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Ripubblicati in edizione economica i famosissimi «Saggi» 

Una lezione «pagana» 
dal cristiano Montai 

Nella fragica cornice delle guerre di religione propugno come 
bene supremo la pace — Tre fasi: stoicismo, scetticismo, epi-
cureismo — Ispiro generazioni di intellettuali da Goethe a Gids 

M o n t a i g n e In un f a m o s o r l t r a t t o 

L a t o r r e d l M o n t a i g n e , net cas te l l o de l P e r i g o r d , dove s i e r a 

r f t l r a t o dopo a v e r d a t o le d l m l s s l o n l d a l p a r l a m e n t o d i B o r d e a u x 

Gli effetti dell'oscillazione 
dell'asse terrestre sull'Artico 

Un'onda di ghiaccio 
che dura setfe anni 

MOSCA, agosto 
L'Artlco che siamo aDiluati 

a considerare ll regno della 
qufete, senza vita, e In realla 
una grandiosa fabDrwa, che 
p r o d u c e Incessanteniente 
ghiaccio. Nel corso d: un an
no centinala di tnlioni cu ton-
nellate di ghiaccio ora si cri-
stalltzzano, ora si sciolgono 
nelle distese oceaniche 

In questo lavoro s) osservo 
un sorprendente ntme ciclico, 
Ad esempio, ogni sette aiini 
si lntensifica bruscamente la 
formaziond dei ghiacci nel 
Mare della Ciukotka. L'anno 
successivo 1'epicentro dell'ele-
vata glacialita si spnsta nel 
Mare del Laptev, l'anno dopo 
ancora, nel Mare dei Barents, 
mentre nel frattempo nella 
parte orientate deU'Arieo la 
massa di ghiaccio diminuisce 
gradatamente. 

Cosi. similmente ad un'on
da gigantesca, la zona della 
accentuata formazione del 
ghiaccio si sposta lentamente 
lungo 11 bacino artico da est 
ad ovest, portando ad una 
sua oscillazione ritmlea nello 
Oceano glaclale artlco della 
durata di 7 anni. 

Quale e la causa di questo 
mistenoso ntmo ciclico? Re-
cimtemen'e — lnforma ia No-
vostl — un gruppo di studlosl 
sovietici — Nikolaj Smtrnov, 
Eduard Saruhkanjan e Za-
khar Gudkovic dell'Istituto le-
ningradese di rlcerche scien-
tifiche sulle regioni artiche ed 
antartiche ha fornito una rl-
sposta a questo interrogativo. 
Secondo la loro opinlone, i 
« boom » e le «recessioni» del-
1'attlvUa dei ghiacci sono 1'ul-
timo anello nella catena dei 
processi geofisicl, provocatl 
dall'oscillazione periodica del
l'asse terrestre, chiamata nu 
tazione. 

Tale oscillazione e stata ao-
certata grazie alle osservazio-

ni astronomiche dl stelle re
mote e alia misurazione meti-
colosa del loro app^rente spo-
stamento. Nonostante che 
queste oscillazioni siano piut> 
tosto irnlevanti — nell'ordine 
di 0,01 second! angolarl in 14 
rnesi — esse sono sufficienti 
per provocare gli spostamen-
ti di immense masse dl aria 
sopra i poll del nostro pla-
neta. 

I dati, basatl sull'analisl di 
rmsurazionl plunennali della 
pressione atmosferlca in di
verse regioni del bacino arti
co, hanno confermato tale lpo-
tesi E' nsultato che i mu-
tamenti zonah delta pressio
ne riproducono esattamente il 
clclo, che dura 14 mesi, del
le oscillazioni per nutazione 
dell'asse terrestre. Proprio 
perelo avviene i'alternarsi pe-
riodico dell'aumento di tem-
peratura e del suo raffredda-
mento con lo stesso ritmo dl 
14 mesi. Entrando in o^ione 
reciproca con le oscillazioni 
annuali, stagionah, questo nt
mo, come hanno mostrato gli 
scienziati. oricina preclsamen-
te il cfclo settennale dl mu-
tnmenti dl temperatitra, che 
regola il processo della for
mazione del ghiaccio 

