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Oofeipo $MP I] 
Poeti e mggkti 

Poesia come musica per 
un pubblico di sordi 
Per In poesia t libn da 

propoirt e nptoporie sono 
inrlubbiamenLp quelh di Euge 
nio Montale e rli P P Pa 
solini bat ura iMnndaclon 
pag 155 L 251K1I e il ti 
tolo del quarto libro di poe 
sie di Montale Vi sono rac 
colle poesie stntte fra it 
11KV70 II senso del hbio 
pud essere definite) da que 
sti due vers «Ogm gioi no 
di piu mi scoprn diTettivo / 
manca il to tale» Questa 
ansia di assoluto di «divi 
no » (« so'o i) divino 6 totale 
nel sorso e nella bnciola >) 
nflHle la pena esistenziale 
dell uomo die non crede nel 
la stona e non ha piu spe 
ranze * E ndicoln crede 
re / die gli uomini di do 
mam / possano essere uomi 
ni / ( ) e piu che mai / 
supporre die qualcosa / est 
sta / fimi i drill esistlbile » 

Trotumatjar e orgamzzar 

(Gar?anti p 205 L 2200) e 
il sesto libro di poosie di 
P P Pasolini Nella luica 
da cui il lesto ripete 1 ti 
tolo 6 espiessa la contraddi 
zione del poeta di fronte al 
la scelta Ira la quotidianita 
come « unica esperienza » 
che lstiUmonalizza la venta 
e la tensione * a un sapere 
eroico e pnvilegiato che 
cerca di cornspondere alia 
realta / e di difenderne le 
spietate esigenze * Nella sua 
« mania di venta » Pasoh 
ni vede il segno della sua 
« sorte / di eletto deslinato 
a scegliere tra volganta e 
idealismo » 

Una ncerca della parola 
che non eluda la realta <* la 
nuova raccolta di poesie di 
Antonio Porta Metropolis 
(Feltrinelli L 900) La pa 
rola defimtoria e portatrice 
di falsa realta La trappola 

della defin zione e il luogo e 
lo strumento mistificatono 
della cultura odierna di 
qualsiasi hvello essa sia 
Que to perclie nell uso della 
pai ola scntta e comunque 
sntteso il fine di cogliere si 
gnifica7inni di venta Ma le 
significazioni cnstalliz7ano la 
realta Porta al contrano 
usa la parola come ^trumen 
to di demistificazione e di 
liberazione La sua operazio 
ne e duplice In un prima 
momento nella se7ione Quel 
lo che tutti pensano assu 
me egli stesso la realta nel 
le banali e inerti classtfica 
zioni dell odierno * buon » 
senso Ma nella proposizio 
ne apparentemente innocua 
della definizione isolata dai 
pacific) contest! dell espres 
sione quotidiana egli fa 
esplodere la irrealta la in 
consistenza il non senso del 
luogo comune Quello che 

tulti pensano ad esempio c 
« che la libeita e prima d 
tutto un dovere / che la li 
bet La sta nellademe alia 
legfie» La seconda se?ione 
della prima parte Le rose 
esemplifcd 1 dllro modo og 
gi possibile della poesia 
quello di «eseguire musica 
pel un pubblico di soidi » 
Nella seconda parte invece 
formsce «modelli defalsifi 
canti di uso del hnguaggio » 
La fmzione terapeutica in 
questo caso e affidata al hn 
guaggio liberatono dei bam 
bini Che e una regressions 
necessana per nas.sumire il 
linguaggio in una sua nn 
mnata efficacia 

Ancora per la poesia sono 
da ncordare Su fondamenli 
.nw^b.li (Rizzoh L 1300) 
di Mario Luzi U pensiero 
perversa di Ottiero Ottien 
(Bompiam L 1200) Chw 

Montale 
di e rose dell operaio To 
naso Di Ciaula (La scalet 
la Matera 1000) Cinque 
falchi due poemetti di Ma 
no Lunetta (bd Geiser) 

