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LIBRI PER L'ESTATE 

Nomi vecchi e nuovi 
e tanti modi di narrare 

In questl ultiml mesl, Tin-
dustria editoriale ha messo 
sul . mercato un'innumere-
vole quantita dl libri. I] pri-
mo posto lo tiene sempre 
la saggistica. ma varia e va-
sta 6 stata anche la pro-
duzione di testl di narrativa. 
Meno abbondante, e tutta-
via ben presente anche la 

poesia. In tutte e tre le 
sezioni. si riscontra peraltro 
11 ritorno di grandi nomi: 
come quelli, ad esempio, di 
Aldo Palazzeschi. di Alberto 
Moravia, di Edoardo Sangui-
neti; o dl Eugenio Montale, 
di Pier Paolo Pasolini; o di 
Giacomo Debenedetti. Gian-
franco Contini, Giovanni 
Macchla. E sono nomi di cui 
si deve tenere conto nella 
segnalazione del libro per 
Testate. 

«Storia di un'amicizia» 
(Mondadori, L. 1.800) di Pa
lazzeschi e una satira gu-
stosa dell'odierno comporta 
mento umano, sia di quello 
che risponde ad una visio-
ne ottimistica ma astratta 
del mondo, sia di quello che 
si radicalizza nella negazio-
ne fine a se stessa. 

In « lo e lui» (Bompiani, 
p. 395. L. 3 000). Moravia pre-
senta un personaggio scisso 
fra la dimensione delta na-
tura e quella della ragione. 
Si tratta di un intellettuale 
nevrotico (l'«Io») che si 
sente continuamente Hmlta-
to e condizionato dalla esu-
berante vitalita del suo ses-
so («Lui»). II suo conflit-
to e determinato dalla sua 

ansia di sublimarsi nelle sue 
aspirazionl artistiche e dal 
la consapevolezza. intanto, 
della desublimazione che di 
lui opera il sesso. Certo. la 
desublimazione e la scon fit 
t*» sono dovute alia ridu-
zione dell'uomo a cosa ne) 
sistema di vita borghese: 
ma il protagonista non ne 
ha coscienza e, dopo inutili 
tentativi di opposizione a 
livello esistenziale, non ha 
alternative, subisce la scon 
fitta e accetta l'integrazione. 

Un libro sui generis, let-
teratura che si fa teatro, 
sono le «Storie naturali» 
(Feltrinelli. p. 244. L. 2.500) 
di Edoardo Sanguineti. Le-
cons de tCn&bres le definisce 
l'autore, che intende pro-
porre con esse una «idea 
di teatro come parodla del
la vita». Un teatro tutto 
affidato alia ossessione del
la parola e che si compie 
come « puro effetto vocale ». 
I personaggi delle quattro 
azioni sceniche «sono defi-
niti — dice l'autore — solo 
dalle storie che raccontano, 
tutte caratterizzate da ne 
vrosi o da tic sulla ba
se dell'esperienza corporea: 
ognuno racconta di traumi 
subiti per il fatto di avere 
un corpo». Anzi, «i per
sonaggi si definiscono pri
ma di tutto (...) per il fatto 
di essere dotati di un cor
po: 1'io e prima di tutto 
un corpo. la vita non e che 
la storia di un corpo». 

La condizione dell'uomo 
nell'eta tecnologlca e og-

getto della ricerca di Primo 
Levi nei venti racconti di 
aVizlo di forma » (Einaudi, 
p. 265. L. 1.800). L'assunto 
dl Levi e che « l'umanita ha 
voltato le spalle alia natura. 
da un pezzo e fatta da in 
dividui e punta alia soprav-
vivenza indivlduale». Da 
qui, ognl forma dl aliena-
zione a livello della condi
zione sociale. Da qui. an 
che il pericolo della distru-
zione totale e definitiva del
la ragione umana. E cJ6. 
ovviamente, non e Imputa
ble alia tecnica. ma all'uso 
che se ne fa. E' la mercl-
ficazione della tecnica che 
produce dannl nel contesto 
sociale e nella stessa vita 
individuale. La scelta non 
pud essere quella — anti-
storlca — di un ritorno a 
natura. Urgente 6 invece la 
esigenza di con'.rollare la 
tecnica e piegarla al servi-
zio dell'uomo. L'uomo e an-
cora in tempo per farsi fab-
bro dl se stesso e artefice 
consapevole della propria 
storia. 

