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II grande scrittore e «politiker» tedesco 

nel ventesimo anniversario della morte 

HEINRICH MANN: 
la ragione militante 

L'autore del « Suddito » e del « prof. Unrat» fu anche autore di scritti 

politic! di grandissimo impegno - L'appello a socialisti e comunisti ad 

unirsi in un solo partito: « Chi ha il vostro popolo, per salvarlo, se iron 

voi? » - La polemica contro la «ragion pura » - Voltaire e Goethe pre-

parano il « Suddito » - La scelta a favore della Germania democratica 

Heinrich Mann e morto vent'anni fa a Santa Monica, in California, ma nemmeno allora e terminate tl suo 
lungo viaggio attraverso la storia tedesca Solo died anni pm tardt — il 25 marzo 1961 — le sue ceneri hanno 
trovato sepoltura deflnit iva, in quella Berlino — capitale della RDT — dove era afteso prima della sua scorn-
pares per assumervl le funzlonl d i presidente dell'Accademia delle Ar t i E' stato cosi I'ultimo del grandi emi-
grat i a fare ritorno. Lo avevano preceduto la Seghers, Arnold Zweig, Bert Brecht, tutfa una generazione che II 
nazismo aveva disperso nei mondo e che alia fine della guerra aveva optato per quella parte della Germania 
dove I'autocntica nazionale era diventata legge co^tituzionale Heinnch Mann non era stato solo scrittore II 
suo nome non era legato solo a « I I suddito s a * H prof Unra t * (da cm era stato tratto « Langelo azzurro » dt 
Marlene Dietrich) o a « Henri Quatre » E non era stato nemmeno soltanto uno Zeitkrdiker tra i piu pungenti 
dell'epoca weimanana Era stato anche un Politiker in Spagna, come presidente del Volksfront a Pangi come 

autore di scritti politic] dt 
, grandissimo impegno e anche 

di lontana preftguraztone 

Sono inedite per I'ltalia 

Due lettere 
di Heinrich a 

Presenrari nuovi vo lumi del l 'Archiv io economico 

Comincio con I'unificazione 
la piu profonda divisione 
fra nord e sud o" Italia 

Nel 1860 fra Nord e Sud non esisteva un fossato nel livedo 
Intenzioni apologetiche e risultati della rieerca 

Einrich Mann (a Slmstia) con II fratello Thomas 

Arnold Zweig 
2 agosto 1935 
Bandol (Var ) 

S t imato caro signor Ar 
nold Zweig, 

lei sa di cer to quan to le 
debba riconoscenza per U 
suo lortB e cordiale appog-
gio sulla WeltbUhne ( D 
Anche le) e u n au to re sen
za un paese p ropr lo , e 
qulndi t an to piu ineorag-
giato e reso fellce da sin-
gole tes t imonianze dl ami 
cizla Lei tufctavia, h a ri-
t rovato una comuni ta , do
ve ora si trova (2), alme-
no lo spero e per ques to 
m.1 congratulerei In Euro-
pa abb iamo « Die Ltnke » 
( la s in i s t r a ) ' u n a cos t ru 
zione ancora tncerta , m a 
gia piu afferrabile che non 
in qualslasi a l t ro momento 
precedente , e chi la vive 
vede forse crescervi una 
patr ia La « Repubblica so 
ciallsta dl G e r m a n i a » ne 
sarebbe una par te 

La sa lu to con cordiali ta, 
lei e sua moglie Suo 

Heinrich Mann 

1) Arnold Zweig, <t Hetn 
rich Mann », sulla « Neue 
WeltbUhne », numero 30 25 
luglio 1935 

2) Arnold Zweig era emi 
grata in Palesttna Sul pro-
blema di un tuturo rtentro 
in patria fa ma la si rtco-
nosaerd ancora? ») ce una 
lettera indirizsatagli da 
Heinrich Mann il 13 mag 
gio 1934, da Nizza 

7 ot tobre 1935 
11, r u e du Congres 

Nice 
Caro signor Arnold Zweig, 

la sua let tera e dl fine 
agosto, da allora ho avuto 
lavoro e viaggi ho ricevuto 
il suo libro (1) e ho let to 
sulla WeltbWhne 11 suo nuo-
vo art icolo (2) 