Per la saggistica letteia 
n a l ibn ecce7ionali sono 
quelh di Giacomo Debene 
detti J! romanzo del nove 
cento (Garzanti L 6000) di 
Gianfranco Contim Varianti 
e aVra Itngutfttca (Einaudi 
L 8000) di Giovanni Mat 
chta Fantasm dell Opera 
(Mondadori L 2500) 

II m e n t o di avere n lanc ia 
to da sinistra il dibattito 
sulla funzione della lettera 
tura e sul ruolo dell intellel 
tuale va ai libn di Walter 
Pedulla La rwoluziane del 
la letteratura (Ennesse h 
re 1800) e di Giancarlo Fer 
retti L'aulocrtuca dell mte] 
lettuale (Maisilio editore 
L 1000) Ma il piu gios 

Pasolini 
so talto Lulturale dell anno e 
cerlamente da noi rappie 
senlato dalla pubblicazicne 
della Fstelica di G Lukacs 
(Einaudi due voll L 18 000) 
Per la saggistica letterana 
straniera si deve ncordare 
almeno la pubbhca7ione di 
questi giorni degli Scntti 
letteran di M Faucault a 
cura di Cesare Milanese 
(Feltrinelli L 2000) 

Inoltre una larga scelta 
di scntti d Ch Fourier a 
cura di Italo Calvino e stata 
pubbheata dall editore Emau 
di (Teoria di quattro movi 
menti 11 mtnvo mondo amo-
ros-o L 2600) 

At culton del teatro greco 
->i possono segnalare le Tra 
gedie di Sofocle nella tra 
duztone di Cnzio Cetrangoio 
(En L 5550) 

Armando La Torre 

ENNIO CALABRIA: « Spiaggia di agosto », 1971 

Le scienze e il maYxismo 

Un dibattito 
aperto 

La spgnalanonp di testi 
mlerm alia prcblpimatica 
delle scienze natuiali po 
ne subito la quest nine del 
le difflcnlla tecmclie pre 
senti nella gran parte di 
essi Ran sono i contnbu 
ti che per il loro caratterr 
sintetico si offiano alia tm 
medial a comprensione di 
un pubblico tradi?ionalmen 
te legato all omzonte an 
che tei minologico della 
cultura umanislica 

Lattuale momento edi 
toriale offre tuttavia al 
cum testi di grande inte 
resse anche per la atti 
nenza immediata con 1 pro 
blemi del marxismo e piu 
in particolare con il ma 
teiialismo dialettico 

Caso e 
necessita 

Commciamo con il li 
bro del premio Nobel 1965 
per la medicina e la fisio 
logia J Monod «II caso 
e la necessita saggio sul 
la filosofia naturale della 
biologia contemporanea » 
Mondadori 1970 (1971 ter 
7a nstampa lire 2000) che 
e al centio di discussioni 
e polemiche assai vwaci 
E signiflcativo che I au 
tore nel tentativo di n 
formulare modernamente 
1 ipotesi determmistica e 
di sottrarre tuttavia lo spi 
nto umano al campo del 
la materia nproponendo 
cosi una forma scientist! 
camente aggiomata di spi 
ntualismo assuma a pro 
prio bersaglio prmcipale 
il matenalismo dialettico 
Non potendo per ragioni 
di spazio andar nitre nel 
la descnzione del testo 
ci hmiliamo a segnalare 
al lettore 1 evidenza del 
nesso con cui 1 ipotesi 
scientific^ naturalistica si 
lega a quella pnlitica (il 
Monod e fautore di un 
socialisms nel quale si af 
fermi il regno delle fdee 
che 6 poi un socialismo de 
mocratico) 

Sempre in tema di rap 
porti tra marxismo e scien 
ze assai mteressante 6 se 
guire gli sviluppi del di 
battito aperto da L Collet 
ti ne) suo «II marxismo 
e Hegel > (Latersa lire 
3 500) sul matenalismo 
dialettico engelsiano leni 
mano e della successiva 
scuola sovietica I saggi 
di S Timpanaro « Sul ma 
tenahsmo » Nistu Lischi 
1970 (lire 2 500) ed il libro 

di E Fioiani « Fedenco 
En^els e il n atei lalibmo 
dialettico* reltimelh 1970 
offiono molti spunti per 
la discussione ciua il si 
^nififato attuale del ma 
tpnahsmo dialettiro 