Polemico sulla condizione 
della donna nella societa 
borghese, e 11 romanzo di 
Marina Jarre Negli occhi di 
una ragazza (Einaudi, p. 233. 
L. 2.500). La protagonista del 
libro e Maria Cristina, una 
tredicenne della piccoia bor-
ghesia torinese. Dapprima 
smarrita di fronte all'irra-
zionalita del fatti quotidia-
ni e dei rapporti umani cho 
conglurano a imporle un de-

stino - servile di casalinga. 
trova poi la ragione e la 
forza di ribellarsi e di riven 
dicare il diritto ad una sua 
vita autonoma e consape 
vole. Capisce soprattutto che 
per la soluzione dei propri 
probleml occorre modificare 
i rapporti con gli altri, poi-
che non si possono realiz-
zare le proprie aspirazionl 
se gli altri non sono d'ac 
cordo. II libro ha il suo fa-
scino nell'asciutta lirlcita 
della scrittura. 

Con « Notti sull'allura» 
(Rizzoli, p. 207. L. 2.400) rl-
torna Giuseppe Bonaviri. II 
libro e presentato da Italo 
Calvino come «un impasto 
di materiall cultural! e fan 
tastlci disparati: occultisti-
ci. alchemici, scientifici, et-
nologici». in cui l'episodio 
autobiografico (il ritorno al 
paese del protagonista per 
la morte del padre) « si tra-
sfigura in un pellegrinaggio 
fantastico» e «il disegno 
generale sfuma in un deli-
rio multicolore ». 

Ancora per la narrativa. so
no da segnalare almeno «A'o-
vella secondan (Garzanti, 
L. 2.200), un libro minore di 
C. E. Gadda; « Primo il cor
po » di Giuseppe D'Agata 
(Bompiani, L. 2.000); le nCo 
miche» (Einaudi, L. 1000) di 
Gianni Celati, «II confine» 
(Feltrinelli. L. 2.600) di Ger-
mano Lombardi, «La spiag-
gia d'oron (Rizzoli. L. 2.800) 
di Raffaello Brignettl. 

Armando La Torre 
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Saggislica 

E il momento 
di rileggere 
Marx e Engels 
negli economici 

Kostas Filinis 6 un di-
rigente comunista, un mi-
litante di primo piano del
la resisienza greca. E' m 
carcere dal 27 novembre 
1967, condannato all'ergasto-
lo dopo il primo grande 
processo organizzato dai co-

' lonnelli contro 11 movimen-
' to di lotta. In carcere ha 
scritto tfh curioso, istruttivo 
libretto su nTeoria dei gio-
chi e strategia politica » che 
viene ora tradotto in italia-
no (Editor! Riuniti, pp. 192. 
L. 1.300). E" un tentativo di 
applicare al campo delle 
scienze politiche alcune con-
quiste del moderno pensie-
ro matematico che vale la 
pena di segnare. Anche per 
la consapevolezza dei limi-
tl entro cui questa appli-
cazione assume un signifi-
cato. Se e possibile consi* 
derare la lotta politica co
me un gioco strategico (met-
tiamo, gli scacchi) a ci6 non 
significa, tuttavia, che si pos-
sa prendere una qualche de-
cisione politica in base alia 
teoria dei giochi. Esistono 
decision! che non dipendo-
no tanto dalla previsione dl 
una eventuate decisione del-
Pawersario, quanto dalla si-
tuazione economica, sociale 
e politica oggettiva ». A vol
te il buon senso evita quel
le che Marx chiamava le 
< robinsonate ». 

