 
azerbaigiano la commedia 
Lnnbroghone onesto mentre 
1 anno precedente nel corso 
del Festival internazionale del 
teatro fu dato a Londra al 
1 Aldwych lo spettacolo vivia 
nesco allestito da Giuseppe 
Patroni Gnffi In UK"3 Infi 
nt nel 65 e usuta una vasta 
raccolta di testi vivianeschl 
tra i qua! Pescatori Cam 
pagna napoletana L ultimo 
stugmzzo e / died comanda 
menti 

I \entanm trascorsi dalla 
morte del grande commedio 
gralo napoletano se sono ser 
viti in c lUubione ad avvi 
cinare alia sua opeia alcuni 
mttiklt all senslbili e moder 
ni sono purtroppo passati in 
vano ai I m di una leale va 
lonzzaz OJ e e diffusione del 
suo teatro Eppme mai come 
oggi il messaggio di Viviani 
e stato attuale vero 

Paolo Ricci 

« Papillon » di Henri Charriere 

IL PRINCIPE 
DELLE EVASIONI 

« Best-seller» in Francia, il libro del I'ex forzato sulle 
sue esperienze carcerarie e sulle sue difficili fughe e 

ora presentato in traduzione italiana 

Un libro come « Papillon », la storia del forzato che tenia un'evaslone 
dopo i'altra fino a quella buona, e sertz'altro destmalo a faci l i successi di 
pubbheo Molti lettorl sapranno di che si tralta E' il grande « best seller » 
francese degll ult imi tempi Ma un analogo trionfo accoglie ora la traduzione 
italiana curata da Mondadon (pp 650, L 3Q0O), che in breve e passata dalla 
prima alia seconds edizione Perche tanta fortuna*' Pens indn ai casi di grandi 
scntton misconosciuti per decenni puma ds trovare un pubbheo si potrebbe 
nspondere alia domanda retonca che precede ro\esciando i dati della situa 
zione Se da una parte un Leopaidi o uno Stendhal non fuiono apprezzati 
ai loro tempi e neppure capiti perche si piesentavano ciascuno con una 
proposta di arte nuova tanto _ _ 
piu nscuotera successo un ope 
ra che di nowta ne contiene 
poche A puma vista e pro 
pno il caso di questo «Pa 
pillon n Tutto o quasi tutto 
vi e manipolato a meraviglia 
per appagare le cunosita e i 
gusti dei « consumatori » Gli 
ingredienti sono l piu antichi 
a comlnciare dall uigrediente 
dell« awentura » che risale ad 
dinttura al proto romanzo e 
cioe all Odissea II personag 

gio stesso questo francese Hen 
ri Charriere detto « Papillon » 
negh ambient! della malavita 
e un nuovo Uhsse capace di 
resistere e di sbrogliarsela 
nell intneo dei rapporti uma 
m manesco e htigioso se oc 
corre ma disposto all accomo 
damento e all auto controllo 
se vi trova maggiore conve 
nienza Ancora giovane egli si 
invischia nei loschi traffici di 
Montmartre e dintorni E 11 
che si forma per cosl dire 
Ed e U anche 1 origine della 
sua disgrazia 

Un giorno il meccanismo 
della « giustizia » borghese si 
mette in movimento contro di 
lui Non e un assassmo ep 
pure sotto questa accusa egli 
viene processato condannato 
all ergastolo e imbarcato ver 
so la terra desolata di Calen 
na In mancanza d) prove lo 
condanna la sua fama dl ra 
gazzaccio pronto a tutto Ed 
ecco che il suo odio verso i 
giudici i poliziotti e i bor 
ghesucci che fanno da giura 
ti — con le loro lacce da 
«brodo it come egli dice — 
cresce sul filo delle ore pas 
sate in cella 