Vorrei p r ima di tu t to 
r lngraziarla per il suo ro 
manzo Lei ha in t rapreso 
la oosa piu Impor tante la 
educazlone Dobbiamo spe 
ra re che anche questo suo 
sforzo possa pres to venir 
cont inuato al l ' lnterno del 
nostro paese Insegnare e 
morale Tut ta la Germa
nia futura sara un proble 
ma morale Dato il punto 
a cui si e spmta 1'anarchia 
mora le — ed economica — 
non resta che iniziare da 
capo dopo la eliminazione 
della classe che ha s inora 
de te rmina to t an to i r a p 
porti di proprieta quan to 
la morale Questo e 1 inse-
gnamento del Terzo Reich 
E eccellente che lei indi 
chi il p n m o aper to mani 
festarsi dell illegality, coin 
cide con la guerra da alio 
r a e s ta to frenato solo con 
grande sforzo e infuria og 
gi come forse mai p r ima . 
n e m m e n o in guerra Si de 
ve andare alJe origim, e 
ques to e cib che lei fa Si 
deve a n d a r e a tut t i i par t i 
colari c o m e lei fa Quelll 
privati sono i piu convin 
cent! Lei dlsegna giusta 
mente tl par tecipante me 
dio alia guerra i t ip! che 
giungono esitantl e vigliac 

chi alia dlsonesta e al de 
lttto perche allora si do 
veva esserp cosi Leali sa 
r anno un al tra volta Ne) 
futuro tutto dipendera dal 
l 'educare caratteri che non 
s iano piu, casualmente 
cos) o cosa 

La sua lotta per la giu 
stizia in ques to romanzo 
soddisfa pienamente Cos! 
deve essere , e deve con 
d u r r e alia punizione 

Vorrei congratularmf pe r 
11 suo l ibro e credo anche 
alia sua efficacia Dfritto 
e ingiustizia il tenia col 
plsce giusto, se t ra t ta to 
con tanta energia Che co 
sa devo dirle per 11 suo 
secondo articolo? Non mi 
res ta davvero al t ro che un 
semphce r ingraziamento 
Non tocca a me dire se 
m e n t o tanto elogio Lei 
non ne gratificherebbe nes 
suno del suoi coetanei so
lo uno che appunto n t i e 
ne « compiu to » O r a que 
s to lo diventa chiunque a 
suo modo sempre che 
avesse qualcosa da dire e 
non si sia sperso In ulti 
m a anahsi si deve raggiun 
gere una certa altezza se 
non al t ro per la durata del 
lo sforzo Questo ghe lo 
auguro per 1'awenire Ma 
dove prende le mosse il 
suo confronto con Anatole 
France si dovrebbe dav 
vero spaventare per la 
svolta da allora intervenu 
t a Egli vive o ra il no to 
oscuramento che pub du 
r a r e dopo la morte per 
un paio di decenni Ma es 
so dipende stavolta dal 
fatto che tut to il suo esse 
re viene rifiutato, 1'uma 
nita stessa, e con essa U 
dubbio come la cogmzione 
Ai suoi tempi aveva per se 
un popolo di umamst i e 
una tradizione ancora in 
ta t ta I miei p a n sono oggi 
senza Hinterland Meglio 
non pers is tere nel coii 
fronto 

Cib dl cui noi soffnamo 
e il nazionahsmo ques to 
come conseguenza del ca 
pital ismo che sta crollan 
do Non lo si dovrebbe sa 
pe re — poco fa lo scrissi 
alia Jewish Tribune a New 
York ma persino gli ebref 
che sot to il nazionahsmo 
degH altri hanno pur qual 
cosa a soffnre devono re 
s ta re all oscuro del fatto 
che tut to 1 antisemirismo 
e per a w e n t u r a un mez 
zo suss id iano del capitale 
monopolist lco (Trustkavi 
tal) Lasciamoli nell igno 
ranza forse ci6 h consola 

Ringrazio in modo par 
t icolare sua moglie per la 
gentile let tera La signora 
Kroeger si umsce ai miei 
saluti devoti Con senti 
menti cordial!, 11 suo 

Heinrich Mann 

1) « Erztehung vor Ver 
dun » 

2) Arnold Zweig a Hetn 
rich Manns Meisterwerk 
Die Jugend des Koemgs 
Henri Quatre a sulla Neue 
WeltbUhne num. 40 3 ot 
tobre 1935 