Di altro genpre P f ure 
di giande importanza per 
clii vogha appiofondire i) 
problema dci rapporti tra 
maixismo e science e la 
laccolta di saggi di P Ros 
si « Aspelti della nvo 
luzione scientifira » Mora 
no 1971 preceduto da una 
introduzione che implicita 
mente nmanda ad un altra 
sua pregevole raccolta (P 
Rossi « Stona e filosofia » 
Einaudi 1969) L istanza 
della comprensione ston 
ca delle scienze natural) 
presente con forza nel Ros 
si per un verso nman 
da ai notevoli spunti del 
Marx del Capitale e dei 
Grundnsse in argomento e 
per altro rappresenta una 
vahda prospettiva in alter 
nativa alia piatta visione 
del positivismo (vecchio e 
nuovo) tendente a rappre 
sentarsi la stona del pen 
sier o scientiflco come 
univoca sommatona di 
singole scoperte astratta 
da! complesso della stona 
umana 

/ giovani e 
la matematica 

Da leggere 6 poi «La 
scienza nella society capi 
lalistica » a cura della So 
cieta Italiana di Fisica (De 
Donato 1971 lire 2 000) che 
raccoglie gli interventi di 
alcuni tra i maggion flsici 
accademici italiani oitre 
che di molti giovani ncer 
caton II dibattito nflette 
I attuale situazione al li 
vello delle proposte pohti 
che e cultural! di gran 
parte del mondo della n 
cerca italiana tra il fal 
limento del sogni nformi 
sti dei pnmi anni sessanta 
e certo facile estremismo 
provemente da una non 
meditata assunzione delle 
tematiche studentesche 

Infine nella letteratura 
dedicata ai piu giovani gli 
Editon Riuniti npubbhea 
no il libretto < La matema 
tica da Pitagora a New 
ton » di L Lombardo Ra 
dice che potra costituire 
un tstmttivo approccio ai 
prnblemi della matematica 

Giovanni Ciccotti 

Storia di agosto 

La rivoluzione vietnamita 
La Storm dei Vietnam 

dt Jean Chesneaux uno 
dci maggiorl studiosi con 
temporanei dell Asia onen 
tale 6 stata riproposta al 
I attenzione del letton da 
gli Editor! Riuniti nella 
collana Universale Que 
sto libro use) per la pn 
rna volta nel 1955 — alio 
indomani cioe della scon 
fitta subita dai francesi a 
Dien Bien Phu — e fu sue 
c( ssivamenle aggiornato 
cttstitulsce un contributo 
frmdamentale e finora ine 
guagliato alia comprensio 
no dell evoluzione del popo 
lo vietnamita dalle pastoie 

del feudalesimo e dalla do-
minazione coloniale all in 
dipendenza e alia lotta an 
timpenalista II volume 
(pagg 379 L 1 200) e pre 
sentato da Emilio Sarzi 
Amad£ 

Di Chesneaux e anche 
La rivoluzione vietnavuta 
(della collana Storia delle 
rivoluzioni del XX secolo 
curata da Roberto Bonchio 
sempre per gli Editon Riu 
niti) scntta in collabora 
zione con Boudarel (pagg 
600 con 850 foto& afie e 
lllustrazioni) 

A chi vuole approfondi 
re la conoscenza di questa 
importance area del conti 

nenle asiatico risultera 
molto utile anche il 18" vo 
lume della Stona univer 
sale Feltrinelli Fischer 
L Asia Sud Onentale pn 
rna del penodo colonia 
le (pagg 363 L 1200) 
di John Villiers 

Einaudi ha ristampato 
un * classico » della sto 
nografia moderna Italia 
na Lo Stato e la vita re 
hgwsa a Mdano nell epo 
ca di Carlo V e Stona di 
Mtlano nell epaca di Carlo 
V di Fedrnco Chabod (i 
due volumi costano rspet 
tivamente 6 500 e 6 000 U 
re) 