Charriere detto « Papillon » 
(«larfalla ») arnva a Caien 
na con la decisa uitenzlone di 
volare altrove E lo fa subi 
to dopo 43 giorni e gla in 
viaggio sul mare, in compa 
gnia di due soci a bordo di 
unesile barca Fra bonacce 
e tempeste II viaggio si pio-
lunga per centinaia di miglia, 
fino a Trinidad dove gli in 
glesi lo ospitano un po e poi 
lo invitano ad andarsene per 
evitare noie Papillon e com 
pagni passano nel te'Titorio 
colombiano Vengono tutt) ar 
restatl ma il protagonista 
evade nuovamente Trascorre 
circa sei mesi con una tribu 
di primitivi ma anche quella 
felicita innocente gli viene a 
noia Rientrato fra i « civili » 
questi lo nmettono In galera 
e cosi ntrova i suoi soci Ri 
tenta piu volte la fuga in cir 
costanze eroicomiche fino a 
quando viene nconsegnato al 
le autorita francesi 

II ntorno a Caienna aggrava 
la situazione per due anni e 
chiuso in una segreta che non 
si riapre piu fino al termlne 
della nuova condanna Pochi 
soprawivono a una esperlen 
za simile e Charriere si sal 
va grazie agli alutl dei suoi 
amicl che gli fanno arrlvare 
dall esterno cibi e bevande 
Fmalmente viene lntegrato 
nella vita abituale dei deporta 
ti e di nuovo con lunga pa 
zienza di anni egli prepara i 
mezzi per evadere Dopo vari 
tentativi falliti finalmente si 
serve di una zattera formata 
da sacchi di noci di cocco 
per fuggire dall Isola del Dia 
volo resa famosa dalla depor 
tazione di Dreyfus Le corren 
ti lo trascinano verso una zo 
na diversa e qui trova un ai 
tra imbarcazione piu sohda 
per riprendere il mare II 
viaggio awenturoso quanto il 
precedente gli permette di 
sbarcare a Georgetown Ma an 
che di la fugge e passa nel Ve
nezuela dove 1 ex forzato do
po un altro penodo di inter 
namuuo ntrova la « liberta » 

Luomo cne si salva in tan 
ti nauiraghi non sfugge dl suo 
essere sociale Charriere si esi 
bisce come un Benvenuto Cel 
linl un grande artefice di eva 
siom Anche egli e preso da 
un esagerato culto di se stes 
so e delle sue ingegnose tro-
vate E quel gusto egli sa tra 
durlo in gusto del ricordo 
scene e scene dove luomo e 
stato e pud essere ancora pro
tagonista vengono descritte 
con accento spigliato e com 
piaciuto Rlcorrendo a un Un 
guaggio die non si distingue 
dal «parlato» come al suoi 
tempi quello del grande arti 
giano fiorentino 1 ex forzato 
sottohnea e rawiva le see 
ne delle sue memone cci 1 ag 
gressivo pigho di un roman 
20 d appendice sltuazioni vic~ 
lente o scaurose usi e costu 
ml del forzati omerta e dis 
sidi fra 1 detenuti dorninati 
da lstmti elementari di conser 
vazione Come risvolto si si 
tuano le mgiustizle e le sopraf 
faziom compiute Ulegalmente 
in Dome della legge da aguz-
zml spietati MB non mancano 
gesti umamssimi ancbe tra chi 
sta dall altra parte della bar 
nera e tanto piu 11 condanna 
to sa apprezzarii e valutarll 
non senza evor-azionl intnse di 
lagnme 

In tutto questo U rlchiamo 
della liberta acquista il valo
re dl un filo di Arlanna e 
ancora una volta ci rimanda 
all amore di se che prevale 
nel personagglo 

Michele Rago 

CENT'ANN! FA: all'indomoni di Porta Pia 

I primi vagiti 
della «Roma 

dei Cesari» 
Lanza, Sella e Visconli Venosta riuscirono ad impedire che Vittorio Emanuele II 
entrasse nella capifale in trionfo - Mazzini, Crispi e il mito dell'« Alma mater» 

Un'ambulanza italiana a Villa Torlonia, a Roma, la mattina del 20 settembre 1870 

Mostra di G. F. Ferroni a Milano 

IL TEMPO 
DELLA 

VIOLENZA 

Gian Franco Ferroni « Arabo fertto » 1967 

MILANO marzo 
Le Gallene Finarte ed Eunomia hanno ordinato una mo 

stra di Gian Franco Ferroni che raccoglie quaranta opere 
tra le date 63 e 69 La mostra quindi nsulta dl una parti 
colare coerenza poiche e proprio dopo il 60 che Ferroni 
ha raggiunto quell acuteza di hnguaggio quella lucida e mi 
steriosa mtensita cbe costituiscono il carattere della sua 
pittura 