Resta solo un punto poco 
chiaro- perehe oscilla lo stesso 
asse terrestre*? I ricercaton 
non sono ancora unanimi nel 
rispondere a questo quesito. I 
geofisiri riteneonn che la cau
sa vada ncercata nel fatto 
che il centro di sravira della 
Terra non coincide con 1'asse 
della sun rotazione: gli astro-
nomi considerano che ci6 dl-
pende essenziaimente dall'at-
trazione lunare non uniforme, 
mentre i sismologi sono in-
chni a pensare che la fonte 
di eneigia e data dai potent! 
sposlament! delle rocce nelle 
visceie del nostro pianeta, 

Notizie 
0 L/aslrof is ico georglano 
Bolan Kl ladze ha avanzato 
un ' lpatos l per splegare le 
cause de l l 'o r lg lne del la rota
zione del p ianet l at torno al 
loro asse, da ovest ad est. 
Eg l i presume che alcunl m l -
1 Icirdf dl anni f a , quando 
nacquero I p ianet l , dal la re-
glone v lc ina a I Sole cades-
sero su dl loro par t ice l le che 
si spostavano lungo t ra let -
l o d e assal comples ,e . Col-
pendo la superf ic ie del pia
neta nascenle, esse lo « spin-
gevano » In una di rezione. 

I ca lcol i dello scienzlato 
hanno Inoltre d lmos l ra lo che 
la lunghezza del g iorno di-
pende dal la massa dei pla
nets e dal la sua dlstanza 
dal Sole. Quanto piu grande 
e II p ianeta e quanto p iu 
e v ic ino al Sole, tanto piu 
breve e II g iorno. Ki ladze 
ha o l tcnu lo queslo r isu l la to 
median 1c una calcola t r ice 
e le t t ron ica , in cui era Inse-
r i lo un p rog ramma con pro-
b lcma dl meccanica celeste: 
il m o / i m e n l o dl t re corp l 
soito I ' inf lusso della g rav t la 
rec ip rocd . 

A chi non avesse ancora lotto i Saggi rli Montaigne, ora che ne e s ta ta cura-
ta la ptibhlicazione nolla collana deftli « Oscar » mondadnriani , non nnh'cmmn d i e 
consigl iarne v ivamente la Ict tura. La pnhhlica/ ione dei Saggi in edizione econo
mica, a cura di Fausla (iaravini (Mondadori, 1970. 2 voll., pp. I . X X W • I.i-IH, I,. l.H(M), 
fuor di retorica, e unoccasione da non lasciarsi sfuggire. Non tanto pert he si t rat ta 
di una opera « classica » del prnsicro — clie e gia una ragionc vallcla — quanto perche 

sempre possibile cnmpiervi 
una personale verified 
spetti e « forme » di tante 
i p o c r i s i e istituzionali/za 
te, combattute allora da Mon
taigne, e i nuovi mih e pre-
giudizi che, a tutt'oggi, afflig-
gono 1'umanita nella sua len-
ta ma decisa conquisla del 
proprio riscatto da ogni tipo 
di schiavitu. 

La prima edizione del prl 
mo e secondo libro degh Es 
sais apparve, come si sa. 
a Bordeaux nel 1580 Otto 
anni dopo, vcniva pubblicata 
una nuova eduione, aumenta 
ta di un terzo libra e di 601) 
note, aggiuntive dei pnmi due. 
E ancora, per altn quattro 
anni, Montaigne conttnuo ad 
arnccliire, con note a margi-
ne, un esemplare degh Essais 
che servi n.n, a Mile de Gour-
nay, figlioccia d'arte dello 
scrittore francese, per la sua 
edizione del 1595 Un lavoro, 
quindi, che impegnd Montai
gne per piu di dieci anni. 