II movimento operaio italiano 
I pnmi tre libn della 

nuova collana Bibhoteca 
dal movimento operaio ita 
liano degli Editon Riuniti 
sono La }ormazione del 
Pardto coniunifcta dltaha 
di Aureho Lepre e Silva 
no Levrero (pagg 3B0 Li 
r* 2 600 / compagm una 
raccolta di testimonianze 
(bpesso pieztose) di mih 
tanti comumsti italiani su 
divers! momenti ed episodi 
della stona del Partito a 
cm a di Enzo Ra\a e (on 
prefazione di Giorgio 
^mondola (pagg 530 Lire 

1 BOO) II rnovmento sono 
hsta nel Trentino 1894 1014 
di Renato Monteleone 

Lepre e Levrero hanno 
condotto unampia analisi 
delle conenti comuniste 
piesenti nel PSI e della 
formazione del gtuppo din 
gente del PCd I la nc.o 
struzione degli evenli che 
precedettero il Congresso 
di Livorno del 1921 e di 
notevole mteresse dito che 
finoia mancava uno studio 
sistematico generale es 
sendosi I altin7ione degli 
slonci sopiattutto concen 

Le citta del Medioevo 
Fiu t lo di una sr r le di 

l</mm tenulo in univeisita 
amci leant pubblicalo in in 
j ,Use nel 1921! in franee 
se nel 102b * 11 citla del 
Medintvn * di i l tn r i P n e n 
r e (Universal* Laletza 
pp 163 h i t 1 000) Mine 
ora proposto al k t t o i e ita 
1 ano II libro nonostanie 
i decennt e la tarda t radu 
jinne conserva un grande 
mteresse at tuale per la 
analisi s tonco sociale delta 
evoluzione urbana dalla fi 
tie dell Antic htta flno alia 
tneta del XII secolo e in 
part icolare per quelle pai 

te della ncerca s tonca c ic 
ri{,uanla la tunzione avuta 
dai nuuvi ceti mercantili 
nella lormanone della cit 
la medioi vale 

I n l u e sonic n u s u i a la 
k t t u r a del libi i di Mix 
Gallo La iiotle dei lunula 
(olfeflt (Mondadon co le 
nom I e i c i e pagg 1H-1 
I 1 500) si t ra l la di una 
puntuale n ios t iu / ione del 
la rosea notte del 30 giu 
gno 194-1 (e della sua ge 
nesi) duiante la quale le 
SS hi t lenane < regolarono 
i conti » 5lerrrunindole in 
un agguato con le SA di 
Rohm 

t ra ta sulla fondazic ne del 
PCd I e sui d a e i s i peuo 
di della sua Vila mentie 
relat ivamente in ombra 
e n nmas to il piohlema 
delle ongini 

Montekone ha esammato 
1 onginale esperienza del 
movimento socialisla nel 
Tienlino che dovette 
misurarsi con 1 irredenti 
smo (di cui Cesare Batti 
sli rappresento anzi I ala 
avanzata) e definirsi quin 
di nspet to a problem! si> 
slanzialmente nut vi pei la 
clause o p u a i a italiana 

Davif i i app is ii n ile 
ml ne e il u sneonto dtlla 
e sp lon i ion t dell Isola di 
P a s q u i tninpiuta da Alfred 
Motiaux M(raii(jho\n n 
la dt Pa-.qua lO-.car Mon 
dadon pagg 270 L "(1(1) 
in cui sono esammatt 
con rigore scientiflco ma 
in nn do piacevole e i p a 
no » leggende riludh co 
stumi dell<, mibleriosa ci 
villa nata e poi scorn par 
sa in quello sperduto lem 
bo di terra 

Mario Ronchi 

Dischi 

La verita di Gustav Mahler 
e la fine del vecchio mondo 

Anche per la musica elas 
sica e d) avanguardia non 
e facile orlentarsi — 1) di 
sco buono al prezzo giu 
sto — nel mercato delle 
s tampe e delle r i s tampe di 
dischi LP mentre le musl 
cassette vengono a porta 
re comodita ma non no 
vita culturale 