Prima del 60 vi erano state molteplici esperienze tnco 
mmciate nell immed ato dopoguerra quando dalla nativa Li 
vorno nel 4J egli era capitato a MiUnu mquieto e avido di 
conoscenze esperienze che vanno da un simbolismo arcatco 
e metafisico ai quadn di un acceso reahsmo popolare espo
sti in una personate del 55 

E a quest epoca che nsale il suo fruttuoso mcontro con 
Banchien e Vaghen e la sua mclmazione verso un espres 
sionismo drammaticamente marcato canco di energia pro 
testatana Nef,li anni seguenti tuttavia tale canca tende a 
trovare un ordine piu meditato a tralasciare i modi piu 
urtanti e detormanti per una pittuia magg ormente legata 
al sense degli oggetti e alia hricita del ricordo 

E a questo punto che nasce il Ferroni di oggi dove me-
moria e coscienza del presente si fondono nel filtro magi 
strale di uno stile di alta perspicuita capace di articolare 
un racconto ncco di suggestion! e di venta poetica Nel 62 
tale visione e tale linguagg o suno messi a fuoco Da questo 
memento m poi egh nun fara che preubdrlj in una mmterrotta 
sequenza di opere di cu q ltl e esp jste o^s,: nelle due Gal 
lene rr ilanesi sono appuni una sctlta sicura 

Ferroni e un artista che mc udt ne t. sue mma ni tn un 
rapporio di i llessione linca l diti della sua biosr'ifid insie 
me coi dati della stor a contempoianea Si pu6 dire che egli 
si trova in costante conlronto e scontro con tali dati bi po
trebbe anche at,j,iungerc che nei s 10 ^ adr U nostro tempo 
di violenza e di prevancaz om e acLolto e giudicato con do 
lente ma ai tempo stesso severa cosuenza Ferroni non si 
colloca in una zona d pr vileg o di tronte agli atti osLih 
perpetrati contro I uomo ma proprio per questo 11 suo do 
loroso giudizio acquista un senso p u grave e profondo 
Tutto cio nsulta pienameiue dd quadn come Notizie dal 
I America Omaggio a Malcolm A Arabo lento 11 palesti 
nese ma ogm altra sua opera si muove dentro questo si 
gniiicato 

Ogm quadio di Feironi m e cioe di una need conl ue: ? 
di njjtivi di UB^L u d spunti r und snita d d u r o d 
le annotazicn b taruio t tie g jrno pet giorno annoraz 
sulld propna v n ml^r ore e &u cib che accide nel mundo 
lale «mAtena t tolta e d versa Ferroni ne^ce tuttavia a 
farla «convivere» disp >nendola in uno spazio psicolog co 
evocativo uno spazio quindi che gli permette la piu ampia 
Ubeita strutturale Dd e mine propno cio che crea nei suo 
quadro quella situazione Ugurativa dove locchio si pub per 
dere e nel contempo indugiare senza smamrsi E propno 
cib appunto che fa della pittura di Ferroni una pittura 
della msmoria e del presente M a r ; 0 Qe M ; c h e | i 

La presa di Roma (20 set
tembre 1870) pose una sene 
di grossi probleml ail Italia 
unita Gli uomini pohticl i 
giornall mendionah chiesero 
subito che con 1 acquisto del 
la Capitale 1 amministrazione 
dello Stato non nmanesse un 
monopoho dei piemontesi i 
settentnonali invece vedevano 
con timore leventuahta del 
tramonto del predominio su 
balplno convinti come erano 
che nelle altre regioni mancas 
se la preparazione necessaria 
per assumere dnette responsa 
bihta di governo 

Di 11 a pochi anni 11 pro
gressive ritirarsl dei « setten 
trionali» dalle carnere statal) 
per nvolgersi alle attnita In 
dustriali e commercial! nel 
Nord 1 afflusso massiccio dei 
ameridionah > nell ammini 
trazione M dissidio fra «pro-
dutton » e < burocrati » diven 
teranno fenomem evidenti a 
tutti 