A 37 anni, dimessosi da 
consighere del Parlamento di 
Bordeaux, lo scriltore fiance 
se si era ntirato nel suo ca 
stello del Pengord. in splen 
dido isolamento. e proprio in 
un penodo di sanguinose 
guerre civili. Libera da pre-
occupaziom pratiche, Montai 
gne si dedioo alia lettura dei 
volumi della sua ncca bi-
bhoteca, dove avevano ampio 
risalto gli auton classic! della 
letteratura gieca e latina. In 
un primo momento, egh ebbe 
1'idea. molto modesta, di fa
re una compilazione delle sue 
<i tmpressioni » ricavate da 
queste letture. Ma poi, man 
mano che il discorso su fatti 
ed idee del suo tempo si fa-
ceva piu preciso, Montaigne 
pens6, pur senza dare aila 
sua opera una struttura tra-
dizionale, di motivare megho 
i suoi giudizi. 

Montaigne guard6 soprat 
tutto a se stesso. nflettendo, 
estraendo da un fatto una 
idea e, nello stesso tempo, po 
nendo al centro delle sue 
speculazioni le propne opi 
nioni. Cosl facendo, passd al 
vagiio della sua profonda cul-
tura le idee del secolo, see-
ghendo ci6 che poteva esse 
re utile per se e per i suoi 
concittadini. Montaigne indi 
vidua nelle passiom la cau
sa della nostra schiavitu — 
tema, questo, che doveva es-
sere ripreso con piu sistema-
ticita da Descartes. Per esse-
re liberi dalle « passiom » e 
necessario servirsi dei soli, 
validi strumenti in nostro 
possessor « ragione » ed « e-
spenenza ». 

In questa direzione, egli si 
pose dalla parte di quella 
corrente di pensiero che pro-
pugnava la prevenzione della 
guerra civile — che, per Mon 
taigne, il bene supremo re-
sta sempre la « pace ». Questo 
nchiamo alia pace sociale a-
veva una sua precisa giusti 
ficazione. Infatti, come abbia-
mo accennato, Montaigne si 
trovd a vivere in un periodo 
molto tormentato, irto di con 
flitti causati dal fanatismo 
rehgioso e che la restaura 
zione cattohca, dopo la nfor-
ma prolestante, aveva enor-
memente aggravate 

Dopo una prima fase di 
temporanea tollerarua rehgio-
sa sotto Carlo V (Pace di 
Augusta, 1555) ed Enrico II 
(Pace di Cateau Ombresis), 
il conflitto, solo apparente-
mente rehgioso, nprese con 
piu virulenza, anclie perche 
vi si .nnesta la riscossa del-
I'anstocrazia feudale che, at-
traverso la lotta fra i Borbo 
ne e i Guisa, mirava al pre-
dominio sulla corona di 
Francia La guerra civile fu, 
quindi, inevitable: la lotta di 
classe che ne scatun oppose, 
perci6, il feudalesimo rurale, 
protestante, e la borghesia 
cittadma, cattohca E la n-
volta dei Borboni. calvinisti. 
contra i Guisa, catLolici, sfo 
ci6, poi, nella reazione di que-
sti ultinii: il massacro di Vas 
sy (matv.o 1562) e la strage 
della notte di S. Bartolomeo 
(24 agosto 1572) sono gli epi-
sodi piu tragici di questa 
lunga e sanguinosa lotta. 

Pur in questa tragica cor
nice, Montaigne riusci a con-
servare la sua serena hber-
ta di giudi/jo, appagdndo 
quella sua congeniale voca* 
zione al tranquillo esercizio 
dello spirito che non fu. co-
munque, totale eslianiazione 
dai problemi del suo tempo, 
perch6 egli, senvendo di se 
stesso, ha inteso olfure un 
ntratto dei suoi conlempoia-
nei. Restb fedele al suo on-
ginario cattolicesimo e se, 
nella sua vita, agi da cri-
jjtiano, nella sua opeia, come 

6 stato scntto, penso da pa* 
gano Infatti, la corn*nte di 
spirito anticnstiano, o non-
cnstiano, che pervade il se
colo classico con Mohere, De
scartes per approdare a Vol 
taire, ha un suo punto di 
partenza dalla sua opera, do
ve vi e imphcita una forte 
componente di razlonalismo 
epicureo. 