I soli dischi pubblicati 
per celebrare Beethoven 
fanno un catalogo volumino 
so fittissimo di r i s tampe 
molte delle quail piuttosto 
logore Anche in questa ce 
lebrazione brillano gli inter 
preti sovieticl a t t raverso 
i/ecchie e nuove registra 

zioni e s tampe fatte tn Oc 
cidente oppure coproduzio 
m della casa sovietica « Me 
lodia» con case a m e n c a n e 
francesi tedesche le loro 
pregevoli esecuzion! domma 
no il nostro mercato 

Crisi di 
un mondo 

Oscurata un poco dalle 
celebrazlonl beethoveniane 
ma musicalmente in ascesa 
a t t iaverso ristampe e stam 
pe recentissime anche dl ine 
diti 6 la figura artist ica di 
Gustav Mahler (Kahs te di 
Boemia 1860 Vienna 1911) 
Alcuni dischi per 1 estate — 
dalle « s t o n e he i esecuzioni 
di Bruno Walter a quelle 
le-ceiitissime di Pierre Bou 
le? — possono essere scelli 
i t t cat i logo di Mahler 

Conn olio in Morte a Ve 
nezia con la Terza sinlo 
ma e con I adagiello della 
Quinta per i laie il chma 
i t o n t o di vLLchiaia e mor 
le t igurato da Luchino Vi 
sconti con le vicende malln 
Lomche del musicista At. 
c lenbac h. innamoi ato del 
Knou l lo Tadzio (il perso 
naygio 6 un collage di mol 
te figure Mahler Schonberg 
Thomas Mann e Visconti 
stesso) Mahler 6 oggl facil 
mente sulla bocca dl tutt i 
«chiacchierato anche fa 
moso assai oltre la cerchia di 
muslclstl e di amator i che 
In tempo riconobbeio In Jul 
11 rausicista cieatore e tec 

nlco il quale a un momento 
s tonco dlfficilissimo salvo 
la musica anziche perderla 
nelle vicende funebri del 
vecchio mondo 

Non fu quel decadente che 
figura come collaborator 
mustcale del film sulla mor 
te di un mondo si puo dire 
che la sua opera musicale e 
cosi complessa e cosl poll 
valente che puo ospitare an 
che la vicenda al Lido di 
Venezia di von Aschenbach 

Per nconoscimento d) al 
trl creator] e nvoluzionan 
in musica per i continu) ap 
profondimenti muslcall e 
critici alimentati prima dalle 
esecuzioni di Bruno Walter 
e ora da quelle dt Pierre 
Boulez nonche dall analisi 
cntlca di TTieodor W Ador 
no la figura poetlca di Gu 
stav Mahler ha preso la con 
sistenza di quelle figure di 
artlsti la cui opera anche 
nei fallimenti finisce per a 
vere la potenza del simbo 
lo polivalente di un Europa 
animata da grandi ambigue 
energie formantesi nella ten 
sione dei rapporti dl clas 
se alia vigilia di nvoluzio 
ni decisive 

Delle sinfonie dl Mahler 
ha scritto Adorno « La mu 
sica confessa che il destine 
del mondo non dipende piu 
dall individuo ma sa anch" 
che questo individuo non di 
spone dt alcun contenuto 
che non sla il suo per quan 
to infranto e impotente Per 
questo le fratture dell indi 
\ lduo sono le scr i t ture del 
la verity In esse il movimen 
to della societa si presents 
npgati \o come nelle sue vlt 
t ime » 

E ben vero che Mahler 
chiedendo^i con la musir i 
senso e fine della \ i ta secon 
do la geniale inteipielai ione 
lendenziosa dl Adorno fa e 
mereere il movimento nega 
t l \o della societa ma e an 
che vero che apre e prepars 
la musica tra il 1880 P tt 
1110 a qualsiasl al tro m 
mento d e l l i n d u l d u o e d 1 
la storia che egii fosse tor 
mentato dal senso della mor 
te nella costruzione umana 
6 al tro discorso aveva ben 
«sen t i t o» Alban Berg 11 si 
gnificato di tale tormento 
nella Nona Slnfonla (1010) 

II direttore d orche 
stra Bruno Walter 

« tl primo tempo 6 la co 
sa pm alta che egli abbia 
mai composto 1 espressione 
dl un protondo amore per 
questo mondo del desirieno 
di viverci In pace e di go 
dere le bellezze della natu 
ra pr ima che venga la mor 
t e » 