La prospettha del Sella fmo 
dai pnrm « anni 70 » appan 
va cosi un astrazione pura i 
senza piO alcuna po sib ita 
di tradursl praticamente la 
u Scienza» non sarebbe mai 
stata la «missione» dl Ro 
ma 

Le polemiche sull entrata dl 
Vittono Emanuele II nella 
nuova Capitale del Regno gia 
fuiono significative La Com 
missione romana per la con 
servazione dei monumenti bt 
blioteche e archivi accoglien 
do una proposta del Rusconi 
chiedeva che il re sahsse sul 
Campidoglio i r ta via Sacra. 
attraverso il Foro Romano tra 
il Colosseo e gli archi di Co 
stantmo di Tito e dl Setti 
mio Severo «in Roma tut 
to deve avere un vmpronta 
di grandezza » Ma i graniez 
za » diventava ora «teatrali 
ta spettacolo mortaretti e fuo 
chi di artificio P cavaliprl ca 
racollanti in bella mostra di 
se Vittono Emanuele II a 
cavallo col gran pizzo e lei 
mo da generate ambicrimto 
e dietro a lui i generali al 
galoppo magan magari il pre 
sidente del Consiglio e il mi 
nistro degli esteri i borghe 
sissimi Lanza e Visconti Ve 
nosta anch essl su di un fo-
coso e scalpitante destnero 
ha notato Fedenco Chabod 

Al Lanza al Visconti Veno 
sta al Sella appunto quella 
pi oposta sembro pazzesca 11 
re — fecero senvere all Opt 
nione (24 e 26 ottobre 70) — 
deve entrare a Roma come 
« Re ciltadino e non qual con 
Quistafore romanon Riusciro 
no ad averla vinta per una 
volta ancora ma si ebbero 
un esecrazione rabbiosa au 
torevole e largamente diffusa 
Giosue Carducci per es rim 
proverava 1« Italia ufficiale » 
di aver condotto il re a Ro 
ma In modo vergognoso di 
aver dato Bisanzio II Italia 
mentre I Italia aveva chiesto 
Roma e il 12 novembre 1871 
nel Canto dell Italia O e va in 
Campidoglio scr veva Oche 
del Campidoglio zitte' lo so 
no/ L Italia grande e una / 
Vengo di notte perchd il dot 
tor Lanza/ Teme i colpi di 
sole I Deh non fate oche 
mie tanto rum ore / Che non 
senta 4 itonelh Con il Carduc 
cl lOnani 

Al mito della Scienza suben 
trava progressivamente il mi 
to dell i Roma « degli Scip o 
ni e du Cesar) Pei I e? \s 
bai primi che in Italia in Ger 
manji Fran la Inghillerra la 
mi lone da mor le e civile 
dW itiva pUtca a! regno 
d II sp nto per opera tede 
sea auspitito da H imboldt e 
da SLI ill r si sostituiva il re 
gno terreno dei paneermani 
•stJ i! mai?]stern della Fianna 
i la de Maistre e alia Gui 
z~>\ mdossa\a l umiorme da ge 
nerale dai brillanti galloni do 
rati La missione perdeva 11 
suo carattere di universahta 
civile dovunque e divemva 
missione di signona parti co 
lare sulle genti > 

La «Roma degli Sciplo 
ni e dei Cesan > fu dunque 
la vera « Terza Roma i> il sub 
strato ideale e «culturale» 
dell< impenalismo stracclo 
ne e culturale » italiano tardo 
ottocentesco che culmmo nel 
le prime avventure coloniah 
m Africa sotto la gulda di 
uno dei piu rappresentativi 
esponenti della Sinistra Fran 
cesco Crispi 