Nella stessa collana che 
ospita il saggio di Filinis. va
le la pena di segnalare la 
raccolta di saggi del grande 
pensatore marxista recente-
mente scomoarso, Gyorsv Lu-
kacs. a Culture e poterea 
(L. 900) e le «Note politico 
cultural! dal Vietnam». de! 
drammaturgo tedesco Peter 
Weiss, l'autore del • Marat-
Sade » e dell'n Istruttoria ». 
cui va aggiunto lo scritto 
sulla « Rivoluzione vietnami-
ta» di Le Duan (pp. 200. 
L. 900) e il testo edito da 
Jaca Book. «Tradizione e 
rivoluzione: per una storia 
del Vietnam». a cura di 
Nguyen Khac Vien e Tam 
Vu (pp. 320 L. 2 000). 

/ « Quaderni» 
di Gramsci 

Una utile occasione di ri-
flessione sui temi della bat-
taglia per la scuola e offer 
ta dalla pubbhcazione nella 
collana « II punto », semore 
degli Editorl riuniti. delf'in 
tervento di Napolitano su 
« Scuola, lotta di classe e 

socialismo* (pp. 110. L. 500) 
e dell'inchiesta sulla univer
sity italiana dl Ottavio Cec-
chi. «La laurea di proleta-
rio» (pp. 160. L. 700). 

Tra le ristampe di clas-
sici, va segnalato il gruppo 
di opere di Karl Marx e 
Frfedrich Engels. 5 volumi 
In cofanetto (pp. 564. L. 1R00) 
Sotto il titolo, «I principi 
fondamentali del marxismo » 
vi sono pubblicati «La con 
cezione materialistica della 
storia», II «Manifesto del 
Partito Comunista». «Saia-
rio prezzo profitto* e «L'e-
voluzione del socialismo dal
la Utopia alia scienza »: oltre 
che, naturalmente. 1'edizione 
economica In cofanetto (ot

to volumi) a L. 7.500 del 
a Capitate » di Karl Marx. 

Da segnalare anche la edi-
zione economica delle ope
re di Gramsci, con una in-
troduzione di Luciano Grup-
pi. «I Quaderni del carce
re » sono disponibili in sei 
volumi (II materialismo sto-
rico e la filosofia di Be
nedetto Croce, Gli intellet-
tuali e 1'organizzazione del
la cultura, il Risorgimento, 
Note sul Machiavelli, sulla 
politica e sullo stato moder
no, Letteratura e vita nazio-
nale, Passato e presente) per 
complessive 5.000 lire. 

Un villaggio 
cinese 

Un gruppo di opere di no
te vole interesse per la co-
noscenza dell'insieme di pro-
blemi politico economici e 
social! relativi a quelle che 
vengono chiamate societa di 
transizione verso 11 sociali
smo sono pubblicate dalla 
Editrice Jaca Book. Si tratta, 
da un Iato, del recupero di 
alcuni testi del dibattito eco-
nomico svoltosi in seno al 
movimento comunista negli 
anni duri della edificazione 
della societa sovietica (per 
es. la a Introduzione alia eco-
nomia politica» di Rosa Lu
xemburg, pp. 296, L. 1.4C0; 
« Dalla Nep al socialismo » e 
«La nuova economia» di 
Preobrazhensky. nspettiva-
mente di pp. 160 L. 900 e 
pp. 368 L. 2.000). Dall'altro 
Iato dalla proposta di alcune 
ncerche come quella dl Sa-
nur Amin, « L'accumuiazione 
su scala mondiale » (660 pp., 
L. 5.800). II saggio di An
dre Gunder Frank, « Sul sot-
tosviluppo capitalista» (pp. 
160, L. 1^00). 