Viene presentata oggi a Roma 
un'importante monografia d'arte 

La Crocifissione di Guttuso 
I critici Antonio Del Guer 

d o Cesare Vivaldi e Duilio 
Morosmt presentano oggi al 
le ore 19 alio Studio d a r te 
di via Condottl 85 una mo 
nografla pubblicata dall Acca 
demia Edit rice e dedicata a 
uno del quadr i piu belli e 
impor tan t ! della p i t tura ita 
l iana contemporanea la « Cro* 

cifissfont » del 194142 dipin 
ta da R e m to Guttuso e che 
viene n p i i p r s t a da un saggio 
critico di t iT-iro Cnspol t i e 
da un riCLO corredo fotogra 
fico a colori e in bianco e 
nero 

Trecento copie del l ibro 
contengono una sengiaf ia del 
pit to re 

Stato popolare tedesco del fu 
turo — aveva scritto prima 
ancora dell mizio della secon 
da guerra mondiale — sorgera 
dalla classe operaia unita II 
messaggio della classe ope 
raia unita e incomparabl le» 
A comunisti e socialisti aveva 
lanciato l 'appello a unirsi in 
un unico par t i to « c h i ha il 
vostro popolo per salvarlo se 
non voi? » n II part i to dell u 
nita solo questo sara 11 par 
tito del popo lo» 

« Questo P il momento in cm 
partitj operai divisi hanno 
cessato di essere comprensi 
bill e tollerabili La vostra di 
visione non e piu soltanto un 
e r rore ma divent t ra una col 
pa » it II nuovo umanes imo 
sa ra social ls ta» aveva det to 
un 'al t ra volta pr ima della se-
conda guerra mondiale a sa 
r& natura lmente sociallsta in 
p r imo luogo perche il suo 
nemico glurato era 11 capitale 
la disgraziata avidita di pos-
sesso Dn nuovo ordinamen 
t o dell 'economia e necessario 
affinche l 'uomo ritrovi la co-
scienza dl se e non come ora, 
affondi nell a paura di per 
dersi comple t amen te» Sono 
gll stessi concetti che riba-
dira nel 1948 nel suo Wort an 
Berlin quando raccomando la 
nazionahzzazione di tu t te le 
grandi Imprese « smch6 una 
delle grandi Industrie sar6 
condotta indlvidualmente vl 
minacceranno come sempre 
illegality e violenza » 

Erano convmzionl che era 
venuto ma tu rando dai tempi 
lontanl spesso in polemiche 
Ideali con il fratello Thomas 
come nel Getst und Tat del 
1910 in cui si esaltava la 
n ragione miJitante » del Iran 
cesi contrapposta al fatto che 
in Germania «s i continue a 
pensare fino alia fine aha ra
gione pura fino ai nulla Non 
una mano si e mossa per eli 
mlnare una violenza ingiusta 
Nel paese regnano la grazia 
divma ed il pugno di ferro » 
E, d rammat icamente profetl 
co di una tragedia nazionale 
ancora lontana dall aver rag 
giunto i suoi punti cu lmman 
ti, un interrogative che pol si 
n t rove ra in Bert Brecht e 

nel suo « beatl i popoli che non 
hanno bisogno dl eroi a 
« Quanto sono costati a que 
s to popolo i suoi grandi 
erol? » 

L e c o di queste impostazio-
nl la si ri trova ancora nel 
1910 nel saggio Voltaire Goe
the («Goethe nu t re per l'u 
mamta 1 amore alto e distante 
di un dio verso il mondo che 
ha creato Voltaire si batte 
nella p o h e r e per la causa di 
quel mondu ») e poco piu tar 
di nel 15 nel saggio su Zola, 
che appare anch esso, per al 
cuni versi come un momento 
p repa ra tono del buddito il 
p n m o romanzo della « t r i lo 
gia dell impero» che potra 
vedere la luce solo nel 1918 
(« Incommciai a documentar 
mi sul romanzo del borghese 
tedesco sot to il governo di 
Gughelmo I I dal 190b — scris 
se poi nel 1945 — Porta l a ter 
mine il manoscn t to nel 1914 
due mesi pr ima dello scoppio 
della guerra che nel l ibro ap 
pare vicina ed inevitabile, an 
che la sconfitta tedesca, e 
anche gia il fascismo s e si 
torna oggi a guardare la fi 
sionomia del Suddito ») 