Ma occorre distingucre: non 
ci troviamo di fronte ad un 
sisiema speculativo conchiu-
\o In Montaigne pre\ale. piu 
che aitro, un atteggiamento 
spintuale. morale piu che filo-
sofico e quel suo particolare 
culto del « dubbio assoluto ». 
Al limite, invece di giudica-
re, Montaigne ntiene sia piu 
giusto rimanere un «fogho 
bianco ». 

Nella sua opera, come e 
noto, si e sohti individuare 
almeno tre penodi fondamen-
tali: un periodo « stoico ». in 
cui e gran parte la lezione 
di Seneca (concezione del do 
lore e della morte) e degh 
altri filosofi dell'antichita, un 
periodo « sceltico », mdividua-

to nella pubbheizione della 
Apologia di Rayntond Sebontl; 
un penodo v epicureo», in 
cui si registra un abbando-
no quasi completo alio stu
dio della natura Quindi, dal
la filosofia della morte pas-
sa alia filosofia della vita, 
alia sua «filosofia dell'espe-
rienza ». 

Ancora oggi, comunque, la 
lezione di Montaigne riesce 
valida per quel suo costante 
nchiamo a dubitare delle 
« forme * multiple in cui lo 
individiio realizza i suoi istin-
ti. Pohticamente, Montaigne 
fu un conservators Per lui 
e necessario difendere la for
ma di governo in cui si e 
nati (la monarchia) ma, so-
stanzialmente, cosi come si 
evince dalla complessa tema-
tica dei suoi Sanni, e per il go
verno democratico. Dal suo 
cullo dell'io trassero ispira-
zione gli individualisti mo-
derm: Goethe Stendhal. Niet
zsche r, in seguito, Anatole 
France ed Andre Gide. 

Nino Romeo 

Schede 
Sindacato 
e societa 
La stampa periodica dei 

sinctacali ha neevuto, nr-
gli ulUmi due anni, una sua 
qualifioa/ione Fra le nuo\e 
riviste, Sindacato o socielA, 
edito dalla Feder.tzione chi-
mici dolla CG1L, ha avuto nei 
suoi duo anni di vita una 
progressiva apertura \erso i 
pi'oblemi genernh e 1'appro 
fondimenlo economico c po 
btico delle question! trattato. 

II n 2, ora niesso in dif
fusions e e.semplare da que 
sto punto di vista. Contiene 
un dibaltito sulle quabfiche 
(con uii'iatrodiixione, cloou 
inenti. ed un intervento di 
Sergio Garavmi) e una i-ela-
zione di Aldo Trespidi su'la 
inctu-stna farmaceuMca Que-
sfultimo scntto, in p,irt.ico-
la re motua la seelta del s.m-
d.icato per !n na/,ion ih//a 
7ionp con un amnio nsame 
del fenomeno induslriale e 
sociale rappresenlato dal-
1'indiistria dei farmaci nella 
sooieta iiioderna. Nel fascico 
lo anehe un ampio mtenenlo 
su I,a ricerca scienttfica in 
Italia e nella YonledUon di 
P. Sangiovanni. 

I problem! 
di Sala 
II aiusto verso (Rusconi, 

pagg 151, lire 2.500) racco-
glic tre gruppi di poe.sic. che 
Albenco Sala ha tratto da 
espenenze vane in van luo-
ghi, in Italia e altrove 

Nella sua 'ettera inLrodut-
tiva, Dtno BtizzaU da di que
st] versi un'uUerprcUzione 
tendenzialmente idillica. n-
conducendoli a una radice 
essenziaimente sentimentale, 
ad uaa sfei'a di affettj pn 
vati. Mwitro 1'intere.sse della 
raccolta sembra nsconLrar 
si piuttosto in un attnto tra 
questi affetti (nastalgie, n-
morsi, conlemplazioru) e un 
mondo esterno lacerate, ir
to di contraddizioai e t,rage-
die. 

Sala ncorda ad ogni pas 
so. insomnia, il conLeslo di 
problenm in cui vive, e non 
lo elude. 