A proposito dei teml eco
nomic! politici e social! evo-
cati dalla problematica del
le societa di transizione va 
ncordato il contributo di 
Myrdal e Kesste pubblicato 
da Einaudi nella collana del 
« Nuovo Politecnico », • Un 
villaggio cinese nella rivolu
zione culturale* (pp. 191, 
L. 1.000). Myrdal e tomato 
nel villaggio da cui redasse 
il rappono pubblicato alcu
ni anni fa propno in aper-
tura della collana «II nuovo 
Politecnico». Nella stessa 
collana emaudiana 11 «Le
nin» d) Lukacs (L. 800) n-
propone oltre che un den-
io profilo teorico - politico 
del grande dirigente rivolu-
zionario anche uno dei mo
ment i piii interessanti della 
ricerca lukacsiana. 

Tra i contnbmi al dibat
tito teorico sul senso e la 
funzione del materialismo un 
elememo relativamente nuo 
vo e costnuito dal saggio 
della Fioranl su «Friednch 
Engels e il materialismo dia 
lettico* (Feltrinelli). Da se 
gnalare anche il saggio di 
Giuseppe Vacca (Scienza, 
stato e critica di classe, De 
Donato editore, pp. 238 li
re 2.S00) che definisce 11 sen
so della presenza teorica e 
politica di Galvano della 
Volpe nel marxismo italiano. 

Franco Otfotonghi 

Dischi di musica pop, folk e jazz 

Cry of love: Y ultimo 
vero LP di Jimi Hendrix 

Jimi Hendrix 

II 1971 ha segnato II vero 
e proprio boom della mu
sica pop in Italia. II grande 
interesse di un folto pubbli 
co di giovani verso le nuo-
ve tendenze musicali (in pre-
valenza anglosassoni) ha de
terminato un notevole salto 
qualitativo in campo disco 
grafico. spostandone l'asse 
verso il consume dei 33 giri. 

Ecco un elenco di dischi 
di musica pop, folk e jazz 
tra i migliori comparsi in 
questo periodo e che sa-
ranno. stando agli attuali, 
positivi indici di gradimen-
to. gli autenticl be5^sellers 
dell'estate *71. 

Innanzitutto e'e l'ultimis-
simo album dei Rolling Sta 
nes, che si intitola Sticky 
Fingers (edito dalla RSR) e 
sta rilanciando 11 complesso 
ingleee in tutto il mondo. 
con un successo che ricorda 
quello dei prirrti tempi. An
che i Beatles si fanno sen-
tire, benche divisi, e. dopo 
il triplo LP di George Har
rison. intitolato All the 
things must pass e edito dal
la Apple, ecco che appare an
che Mc Cartney con un 33 
giri che si intitola Ram 
(sempre per la Apple), com-
posto da Paul con l'aiuto di 
sua moglie Linda. Continua, 
inveoe, la martellante, mi-

stificatoria e speculativa di-
stribuzione dei dischi po-

- stumi di Jimi Hendrix. 11 
chitarrista americano recen-
temente scomparso. In tuttl. 

Ritorno di 
Bob Dylan 

perd, e nascosto l'inganno, 
e ripeteremo ancora che lo 
unico, vero, ultimo LP di 
Hendrix e 11 notevole Cry 
of love (inciso per la Poly-
dor). Con i Santana, 11 grup 
po sudamericano piu che 
mai sulla cresta dell'onda. 
la musica d'impostazione 
afroamericana subisce una 
sensibile scossa e si pone 
su timbri piacevoli e deci-
samente inediti grazie al-
1'LP Abraxas (della CBS 
CGD). Ma anche 11 rock, il 
graffiante rock britannico 
oppure Yhard-rock statuni-
tense, possiedono interes 
santi esponenti: per il pri 
mo ci sono i Curved Air 
(una vera rivelazione) con 
II loro album Air Condition
ing (della Warner Bros) e 
per 11 secondo i Grand Funk 
Railroad con il dopplo LP 
Survival, inciso per la Ca 
pitol. 