Vi e woe una lunga mtima 
coerenza mai interrol ta sic 
che senza re tonca — il gior 
no in cui le sue ceneri furc-
no tumulate a Berlino — Al 
bert Norden pote nch iamare 
come momento conclusivo 
della vita del Politiker Hern 
rich Mann il fatto di avere 
visto «nel la Repubblica de
mocrat ica tedesca 1 mizio del 
la ngenerazione di tu t t a la 
Ge rman ia» Tra 1 document! 
piu significativi di questo im 
pegno vi sono le lettere che 
ha scri t to ad Arnold Zweig e 
che questo altro grande della 
let teratura tedesca ha posto a 
disposizione nel 1%3 della ri 
vista ?>.eue Deutsche titeratur 
In Italia sono ancora inedite 
Ne pubblichiamo due di par 
ticolare e sorprendente attua 
h ta 

II XVII congresso internazionale per I'eletfronica 

S.O.S. telefonico 
dalle auto in moto 

Volumi per ragazzi 

Inge Rex 

La scienza 
di tutti 
i giorni 

L ultimo volume della collana 
• Las t ronave* della Nuo\a Ita 
ha (800 lire) scritto da A I 
Pint e dedicate a Le fjrandi mi 
graziom umane nell antichita e 
nel Medioevo U fenomeno mi 
gratono vi e esammato in tut 
ti i suoi aspetti dalla coloniz 
2azione agli spostamenti dei 
goliardi medievali in un aico 
di tempo che abbraccia m gliaia 
di anni, su scala mondiale (an 
che se alia portata non euro 
pea del fatto migratono e n 
volta un attenzione minore) 11 
tutto com e costume e pregio 
della collana esposto nella for 
ma di document! e testtmoman 
ze utuVzati non come comple 
menti ma come parte inlegran 
te deil esposizione 

Unico appunto sarebbe stato 
utile insistere sia pure solo 
nell introduzione (altio\e non 
sarebbe ^tato possibile dati i 
limiti cronologici sceltil sulle 
cause e le conseguenze delle mi 
graziom moderne 

L editore Armando contmuan 
do a lavorare nel campo piu sa 
enficato dall editona tradizio 
nale 1 insegnamento « orgamco > 
delle scienze per I raga?zi an 
che in eta di scuola elemen 
tare pubblica quattro volumetti 
(800 lire ciascuno) di H Mill 
gram A went tire con una pal 
la Aweniure con un bicchiere 
di carta AwenhtTp con un pmt 
to dt carta Primi espenmeJiti 
con la gravita 

Dai titoh stessi s intencie co 
me sono costrutti QUC^U libret 
ti il bambino e m\it=ito a f i re 
piccole esper en^e ^Lfvendosi dl 
matenale che trova in casa o 
che puo essere acqu stato con 
poca spesa a inventare altre 
espenenze a nsolvere proble 
mi ed e aiutato a t ro\are la 
soluzione scientifica Cosi "i ahi 
tua a considerare la scienza 
come qualcosa che nguarda di 
reitamente il mondo delle cose 
comuni e si abitua a conoscore 
in situazioni spenmentali 

n volumetto sulla gra\ila 
muove dalla medesima imposta 
zione ma nsale ^ noziom ele 
mentan d: It ina dl P*.iO If 
for^e il pendolo il volo °-pa 
ziale e t c ) 

9- b'-

L'impianto radiotelefonico di bordo potrebbe 
ricevere in determinate condizioni (neve o neb-

bia) una segnaletica visiva o acustica 

Una gran par te del tt XVII Congresso internazionale per 
lE le t t ron ica» , tenuto all 'EUR nei giorni scorsi ha mteres 
sato il tema dei collegamenti radiotelefonici con le auto in 
moto . Si e appreso fra l 'altro che m Italia e alio studio, da 
par te della S IP , un servizto per gli automobihst i che sa ra 
a t tuato in due tempi dappr ima la sola segnalazione agli ab 
bonati in viaggio, di chiamate telefomche giunte al loro uffi 
cio o domicilio, cioe a recapiti con cui essi po t ranno colle 
garsi successivamente, alia pr ima fermata In seguito la pos 
sibihta di par lare al telefono dire t tamente dalla vettura in 
corsa 

Schemi simili sono in fase piu o meno avanzata dl a t tua 
zione in vari paesi , a cominciare dagli Stati Uniti, e finche 
essi interessano solo le conversazioni private non c e molto 
da dire C3 si pot rebbe chiedere anzi se davvero vi sia al 
meno nel nostro paese tanta gente disposta a pagare un ca 
none senza dubbio elevato quanta ne occorre per c o p n r e i 
costi Tuttavia tl pnnc ip io del collegamento radiotelefonico 
fra staziom fisse e auto in moto presenta un altro aspetto 
molto piu attendibile e oppor tuno connesso con il traffico e 
la sicurezza sulle s t rade 