Programmi RaiTv 

La « Guida facile alia Russia Europea » di Paolo Pardo 

turisti Italian! neila 
pianura delle cattedrali 

II C r e m l i n o d l V e l i k y Ros tov 

II i ilumetto di Paolo Pardo («Gu'da fa
cile alia Russia Europea », Tindalo, pp. 382, 
hie 3 50(1) viene a colmare al morriinto giu-
slo una grossa lacuna tra le guide I'Europa 
m lingua italiana e da al leitore a sal piu 
di quel che il Utolo promelte Piu cli^ un'uti-
le guida facile per turisti superficial! e fiet-
Lolosi, e un librelto ben raccontato, ncro 
di infornuizioni di prima mano e buone a 
molti usi, colto e dl siruro guslo anche nel-
1'indicazione di cibi e vim, un librelto insom
nia che si colloca nella hnea « classica s> del 
« Cicerone » per viaggiaton esigenli. 

Ricchezza umano 
Nei bnllanti capitoletli della guid i il Pardo 

ha tenuto conto di due fatli: primo, della 
complessita e della ricche/za umana, am 
bientale e culturale della paile euiopea del 
rUmone So\ietica, secondo, dell.i quahla 
uitla parlicolaie. che e una non qualita a 
mio av\ iso. del v.aggiatoie Italian i del qua 
le si tenia una garbala e umonstic; educa/io 
ne a vedere e capire II Paido lo fa con molta 
sensibihla e con buona conoscenza degh ita 
ham c del sovietici negli itineran illustiali. 
lo non so se egli nuscira a convim ere ll let 
Loie tuiisla che a Mosca e nella « ^alle delle 
cattedrali » non bisogna chiedere spaghetti. 
p certo. invece, che egli 6 nuscito sia a fare 
il < china > storico, letterano, artutico o so 
ciale che fa nascere il dciderm di vedeie 
quel luoglu c quegh uomini, sia a como-
gliare le oie o i molti giorm del Maggialore 
veiso eio (he ha contato nella storia russa 
e so\-ietica 

Cosi iiMih.ito abbastan/a eccez.onale pel 
una guida, il hlnetto nsulia uno spaccafo 
sulla UL,I --in lefica e ^ulla sieiminai..! nc 
che/za dcll'eiedita culturale, uno sjiaccalo 
do\e il \iaggiatore itahano, anche il piu 
abitudmano e «mamnione JJ, puo guarda 
re age\olmente, in (specie ^e a\Ta imparafo 
a ilistmgueie la vodka giusla e U vino iMu-

kuzani dal numero buono. 
La guida e divisa in tre parti: la prima 

fa bene intendere, pure nelle piccole cose, 
cosa sia il «continente russo s>; la seconda 
e dedicata alle metropoli Mosca e Lemngia 
do cui sono dedicati capitoletti molto Iclici 
nella scrittura e neH'inlormazione vuoi cultu 
rale vuoi gastronomica; la terza invita alia 
scoperta di un paese per itineran meno bat 
tuti e qui troviamo quattro capitoletti aurei 
«La pianura delle cattedrali», dove sono 
messi in giusta evidenza molti complessi ar-
chitettonici fra i piu belli della storia dell'arle 
nel mondo e che sono stati restaurati di re 
cente dai sovietici nel quadro di un grande 
piano organico di valonz/azione dell'anlica 
arte russa; « La strada della grande Cateri 
na s>; « Verso il Nord a e « I paesi baltici » 
Un altro capitoletto. t Discendendo il Vol 
ga », dehnea un viaggio fantastico ma cone 
\ ia un po* troppo rapido verso la foce dopo 
che il Pardo, con le sue preziose pagine. sin 
qui ci aveva fatto nascere un desideno strug 
genie di fermarci e vivere su un altro tern 
po umano. 

Ifinerari immensi 
Si tratta di itmerari per centmaia e mi 

gliaia di chilometri: i] piu breve e quello 
di 725 chilometri che unisce Mosca a Le 
ningrado E si tratta anche di itineran cite 
umscono nel tempo i piu anticlii spazi della 
vita, della storia e della cultura russa, 
ucraina. baltica con gh spazi immensi e av 
venin^tici della societa social.sta soviettca 
Un meritx) ancora di questa guida, alia fine 
per nulla facile a in paese molto difficile, 
e quello di sprownt lahzzare i. presuntuoio 
turista itahano [gli i nici \en \ aggi.ilon Ha 
luim sono imora i nt stri emigr;nti) al quale, 
pero, bisognera dai i, in una seconda edi 
zione, qualche cart; geografua e qualche 
pianLtna di citU in piu. 