Per chl ama la musica 

underground, quella che 
esprime la piu - avanzata 
sperimentazione, con im 
pronte jazzistiche o classi 
che, e'e da scegliere: dallo 
splendido Aqualung degli 
scozzesi Jethro Tull (su Re 
prise), al «sinfonico» Atom 
Heart Mother, una suite ir 
ripetibile eseguita dai Pink 
Floyd (disco EMI), a Elegy. 
l'uitimo album del Nice 
(sciolti da tempo) come 
estremo tributo ad una for-
mazione pop fra le migliori 
(etichetta: Charisma Re 
cords); senza contare L. A. 
Woman dei Doors, edito dal 
VElektra, e Chunga's Reven
ge di Frank Zappa (Repri
se). 

II country americano, a 
meta fra il pop e 11 folk, va 
per la maggiore, e gli al
bum Mud Sltde di James 
Taylor (disco Warner Bros), 
il doppio LP Four Way street 
di Crosby. Stills. Nash and 
Young (della Atlantic), The 
worst of Jefferson Airplane 
dei Jefferson Airplane (per 
la RCA) ne sono recentissi 
mi e pregevoli esempi. 

La musica folk e oggi 
quantomai fruita ed apprez 
zata: persino Bob Dylan ha 
fatto il suo trionfale ritorno 
con un album degno dl no 
ta. New Morning (per la 

CBS CGD). Con la stessa eti
chetta, viene presentato in 
Italia un folksinger tra 1 
migliori d'oltreoceano: 11 ca 
nadese Leonard Cohen con 
il suo stupendo Songs of 
love and hate. Per l'uitimo 
« parto » di John Mayall non 
ci sono aggettivi: si intitola 
Back lo the roots e un LP 
dopplo. e bisogna unica-
mente ascoltarlo (l'etichetta 
e Poly dor). 

Poema per 
Malcolm X 

II jazz, in netta fase di 
a riedizione» con capolavo-
rl lontani che vengono ri 
stampati di continuo, non 
presenta grosse novita. a 
parte I'album Poem for Mat 
colm (dedicate) a Malcolm X) 
di Archie Sheep (edito pei 
la Actuet): un validissimc 
saggio di free, un «piatto 
forte» per gli appassionati 

II prezzo di questl dischi. 
tuttl a 33 giri. oscilla fra le 
3.000 e le 3.500 lire, mentre 
per gli album doppl o addi-
rittura tripli, il prezzo va 
letteralmente moltiplicato. a 
seconda dei cast. 

David Grieco 

La storia per luglio 

La «conquista 
spagnola 

» 

tcnaci. e qualsiasi revisione 
appare un sacrilegio ». Un sa 
crilegio. tuttavia, che vale 
la pena di commettere: il 
livello dei risultati scienti

fic! raggiunti con questo vo
lume — in particolare nel 
quarto capitolo, L'archentoQin 
riscopre U pensiero amen 
cano — sta a dimostrarlo. 

AMERICA PRECOLOMBIA-
NA, di Laurette Sejourne. il 
piu recente volume uscito 
nella Storia universale Fel 
trinelli • Fischer (pagg. 350. 
L. 1.500), e uno dei piu belli 
di questa pregevole collana 
Le difficolta che s'mcomra 
no quando si cerca di ritro 
vare il senso delle aniiche 
culture americane s<»no enor-
mi: 1'oblio e le deformazioni 
che le nascondono costitui 
scono una • muraglia • ap 
parentemente insormontabiie 
Gli invason europei. « sospin 
ti da una cieca forza che 
nessun nconoscimento del-
Valtro poteva turbare». at-
traversarono foreste. deser-
ti e paludi, risalirono Hum; 
e scalarono montagne senzal 
tro pensiero che quello di 
superare gli ostacoli che si 
frapponevano tra essi e 1'oro. 