Anche su questo secondo aspetto sono state presentate a! 
Congresso due comunicazioni en t rambe amencane negh US^ 
con 101 milioni di automezzi circolanti Ctolti l n i n o r i i vec 
chi e gli invalid!, si arr iva quasi a un volante a persona) il 
problema comincia a farsi sentire ma anLtie da noi sarebbe 
tempo di occuparsene E intuitive infatti che se de termmaie 
stazioni (di polizia stradale o al tro) potessero comumcare 
via radio con tutti gli automobihst i gli mgortjii per esempio 
sarebbero facilmente evitati gh incidenti sp^nalati ai snprav 
venienti le informazioni meteorologiche tempestivamenre dif 
fuse Inoltre — e questo e appunto il tema di und delle comu 
nicazioni — l ' impianto radiotelefonico di bordo p i t r ebbe n 
cevere, anche in condizioni che obhterassero quella a rd inar a 
(neve nebbia) , una segnaletica visiva o acustira trasmessa 
da emittenti automatiche interrate sot to la strada 

Piu in generale — se si considerano gh impianti di bordo 
come terminal) che forniscono informazioni al centro e ne 
ncevono istruzioni — si pu6 configurare un sistema compu 

tenzzato in « t e m p o reale» che per una determinata re te 
stradale risolve i problemi con il concorsa di tutti gh lnte-
ressati via via che si presenlano Questa e la \ e r a p rospe t tna 
mteressante e a t t raente anche in senso sociale atta a supe 
rare la fase individualistica e bruta lmente egocentnea del 
1 automobihsmo (con i sorpassi rischiosi le risse e come si 
sa persino i dehtt i) rendendo obbhga tono un nuovo schema 
in cui il viaggio m auto si sviluppa In un sistema costrutt ivo 
di rapport i con al t re persone a loro \o l t a in moto ovvero 
ferme A questo punto anche it controllo de! comportamento 
di ciascun automobihsta non e piu fiscale o poliziesco m a 
semphcemente sociale, come quello che si a t tua normalmente 
nei luoghi pubbhci di ogni tipo 

Questo s is tema computenzzato in tempo reale non e an 
cora a giudicare dal ma tena le del Congresso un fatto acqui 
sito non e ancora a punto ma e certo l o b i e t t n o auspica 
bile della presente tendenza a dofare le auto di radiotelefono 
In queslo senso anche le al tre sezi mi del Congresso — aventl 
per oggetto appunto i collegamenti in tempo reale e altri tipi 
di collegamento — hanno concorso a configurare una prospet 
tiva Per chi non lo sapesse « t e m p o reale » in plettronica si 
gmfica che una informazione gmnge a un elibfiiat ie in tern 
po per ottenere una nspos ta atla a influire su) enrso del fe 
no meno segnalato 

Cino Sighiboldi 

economico 
A quindici anni dalle prime 

pubbhcaziom 1 Archwio econo 
mico dell unificazw?ie itahana 
ha fornito 1 occasione ad una 
« presentazione » venata d in 
tenzioni politico cuiturali pie 
ne di a t tuahta Ne sono stati 
protagomsti il presidente del 
1 IRI prof Giuseppe Petnl l i 
( I l s t i tu to patrocina 1 miziati 
va) il prof Pasquale Saraceno 
consulente dell Is t i tuto e il 
direttore del Comitate scien 
tifico prof Carlo Cipolla che 
hanno intrat tenuto un ampio 
pubbheo di mvitati nell audi 
l o n o della sede centrale a via 
Veneto 

Lontam almeno in apparen 
za gh elementi di raccordo 
fra la rieerca e i problemi 
presenti della society italiana 
l nuovi volumi sono quelh 
di Giorgio Scarpa su L agricol 
turn del basso Veronese nel 
la prima meta del XIX seco 
lo Pulvio Babudien su / por 
ti di Trieste e della regione 
Gmha dal 181* al 1918 I ra A 
Glazier su 11 commercio este 
ro del regno Lombardo Ve 
neto dal 1815 al 1965 Giuha 
no F u z su Le strade dello Sta 
to Ponlijicio nel secolo XIX 

Piet io Negri su Le ferrotie del 
lo Stato Pontificio (1844 1870) 
Franco Bonelh su Evoluzione 
demografica ed ambiente eco 
nomico nelle Marche e nel 
I Umbria dell Ottocento Gior 
gio Mori su L industna del 
ferro in Toscana dalla restau-
razione alia fine del Grandu 
cato (18151859) Antonio Fedri 
goni su L industna veneta del 
la carta dalla seconda doml 
nazione austnaca all unita dt 
Italia Sergio Zannelh su L in 
dustrta del cotone in Lombar 
dia dalla fine del Settecento 
alia untftcaziane Bertrand Gil 

le su Gh investimenti france-
si in Italia (18151914) 