Oario Micacchi 

doiinenica 3 D 
11,00 M e s s a 

12,00 E s t . u o net camp) d l 
l a v o r o 

12,15 A • c o m e a c j n c o l t u r a 

15,00 Sport 
Sport. Adnano Dc /..in 
seg le il Oi.in Piemio 
lndu*-lria e Commer 
cio. ALlt'tiea Leggera. 
colli'gamenlo eon Stoe 
colma, per la finale 
Coppa Kuropa. 

18,15 La f V de l ragazz i 
Pippopolamo e So-So, 
II drago fl.igello, Ca-
pitan Teinpe.sU. 

19,50 T e l e q i o r n a l e s p o r t 
C r o n a c h e i t a l i a n o 

20,30 Teleqiomale 

21,00 Le t e r r e de l Sacra 

m e n t o 
La seconda puntala 
del teleroinan/o trat
to dali'omonimo ro 
man/o di Francesco 
Jovine, vede entrare 
in secna per la prima 
volta i pnmi gnippi 
fascist!; nel frattcm 
jw comincia a deli 
nearsi i) dnunma del 
giov.ini cost] eU] ad 
emigrare. o a mon 
re di 'nedia nolle lor 
re che 1 conladirii 
considerano maledet 
te I protaiioiT-sti so 
no Paola PiLigora Fo-
'-co Giaehelli, •Ada) 
herfo Mana Merli. 
La regia 6 di SiKeno 
Rlasi. 

22,00 P r o s s i m a m c n t o 

22,10 La d o m e n i e a s p o r t i v a 

23,00 T e l c g i o r n a l e 

18,30 I n c o n t r o c o n D a y s y 
L u m i n i c B e p p o Ch ie -
n e i 

19,00 Sport 
In eo-Uegamcnlo con 
Torino, la eronaca 
delle Universiadi. 

21,00 T o l o g i o r n a l e 

21,15 Guesto 6 Tom Jones 
Quarta pmitala flcllo 
show ingle.se dedica 
lo al popolare can-
tan te. Ospiti di que
sta sera Engelbert 
llumperdiiick e Dusty 
Springfield, e Shirley 
Jones, una can tante 
amencana. 

22,05 Habitat 
Un ambienlc per 1'uo 
mo, il programma cu
ra to da Giulio Macchi. 

22,50 Prossimamente 

T o m Jones 

Radio lc 

Giornole radio: ore 8, 13, 
15, 2.0, 23; G: Mnl lut ino mu-
sicalc; 6,30: Musichc dello do 
incnlco; 7,20: Musico osprosio, 
7,35: Cullo ovanyclko, 8,30: 
Vila nei campi; 9: Musica per 
arch); 9.10: Mondo cotlolico: 
9,30. Mosso: 10,05: Hot (inci 
11,30: Vetrliio dl un disco per 
('estate; 12: Contrappuntos 
12,28: Vetrlna di Hit Parade: 
12,43: Qundrilogho: 13.15: 
Ouon ponierKjcjio; 15,10: Con
trast! musicali; 15,30: Pome-
riggio con Mina; 17' L'allro iun, 
icn e O'jiji', 18: II concerto del
la domenico • Dirctlorc M. Er. 
dolyl; 19; Nico Fidenco cice
rone musicalc] 19,30: Inter' 
ludio musicalo! 20,20: Ascolla, 
si ta sera; 20,25: Batto quat
tro; 21,15: Joe Kitty Oliver e 
Kid Ory; 21,45: Donno '70i 
22,10: Tarantella con scntl-
mento; 22,45; Prossimamcnto; 
23: Universiadi 1970. 