II genocidio ternbile com 
piuto nel XVI secolo, la di 
struzione delle civilta Azie 
ca, Maya, Inca e le giusti 
ficaziom ideologiche che sor 
ressero la strage sono esu 
minate con rigore dall'Autn 
ce. Gli europei. gli spagnoli. 
considerarono sempre 1'indi 
geno come « selvaggina » e se 
«la cecita davanti a un mon 
do trasformato In bottino fu 
la condizione stessa della 
vittoria, le sue conseguenze 
si rivelarono pericolose per 
la colonizzaslone: permetten-

do ogni mezzo di dominazio-
ne, tale cecita scavo tra vin 
citori e vmti un solco che 
forse non e stato preso nella 
dovuta considerazione quan 
do si analizza la psicolngia 
del meticcio Infatti la man 
canza di ogni rispetto per 
delle popolaziom divenute 
oggetto di cupidigia caus<» 
non solo la morte di decine 
di milioni d'individui. ma 
un annientamento totale dei 
valori morali che condusse 
al naufragio deile antiche 
strutture e Iasci6 l soprav 
vissuti in un vuoto inteno-
re e sociale tale che la sal 
vaguardia del piu elementare 
principio vi assunse I'aspet-
to di - un miracolo ». 

Ora. se gli aborigeni non 
erano che selvaggi I quah 
non meritavano altro desti 
no aU'infuori dello stermi 
nio e della schiavitii. e que 
sta fu la loro sorte. che sen 
so puo avere una a storia » 
deirAmenca precolombiana? 
Non sarebbe piu esatto so 
stenere che la storia del con 
tinente incomincia con I'ar 
nvo degli europei? 

• Questo e ci6 che in ef 
fetti crede la maggioranza a 
— documenta Laurette S^ 
Joume — e «andare contro 
taie opinlone e ancora oggi 
cosa piu ardua di quanto non 
si pens!: le resistenze sono 

I giorni 
della Comune 

I volti 
del f ascismo 

II centenario della Comu 
ne di Pangi del 1871 non e 
stato molto ncordato (e le 
ragioni non sono difficili a 
capire) dall'editoria italia 
na. Va perd segnalata una 
buona antologia — I GIOR 
NALI DELLA COMUNE -
uscita nella collana di Fel 
trinelli II pensiero sociah 
sta (pagg. 458, L. 3.800), che 
raccoglie articoli dei piii im 
portanti giomali parigini dai 
7 seitemore 1870 al 24 mag 
gio 1871 e documenti uffi 
ciall della Comune. 

Fra gli autori, Blanqui. 
Pyat, Rochefort, Lissagaray 
Valles. Courbet, Delescluze 
Un'interessante Introduzione 
di Manuccia Salvati guida 
alia lettura dei testi ed e di 
notevole utilita 1'indice dei 
giomali. corredato da nott 
zie sulle tendenze politiche 
di ciascuno di essi » su. 
principal! redattori. 

Un testo ancora «vivo». 
un esempio di «giornalismo 
rivoluzlonario» di prim'or 
dine, sono LE OTTO GIOR 
NATE DI MAGGIO DIETRO 
Le BARRICATE dl Prosper-
Olivier Lissagaray (Feltrinel

li UE 620, pagg. 170, L. 800) 
Si tratta di un opuscolo. u ĉi 
to a Bruxelles nel 1871 € 
auccessivamente inserito dal 
1'Autore nella piii importante 
STORIA DELLA COMUNE 
(di cui esiste una buona tra-
duzione italiana presso gli 
Editori Riuniti), scritto daj 
Lissagaray, che della Comune 
era stato un attivo militante. 
per replicare alle deforma 
zioni e alle calunnie della 
stampa borghese. E un rac-
conto preciso, asciutto del 
la «settimana di sangue» 
conclusasi il 24 maggio 
1871 con la caduta dell'ulti 
ma barricata comunarda nel 
quartiere popolare di Belle 
ville. 