Puntuah mvece, I n f e n m e n 
ti dei commentator i «abb i a 
mo voluto indagare le lonta 
ne origini s t onche che avreb 
be ro condotto alia formazio 
ne nell economia italiana di 
un set tore pubbheo di rile 
vante enti ta » ha det to Pe tn l 
h Un collegamento un po ' 
t roppo meccamco per la ve 
n t a solo che si tenga presen 
te che per il prof Cipolla I 
primi risultati dell mdagine 
concordano nel d imost rare ad 
esempio «che gh squilibri 
ben noti del Mendione si ac 
crebbero notevolmente q u i n 
do a d d i n t t u r a non nacquero, 
negh ultimi decenni dell Ot 
tocento » cioe dopo 1 umfica 
zione d Italia e in conseguen 
za della politica economica 
che I p m sviluppati gruppi 
capitahstici del Nord giudica 
rono confacente ai propr i in 
beressi 

Ora questa non e la « spie 
gazione » dell IRI e delle al tre 
forme d intervento pubbheo 
d u e t t o nell economia prese 

nel loro insieme ma solo il pr i 
mo atto di u n d r a m m a che si 
e npe tu to nella fase di svilup 
po indus tna le che ci s ta alle 
spalle quella dell 'ult imo ven 
tenmo che e contemporanea 
mente il per iodo del mass i 
mo sviluppo delle Partecipa 
ziom s ta tah e della mass ima 
intensity dell emigrazione dal 
Mezzogiomo col conseguente 
aumento del d ivano econo
mico 

Tanto che sia Saraceno che 
Cipolla sono concordi nel r i 
conoscere come il d ivano fra 
Palermo e Milano sia piu 
grande oggi che venti anni fa 
Come pure sembrano concor 

di nel rifugtarsi in spiegazio-
ni di t ipo sociologico, per cui 
a un certo pun to e inuti le cer-
care una r isposta nei soli da 
ti economici ed occorre guar 
dare alle diversi ta cuiturali 
pe r t rovare una qualche spie 
gazione 

Indagine quest 'u l t ima che 
non dovrebbe servire poi ad 
elaborare un modo di svilup 
po deile forze sconomiche ap 
p r o p n a t o all altra cul tura m a 
solo a cercare le forme piu 
efficaci per distruggerla a t t r a 
vei so 1 introduzione della men 
talita e deli > « spir l to impren-
ditoriale » r-apitahstico 

Siamo di fronte a una ri 
ceica cultuiale, cioe, che p«r 
ragiom apologetiche sembra 
volersi tagliare la via a nuo 
vi sbocchi, ques to a s ta re ai 
«p resen ta to r ' > poiche 1 sin 
goh lavori andrebbero esami • 
nati ciascuno nel mer i to e pos 
sono divergere completamente 
n s p e t t o a questo indirizzo 

Scarse sono le possibilita di 
succesio di questa operazinne 
ideologica cosi come le par 
ticolari esigenze dello svilup
po capitahstico hanno reso 
necestaria la colonizzazione 
del Sud cosi non sa ra il ra 
zionale uso statale dello stes 
so meccamsmo a risolvere gli 
« squilibri s torir i n Essi del 
resto, tenduno a cumulars i e 
presentars i come un « c a s o » 
part lcolare di un fenomeno 
generale — le region! sottosvl 
luppate del l 'Europa o il cosid 
det to Terzo Mondo — la cui 
comprensione richiede un giu-
dizio preciso sul sistema che 
h de te rmma e una precisa 11 
nea di superamento del suoi 
essenziali meccanismi 

r. s. 