Radio 2° 
Glornale radio; oro 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,30, 13,30, 17,25, 18,30, 
19,30, 22, 24j 6: II matlinicre: 
7,40: Blliardli io a tempo di 
musica; 8,14: Musica espresso; 
8,40: II mangjndiechft 9,35: 
Gran V oriel a i 1 1 : Chiomotp 
Roma 31311 12,30: Portito 
doppiai 13; II Gamboro; 13,35; 
Jultc-l)oxi 14: Cctra happening 
'70; 15: Vetrina dl un disco 
por Testate; 15,30: Ln Corrida-, 
16,20: Pomoridianat 17,20t 
Ouon vfagnio; 17,30; Musica e 
sport; 18,40: Universiadi 1970; 
18,50: Apcrit ivo In musica; 
19,13: Stascra siamo ospiti di . . . 
19,55: Quadrlfoyllo; 20,10; 
Tutto Beethoven; 21,05: Dlschl 
riccvuti; 21,30: Roalt6 c leg 
(jcmiQ di Alarico; 22,10: Vtt-
loria, di J. Conrad; 23,05: Buo-
nanotte Europe. 

Radio :r 
Oro 10: Concerto di aper

ture; 11,15: Presciwa religiose 
nella musica; 12,20; L'opora 
pianist ica di Carl Maria von 
Weber; 12,50; Gabriel Fauro-
13: Intermezzo; 14: Folk-Music, 
14,05: Orchestra del concert) 
Lamoureux d) Parigl; 15,30: 
Un soynaioro por un popolo; 
17,10: Felix Mendelssohn-Bar 

tholdy; 18: Cicii Icttoram 18,20 
Mii^lca loggoro; 18,45: Real to 
conti o Ideal) nella narrativB pi 
carcsca; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20,25: Lo nozze d) Fi
garo; 22,20: II Glornale de> 
Terro. 

controcanale 
KINK DI UW.SrMOR.WZV -

La puma sciala (e foise an 
cor piu la tivconda) di . K no1. 
(lin aveva kit.^atato una ceila 
^peuima' semluava che Gitjr-
*no Caber wrebbe .stato in qra-
do d\ poriai o qualche elemen-
\o di autenlxala nei logon .show 
musicali televmm Soprat tut to 
i suoi monoloah), tnjatti, davano 
la sensazione di potersi soan-
ciare dalla put banale routine 
per affacctarsi sul mondo della 
salira d\ costume; e perfmo con 
qualche audacta. L'ultima tra-
svussione, tuttavia, sembra vo
ter smenlire m picno queste i/ 
lustom, riporiando pwcipdosa-
mente la tiasmisswnc nei con-
suelt IIIHIM del aeneie Sia le 
canzoni che i! monoloqo di Ca
ber sono appar-n infa111 come 
una stanca t,oi/)i'ini?e, alia qua 
'<? £ stato smussato oqiu anqo 
lo capace di colpire if telespel-
tatore con aaqre^iva vuacita 
qiarchp il cantante presenfatoie 
si e ehiuso in una irorua tutto 
suppificiale hadando put a s-fn-
bilne conlalto con il pubbheo 
attrarerso 1'ornrta del senti 
mentahsmo anziche attrauerso 
una indnqine copnee di rivelare 
un modo nuovo di intendere la 
propria umanita. 
RITORNO r>KL ROZZKTTO ~ 
Domeniea domain queslo il ti-
tolo che Gian Paolo Crc^a ha 

dato ad una nuova rubrica lissa 
del sabato vera, attraverso la 
quale doit ebbe nrelare come si 
appie.stano a passarc la domeni
ea uomini celebn o sconosciuU. 
.Si ttatta, naturahnente, d\ xtn 
pretcito: Vidca essendo talmente 
Iraqile da doversi suibto disten-
dete in ben altre dimensions E 
Ciesa — che cura I'bdera tra-
tmissione ed ha ftrmato in par-
iicotare i! servizio di apertura — 
sembra Valeria infatti trasforma-
re in una panoranuca di pcrso-
naqoi e situaztoui, secondo quel
la che e sempre stata la hnea 
fandamcntale di Utile le SII<> ru-
bnche. Ma. purtroppo. il respon-
salnle d\ Dctnenica domam non 
membra aver tratto vantaaaio 
dall'esperienza, ne consiqho dal
le crdiche La rubvea. infatti, si 
c annunoaia subito con una se-
tie di * casi » indn iduali i quah 
mm sembtano affatto wlenzw 
nati a ricucusi in \enie fmo ad 
o'frire un panorama capace di 
rcstilture al lelespeltatore una 
nnmaome compless va della real-
to italiana contemporanea. Ami: 
oqnuno sembra voler sopraffare 
Vallro per la sua « patticolari-
ta », presentandosi come « ecce-
zionale » e canco di un morali-
smo dal quale lo i-pettatore do-
vrebbe tiarre sub to una lezio 