II mimstro dell istruzio 
ne Guido Baccellt illustre ch 
nico romano espose con chia 
rezza (1881) questo mutamen 
to dal positivismo «alla Sel 
la» al positivismo di stampo 
imperialistico La scienza — 
egh sosteneva riprendendo for 
malmente anche 1 idea selliana 
ma abbandonandone il conte 
nuto essenziale 1 antidogmati 
smo e 1 antioscurantismo e 

re i gio\ani itTl am fra l 1 
ed i 19 anni ad una «ed ca 
zione civica-a fondata soprat 
tutto sulla < qinnaatica miltta 
re generalizzata i> il cui Inse 
gnamento sarebbe stato affi 
dato di preferenza ai sottuf 
ficiali dell esercito E dopo il 
Baccelh ecco Francesco Cri 
spi « e incompleta I opera 
nostra finchd con gli studi e 
con le ar ~>i con la scienza e 
con la forza non a remo pro 
vato alio stramero che not non 
siamo minori dei ? a.dn no 
stn» U884) 

All aftermarsi di questi 
orientamenti non enne alcu 
na sastanziale ed efficace al 
ternativa ad opera di uomlnl 
o gruppi della nuova classe 
dirigente E come avrebbe po 
tuto venire dei resto? ''erf] 
no Giuseppe Mazzmi che era 

quindi camblandone il segno 
— deve allearsi alia spada 

scienza ed armi devono tro 
vare unite Italia e jermania 
sulla via della prosperity e 
del decoro nazionale Che 
dunque la scuola forgi i ca 
ratten prepan i bravi solda 
ti pronti al sacrificio supre 
mo per la patna sia la fab 
bnca del cittadino e del sol 
dato e per ottenere !o sco 
po hi ispiri di continue alle 
grandl memone dell alma ma 
ter quando Roma < era amin 
rata dal mondo» risuscltl 
le virtu della patria «che 
ne fecero la grandezza anttca 
e le additano fra le ombre del 
futuro la hnea certa di una 
grandezza nvova i crel insom 
ma le condizioni per un ntor 
no «a guella stoffa di solda 
ti che vinsero il mondo la 
sdando nella storia nostra 
un ombra che & grande anco 
ra una pagina impentura di 
gloria e di magnantmi 
esempi > 

II suo progetto dl scuola 
popolare doveva infatti awla 

stato laifiere delia <Romi del 
popolo avente come fine I as 
setto pacifico e pet mtnente 
dell Europa nel 1871 aveva in 
cominciato a prospettare la 
opportunity dl schiudeie alia 
nuova Italia le vie che porta 
vano al mondo asiatitj an 
che con la invasione coloniz-
zatrice a Tumsi come Ma 
rocco spetta alia Penisola ibe 
nca e I Algeria alia Francia 
Tumsi chiave del Ilediteira 
neo centrale spetta visibil 
mente all Italia Tumsi Tnpo 
li e la Cirenaica formano par 
te di guella zona africanu 
ahe appartiene veramente fi 
no all Atlante al c tema euro 
peo E sulle cime dellAtlan 
te sventolo la bandiera di Ho 
ma quando rovesciata Car 
tagine il Meditei raneo si chia 
mb Mare nostro bummo pa 
droni lino al V secolo di 
tutta quella regwne Oggi t 
Francesi I adocthianu e I avran 
no tra nc n motto $ non 
I abbini o 

Mario Ronchi 

L'ultra-
suono 

in aiuto al 
10 

MOSCA marzo 
Spesso i malati prima di far 

si osservare lo atomaco deb 
bono ingoiare una soluzione a 
base di banc- Ma 1 irregolanla 
della struttura della sostanza 
preparata con un normale me 
todo met-canco si nflette sul 
la possib uta d ottenere una n 
leia7iune e^alta della malat 
t a CJII espert moscov U V 
fetroi. I SI mko ed altri han 
no proposto un nuo\o meto it 
ner la prepara/ jne dtla ^ In 
? one U soltato d hsro s e 
r e a am dn med c n e r P 
t altito tre ml an er e on lo 
u trasuono Al term no d t e 
operazfne si otl ene una *>o 
^oens one sntt le d tata di e e 
vato enntrasto Cra? P a a = a 
omosene ta e finc^?a essa si 
posa un formemente s ilia mj 
cosa dell intestine del o sto 
maco e dell esofago it che da 
la possib hta di ottenere una 
immagine il piii possibile n tida 
sjllo schermo e sulla lastra 