Programmi Rai-Tv 

TV nazionale 
12 30 Antologia dl sapere 

L Italia dei dialetti terza 
puntata 

13,00 Tempo dl scl 
13,30 Telegiornale 
17,00 II paese di Giocagi6 
17 30 Telegiornale 
17 45 La TV dei ragazzi 

U tagazzo e gli elefanti 
18 45 Opiniom a confronto 
1915 Sapere 

I c marche c dtgh italiani 
19 45 Telegiornale sport 

Cronache del lavoro 
e delia economia 

20 30 Telegiornale 
21 00 L uomo e il mare 

In questa puntata si nar 
ra la * caccia ai tesoro> 
c<imp uta da Cousteau e 
dai suoi uommi per ri tro
vare nel Mar dei Caraibi 
un galeone spagnolo affon 
dalo oltre trecento anni fa 

22 00 Mercoledi sport 
23 00 Telegiornale 

TV secondo 
19 00 Corso dl Inglese 

21,00 Telegiornale 

21,15 It fornaretto 
di Venezia 
Film Regia di Duccio Tes 
sari Tia gh interpret! Mi 
chel Moigan Lnnco Maua 
Salerno La pellicola e del 
1963 e rievoca la famosa 
vicenda del giovane popo-
lano veneziano uigiusta 
mente condannato a morte 
dopo un processo per pre 
sunto omicidio II regista 
Tessan ha cercato di met 
tere ui evidenza l conte 
n iti politic! e antiauton 
t an della vicenda presen 
tando giustamente la con 
danna del fornaretto come 
un gesto repressivo della 
nobilta 

22,45 Cinema 7 0 

23,15 Cronache italiane 

Michele M o r g a n 

Radio 1° 
Giormlc radio o n 7, 8, 10, 

12, 13 14, I S , 17, 20 , 23i 
6 Corio dl lingua tedeica, 
6 30 Mattutino miuicale, 7 1G 
Musica itopt 8 30 Le canunl 
del mattino, 9 Voi ed o 
11 30 La Radio per le Scuo-
le 12 10 Contrappuniot 12 38 
Glorno per giorno; 13,15 La 
radio In caia vostra, 1 4 1 6 i 
Buon pomeriggio 16 Tartte 
alone per giocare 1 6 2 0 Per 
vo< giovanl I S Ciali 18 20> 
Receittissime in microtolco 
18 35 h'alia crte lavora 18 45 
Parata dl auccessi 19 05 Mu 
sica 7 20 15 La rartciulla 
dl neue 22 05 Concerloi 
22 35 Hit parade de la 
chanson, 22 55 L avvocato di 
tutti 

Radio 2° 
Giornale radio or* 7,30, 

8 ,30. 9,30, 10 * " 11,30, 
12,30, 13,30, 15,30 16 30, 
17,30, 18,30, 19,30 22,90 
24 , 6 Svegliati n cantai 7 43> 
Bihardmo a tempo di mualcai 
8 40 I protagonitttt 9 Ro
mantics s 10 Vita di Beethovens 
10 35 Chiamate Roma 3131s 
12 10 Trasmisiioni regional 1, 
12 35 Da costa a coita 13 
Arrtva Catering, 14 Come a 
perch£ 14 05 Juke-tooxi 15 03 
Non tutto ma di tutto 15 40 
11 giornale dl b or dot 16 Po-
mtridiana, 17 ,35 Claue unt 
u , 17,55 Aperittvo in munca, 
18 50 St«ier» i i tmo o M t i di,..i 
19,05: Silvana club, 20,10i I I 
mondo dell'opera, 21 Crona
che del Meziogiorno, 21,15c II 
•altuario, 21 3r< Ping-pong) 
21 .10 Poltronissima, 22 43 
La pacqua di Ivan, di Leone 
Tolstoi, 23 Boltettlno per i 
navigantl 

Radio 3° 
Ore 9 30 Alban Bergi lOt 

Concurto dl apertura, 10 45 La 
Sintonle di Gian Francesco Ma-
lipiero, 11,10 Politoniaj 11,30: 
Music he italiane d oggi, 12,20: 
II Novecento storico; 13 Inter
mezzo: 14,30 Melodramma in 
sinten, 15,30 Joaquin Turinai 
16,15 Lo ttilita; 16,40: Ja
cob van Kerle, 17 Le opinion I 
degl! altri, 17,10 Corio di 
lingua tedeicij 17,40 Musica 
fuon schema, 18 Notlzle del 
Terzo, 18,45 Piccolo planet a; 
19,15 Concerto della terai 
20,15 La filosofla oast In 
Germania 21 tl giomate del 
Terzo 21,30 Centenario dl 
Hector Berlloi, 22 20: Riulita 
delle rivistc 

Controcanale 
L\ T R U . h D H DE.I C HETTO 
— II mmo i sfolo tl pm hut 
no telefilm finora tia me^o sin 
jioslrj i cko ma piusta c itata 
la il(Ci lone d ntandarlo in ov 
da a uia sola serata an wh& 
h idcrli n due imitate 1e\e 
lilm abi iQim t < itt> tebbene 
o ^p ira'to da u i dramma rii 