ne delnttiva. Siamo. dunque, al 
Vestetica del bozzetto. 

Kon tnganni, in questo sen 
so, I'inletitsta di Uqo Greqo 
retti con la «donna ad ores-
aiacche, aim propria questo 
fra i quattro servtzi rivela im 
pictosavtentc il distacco pto 
fondo che sembra esistere fra 
i realizzaton della ittbrica e 
quella realtd quoiuhana che do 
vrebbe propo^ci. In quell'mean 
tra, si e cereata infatti la real 
td attraverso tl filmato di al 
ami « qesti quotttdwni »: aesii 
ai quah Greaoretti si p avvici 
nato spesso con lo stupor* di 
un marziano (c dunque nella 
peaniote condizione utile alio 
comprenswne) e per i quah nor 
e stato fornito un minima di 
viterpretazione generate che ne 
spieqatse — pur nella forma 
dell'mtervista o del documento 
— tl senso e le onoini All'al 
fro capo, ma analoaht ritultatt. 
sta I'mcontto con il seaietarm 
di Papa Giovanni che c ha 
illummati sutla fiqura del Pon 
tcfice soltanto in termini di 
aneddota, rischiando I'oatooia-
fio e restando .tempi e ben lun 
gi dal costiiutre un cppiafon 
dimento di una pcisonahta che 
p certamente una delle cluavi 
di volta depli ultimi anni di 
storia. 

Imporfaeife Societa caratfere nazionafi 
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PUBBUCITA' 

STAMPA QUOTIDIANA e PERIODICA 

c e r c a g i o v c n e 
provetta steno-dattilografa cui affidare incari-
co segreteria Direzione 

RICHIEDESI : 
Titolo studio medio superiore 

Scrivere Casella n. 26/L S.P.I. 
Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 26, ROMA 

Una stupenda crociera con la 
M/n IVAN FRANCO 

,n ALGERIA - MAROCCO - SPAGNA 
dal 21 a] 27 settembro 1970 

GENOVA - PALMA • ALGERI - TANGERI . MALAGA - G^NOVA 
A QUOTE ECCEZIONALI 

Intormaziom o prcnota7iom GIVER Via Maratjliano 1 5 r. - GENOVA 
Tcleloni 586 .MS - 585.GG2 — o prcsso la vosha agenda di l iduuo 

non pli l al l lo CATTIVO, OOLOM 
alio GENGIVE _ APPARECCHI 
TRABALLANI I . . . o u.Bto L A 
P O L V E R E A D E S I V A ch« 
HVIIUPPB osBlgeno PER • OE • CO 
prodotla In Inahl l loira dalla THOS 
CHRISTY CO. 

NELLE MIGLIORI FARMACIE 
AgcniiB Gencralo; PLR-OE-CO - Via Uoamnonl, 21 . 1 0 U 8 Torino 

C A M P I O N E G R A T U I T O A R ICHIESTA 

noi domie 

I I11III M i l l Ml M M I M I I I l l l l l t l I I I I I I I 

VACANZE METE 
RIMINI • PENSIONE NICOLINI • 
Tel. 2/.970 Vicino mare rami-
hare camere eon-setiza servizi • 
dal '̂ 0 8 prezzi convenientissimi • 
inierpellaleei 

R1CCI0NE PENSIONE F E L I C E 
Vlale Ceccar ln l 143 Tel . 43 4^7 . 

I 'areo S<ttemhre 1500 'nnmieft. 
SU'P 
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