Conciusioni 

del 
di 
su 

corso 

Notta 

Lenin 

Domam alle ore 18 30 tl com 
pagno Alessandro Natta terra 
all 1st tuto Gramsc 1 ultima le 
z one del suo corso su «Spon 
tane ta e coscierza Lenin e la 
conce? one del partito r voluzio-
nario» La lez one sara dedi 
Cdta a un nop logo dei temi 
emersi dalle precedLiiti espo 
siz om p Rlla d -.cuss ine gene 
rale con i park panti tanto 
dei contenu i del corsn quTnto 
dei prob P n metodo > ci che 
hTHI p fs 1 la en n 
? ne del tema 

Ai corso (VI cor ilk \ i ! l i 
secondo del ciclo dcri ca(o 
a Lenin fara sec lo quello del 
prof Umberto Cerrom su « Le 
mn econom t̂a Dalla cntica 
del romantic ismo economico 
alia teona dell mpor alismo * 
che a\Ta inizio martedl 21 
apnle 

%%%%%%%%%88%S% 

E D I T O R I 
R I U N I T I 

Blblloleca 
dl storia 
Glu l lanoProcacel 
LA L O T T A 
D l C L A S S E I N 
I T A L I A A G L I 
I N I Z I D E L 
S E C O L O X X 
pp 448 L 3 800 

Operat e contadini ad una 
svolta storica che vede fit* 
sarsi le tradiziont e i ca* 
ratten attuali del movimen
to operato italiano 

Argomenll 
Jean-P£ul Sartra) 
IL F I L O S O F O 
E LA P O L I T I C A 
pp 372 L 2 000 

Dallo stahnismo alia coesl* 
stenza dal coloniallsr.io al
le sorti delta cultura una 
appassionata intettigenza al 
citiienta con i temi e i mo* 
menti critici della nostra 
epoca 

•Jean Jaurda 
S T O R I A 
S O C I A L I S T A 
D E L L A 
R I V O L U Z I O N E 
F R A N C E S E 
Prefazione di 
Gastone Manacorda 
Otiattro volumi rtleqatl 
con 2 000 illustrazioni 
tn bianco e nera e a color* 
J vol L 9 000 
II vol L 9 000 

La grande rivoluzione fran> 
cese descrittd da uno sto-
nco sociahsta 

Fuorl col lana 
C O M U N I 
E D E G E N T R A -
M E N T O 
Atti del I Convegno nazio
nale sul decentramento da* 
mocratico dei comuni 

PP 274 L 2 000 

le nuove idee di ammini* 
etraton urbanisti e socio* 
loghi sulla vita della citta 
i del quartiere 

II punto 
Diego Novall l 
D O S S I E R F I A T 
pp 250 L 900 
II costo umano e aoclala 
dello sviluppo economico 
dtretto da un monopolio 
La lotta di Torino per it 
« dtrltto alta citta » 

Cugenlo Pogglo 

C A P I T A L I S M O 
I T A L I A N O 
A N N I * 7 C 
pp 186 L 700 

L'espansione produttiva, la 
risorse, il mercato del la* 
voro, i problemi strutturalt 
dell economia italtana nel 
la prospettiva della pro-
grammazione democratica 

Rlstampe 
Blblloleca 
del penslero 
moderno 
Karl Marx 

IL CAPITALE 
3 volumi nlegatt 
In colsnello 
pp 2 720 I 15 000 

Grand! anto logl * 
V. I. Lenin 
O P E R E S C E L T E 
pp 1840 I 6 000 

Le i dee 
V. I. L e n i n 
S T A T O E 
R I V O L U Z I O N E 
A cura di Valent no Gerratant 
PP 208, I 500 

M a r x - E n g e l s 
LA C O N C E 
Z I O N E M A T E * 
R I A L I S T I C A 
D E L L A S T O R I A 
A cuia dt Faustc? Codino 
PP t20 L 500 

II maggior successo eduoHal* 
fra le 'Stierme» del 1969 

Aldo De J a c o 
IL 
B R I G A N T A G G I Q 
M E R I D I O N A L E 
PP 3-i4 101 t ivole f t 
in bi nco e nero 
4 m o l t a colo L 6 00» 

E D I T O R I 
R I U N I T I 
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