If llai i I a npcll e fa r i ( PI 
» opera t atralc 

tall II mm 1 i ti Im 

E' aper ta a F i r e n z e , nel la G a l l e n a P a n a n t l , una mostra in cui e esposta una p i l tu ra dl g rand i 
d imension! di Lorenzo V i a n I n La pesle a Lucca » Ins ieme a -"uesta opera sono esposll , del 
p i l tore vers i l iese , anche cento disegni 

la q aim ddl 
a i m a una tnli i oil in a 

a i ti aie alia ti a n 
it die a c npau atu n ha j PT 

il film Qi lla tt( ah' i mo >i 
to qmn li ria in 0] a (It 

leaiirlrnia ttllan apfarttteia 
ninan tutti al rtgi ta 

b ]>PT ! >iti na d n n i la 
costru / li delta s i o r n r i i rr 

onaum in Qucih e a I u a 
la fat' t id n in i i < U 
piimi dL >\ ' pi ( i n t in 
ma In n >a ( a ctrl i IPH 

tal sn I I c i dilla 
m d I fl il n i >ri i 

t i ito I \ nisei a lata in 
t \< oia at r a I a ml 
il (rift! n c (h < m ic i in 
\>a c em milti I m la d un 

da ta en / / 

J 071 en niei to ( M i i a "a i u 
dcpi* 11 del a t ce do era a 
accennati tanto dt I aq ta da 

ri cluare di apparire meccam 
ci L nfme il messafiflio» 
stpbso ~~ la sofferenza comi ne 
I appi esiwiie die not! dncrnni 
na fuiiscoiio per tra^fomaie la 
pai idila m LOI aagio e I cpoi 
ma m so/ ilaneta — eia per 

quanto nobilc ai hmdi delta 
comeiiz oinhta itali mod e 
le bitUQiDii nei quail si incar 
uaia 

1 eandia Castellan/ < nwnitn 
ptw ad c altaie il tiynificato 
dpi matenale che aipia tia le 
mam co tiiicnilo ui film di no 
leinlp for a II lacconto motto 
asciutlo acqm lata I sapoie 
dilla ueiaca^ione documentor a 
la dall u o ckgh un>eUi di ie 

peitorio Ma dalla fo'ografia e 
dall ambiei tazionc che a quenli 
insert! erano bene at'>imila1i Se 
qui ne come quelle dei rasnella 
inenli Tapaiuiiaebano mia dram 
matu ta austeia L una autentt 
citn fanto piu api re- abih \p M 
ptn a all uso e all aim o che di 
set m mid ; an >n a ha fatto 
itiili sco> i aunt Va anclip al 

trt (linen e (conu qui lla rid 
Ip prime '• <o\ ute » dp di ehiei 
sui cam pi na isti o come Inltta 
I Ita II lour del comitato dt 

U i 
foi 

na i 

ottrmiU atlx 

di pci ua 
que ti n vltati 

della viacchina da p esa che 
scartava i consuiiti nodult del 
piatto naluraUbmo dilla a t e n 
ta » da teatro boighat 

Cosi il telespettatOK ftmia 
per collo"m \t anche lui nei ghet 
to per guardaie al mondo dal 
I interna d< la eomunita ebrai 
ta (I the gh permttlcta di ri 
spoprue in lulla la sia aaalnac 
ciante feiona 'a porta u lone 
na~ sta piapun pa die c sa pit 
si imponcia a poco a pace na 
sicndo — incredible < pur it 
ta — dalla toiiniup tirade a QUO 
tidtana e atlanunte come do 
ictte unpor i aph ebici In uo 

"tondo no \taia i! laloic 
pai ticolare <• I onoitiauid del 
film chi supiraia nettamente i 
hmi'i dt un It sto mpeimato sul 
la consueta visione del nazismo 
in chiave dt pura folha s non 
umana» E pir rjid sto meno 
peisitasna era iniea, pioprto lo 
parte finale nel MIO didatcah 
MHO elemental! 

Lo recda^ioix diqh a' on nan 
tia semfic aliahe^ a dd UK 
(onto il vuqliore ci e stmhiat > 
trio Tarasao Fiania Auti i 
cuolata a momenti ndlamm 

tn i altit IOI'C ha fmunto (top 
j > i toni offienc'oa una picsUt 
^wne iTi/enore alle si e consu«t« 
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