L'interpretazione che della 
Comune dette Lenin, richia 
mandosi ed approfondendo 
quella di Marx, e stata op 
portunamente riproposta in 
un volumetto degli Editorl 
Riuniti — LA COMUNE Dl 
PARIGI — cbe ne raccoglie 
gli scrittl sull' argomento 
(1904-1919). I testl sono pre-
sentatl da un'attenta Intro
duzione di Enzo Santarelli, 
(pagg. 175, L. 700). 

I TRE VOLTI DEL FA-
SCISMO (ora ristampato ne
gli Oscar Mondadori: 1.000 
lire) e LA CRISI DEI RE-
GIMI LIBERALI E I M a 
VIMENTI FASCISTI (il Mu 
lino, pagg. 433, L. 5.0C0) so
no due opere dello storico te
desco occidentale Ernst Sol 
te, di notevole interesse 
L'Autore cerca di cogliere le 
caratteristiche essenziali del 
fascismo come fenomeno sto-
nco mettendo a confronto I 
diversi movimenti fascist! ed 
mquadrandoli nella generale 
crisi dei regimi liberali fra 
le due guerre. 

Nella Piccoia biblioteca Et-
naudi e uscito l'importante 
saggio dello studioso marxi
sta inglese Eric J. Hobsbawm 
(l'autcre de I RIBELLI e de 
LE RIVOLUZIONI BOR-
GHESI): IL BANDITISMO 
SOCIALE (pagine 135. Li 
re 800). Egli si occupa qui 
di un fenomeno che presen 
ta straordinarie uniformita 
iconseguenza dl situaziom 
simili) dalla Ctna al Peril. 
dalla Sicilia allUcralna al 
I'lndonesia, rlcostruendone le 
costanti e le component! 
social!, economlche, rellgio 
se, ritual! e politiche. L'ana 
lisi e oentrata sul « ribelle » 
aU'intemo delle societa ru-
rail, • slmbolo della prote-
sta e della rivolta contadl-

i na, espresslone di un biso-

gno insaziabile dl giustizia, 
incarnato in innumerevoli 
Robin Hood, veri e suppo-
sti». Fra i volumi della Nuo
va Universale Einaudi. e op-
portuno segnalare la ristam-
pa del classico testo di Fi
ll ppo Buonarroti COSPIRA 
ZIONE PER LTJGUAGLIAN-
ZA DETTA DI BABEUF. pre 
sentato da un'ampia, nuova 
introduzione di Gastone Ma 
nacorda (pagg. 434, L. 2.500). 

Riferendosi all'opera de] 
rivoluzlonario francese. Ma-
nacorda arriva alia conclu-
sione che la contrapposizio-
ne tradizionale fra l'utopl-
smo settecentesco. nel qua
le la dottrina degli Eguali 
affonda le radici. e II so
cialismo ottocentesco, basa-
to sulla presa dl coscienza 
deirantagonismo fondamen-
tale delle classi nella socie 
ta industriale, che gli Egua 
II non conobbero. va ormal 
respinta. Tra le punte piO 
avanzate delta deinocrazia 
egualitarla nata dalla rivo-
Iu7irme borghese e la demo 
crazia socialista e'e certa 
mente. Infatti, un «salto di 
quanta ». ma e'e anche « una 
continuity stoiica, una lunga 
durata dl effetti pratlci che si 
verlflcano anche ben oltre 11 
punto In cui si h affermata 
la nuova coscienza teorica». 

Mario Ronchi 

Libri ricevuti 

Poesia 

narrativa 
Cant! negrl: le grandi vocl dl 

protests; Accademia Sanson!, 
1971. pp. 172. L. 1.800 

GIUSEPPE D'AGATA: Primo 
il corpo; Bomoiani, 1971 pa
gine 162. L. 2.000 

EVTUSHENKO: Poesie; Gar
zanti. 1971. n. 231. L. 600. 

JOSE' LEZAMA LIMA: Para 
diso; Il Saggialore, 1971, li
re 3.500 

SAUL BELLOW: II pianet* di 
Mr. Sammler; Feltrinelli, 
1971. pp. 276, L. 2.700-

ATTILIO BERTOLUCCI: Viag-
gio d'inverno; Garzanti, 1971, 
pp. 143. L. 2.000. 

PIER PAOLO PASOLINI: Tra-
sumanar e organizzar; Gar
zanti, 1971, pp 208. L. 2.200. 

JULIO CORTAZAR: Storia di 
Cronopios e di Fama; Einau
di, 1971, L. 1.600. 

EDWARD GORDON CRAIG: 
II mio teatro; Feltrinelli. 
1971. pp. 234, L. 3.000. 

GIOVANNI GUAITA: Letter* di 
Bazel alia Chiromante; All'in-
segna del pesce <r*oro. 1971, 
pp. 180, L. 2.000 

GIUSEPPF BONAVIRI: Nofli 
sull'allura; Rizzoli, 1971, pa
gine 208. L. 2.400. 

MARIO LUZI : Su fondamenti 
invisibili; Rizzoli, 1971, pa
gine 60, L. 1.300. 

HERMANN MELVILLE: Due 
storie di marinai, Benito Ce 
reno. Bi l l ; Budd; Mursia, 
1971, pp. 226, L. 3.200. 

LEONARDO SCIASCIA: Alti 
relativi alia morte di Ray
mond Russel; Edizioni Esse, 
1971, pp. 79, L. 1.500 

S. ANDERSON: Racconti d«4 
I'Ohio; Einaudi. 1971 (ristam-
pa), L. 3.000. 

E. L. MASTERS: Antologia di 
Spoon River; Einaudi. 1971 
(risfampa), L. 800. 

M. A. ASTURIAS: Clarivigilia 
primaveral; Accademia San
son i. pp. 180, L. 1.800. 

GIOVANNI RABONI: Ec«nc-
mia della paura; All'insegna 
del pesce cforo, pp. 45, li
re 1.8tf. 

ROBERT PENNE WARREN: 
Racconlo del tempo • allre 
poesle; Einaudi, 1971, L. 3 4 M 

RAFAEL ALBERTI: L'uomo 
disabitafo, Nofte di guerra al 
Museo del Prado; Einaudi, 
1971, pp. 113, L. 8*9. 

KAFKA: II processo; Monda
dori • Oscar*, 1971, pp. H i , 
L. t f* . 

La parola inferdetta: poeti %»r-
realisli porfoghesi; Einaudi, 
1971, pp. 3M, L. 3.4M 

ANDRE' BRETON: Antologia 
dello humour nero; Einaudi. 
1970. pp. 372. L. 3-200. 

PABLO NERUDA: Canto Ge
neral, volume I I ; Accade
mia, 1970, L. 2.408. 

JAMES JOYCE: Gente di Ou-
blino; Mondadori • Oscar >, 
1971, n. 325, L. 6M. 

BERTOLT BRECHT: I cape-
lavori; Einaudi «Gl i strw-
t i », 1971, 2 volumi, L, 2.88t. 

DON LUCA ASPREA: II pre-
vilocciolo; Feltrinelli, 1971, 
pp. 332, L. 2.2ft. 

NORMAN MAILER, Un fuoco 
sulla tuna; Mondadori, pa
gine 456, L. 3.788. 

OTTIERO OTTIERI: I I pen
siero perverso; Bompiani, 
1971. pp. ISO, L. 1.2t0. 

RAFAEL ALBERTI: Antologia 
lirica; Sanson! Accademia, 
1971, pp. 22f. U l o f t . 

EUGENIO MONTALE: Satura; 
Mondadori «Lo specchio a, 
1971, pp. 153, L, IJm. 

EMILIO SALGARI: Awenturt 
di pirateria, d) giungfa o dl 
mare; Einaudi, 1971, pp. H I , 
L. 1488. 