Tiplc i t i grandezza e du 
rata poet ca di Mahler dope 
Brahms Schumann Schu 
bert e Wagner stanno nel 
fatto che I eredita musicale 
della form a sonata tede ca 
e europea non diventa uno 
stile chiu^o a sigillo fune 
bre del mo\ imento negat vo 
ma e une ied i t a d i « spende 
le > nella strada nel < \ol 
ga re» quotidiano nella n o 
lenza nella sorpresa e nel 
la ncerca stessa del con 
llitti nellesperienza te tn i to 
psichica dei material! sonon 
nella « contammazione » cor 
idee progTammi e «let tera 
tura in musica 

Non a caso mi si m b n 
musicisti t iplcamente so\ le 
ticl come Prokofiev e S u o 
stakovic hanno «d i laga to» 
a t t ra \e r so la fondamentale 
aper tura di Mahler oppure 

che Bartdk Jan&cek e Stra 
vmskl (che non 6 quel re 
stauratore « neoclasslco » che 
voleva Adorno) hanno cer 
cato di fondare 1 esperienza 
musicale sul patr tmonlo on 
ginale della musica contadi 
na o comunque su altra 
antropologia che quella eu 
ropea occidentale E possi 
bile forse «nv i s i t a r e t> og 
gi (espressiontsmo dopo 
Mahler di Schonberg di 
Webern e di Berg (compre 
so I ant imondo hrico di un 
Webern che 1 avanguardia 
musicale polittca da Nono a 
Henze ha contestato radical 
mente) con un « lungo sguar 
d o » diverso da quello di 
Adorno 

Se si dovesse contare sul 
programml musical! e sugli 
studi promossl dalle nostre 
decrepite istituzioni il di 
scorso crltico musicale su 
Mahler In Ital ia non fareb 
be un passo avanti E un se 
gno culturale italiano che 
uno «sp ln tone» a Mahler 
1 abbia dato alia maniera 
sua un Visconti Contentta 
mocl dunque dei tantt e 
buonissimi dischi scegliendo 
come Introduzione al discor 
so quelil che costltulscono 
nell interpretazione e nella 
esecuzione una vera e pro 
pna tt nvisltazione dl Mah 
ler 

II canto 
della terra 

Dei Kmdertotenlieder esi 
stono molte Interpretazioni 
t i a cui quelle di Karl Bohm 
e di Leonard Bernstein che 
sembra abbia in programme 
di incidere tut ta I opera d 
Mahler ma resta msupern 
t i quella d! Bruno Waltei 
uproposto dalla i Od\ssev 
lassieme alia sinfonia n ^ 
2 0 d \ s 3226 0016) La recen 
tissima magmfica Ineisiom 
dtt hlagende Lied da parte 
dl Boulez (CBS S 72773) vie 

ne a far fortisslma luce sul 
I esordio del 1880 gia cosi glo 
bale e sicuro Del KnobeJi 
Wunderhorn (II cm no tnagico 
del fanciullo) Bernstein of 
fre una preclsa e dolcisslma 

interpretazione (CBS S 
72716) Per il capolavoro 
Dos Lied von der Erde (I) 
canto della terra) ci sono 
molte esecuzioni che fanno 
imbarazzante la scelta quel 
la di Bruno Walter 6 una 
Interpretazione superlore a t 
torno alia quale tu t te le al tre 
si collocano (CBS S 72126) 
On al tro LP della CBS <S 
72142) presenta < «cant i del 
viand ante » assierre al « C a n 
to del des t ino» di Brahms 

II nuovo 
delle sinfonie 
Le nove sinfonie e la de 

clma incompleta sono un 
grande cimento culturale e 
tecnico per orchestre Inter 
preti vocali e direttorl da 
Barbirolli a Bernstein da 
Boult a Horensteln da Klet 
zki a Kondrashin da Ku 
bellk a Lefnsdorf da Sotti a 
Ormandy da Klemperer a 
Walter da Neumann a Hal 
tlnk da Mitropoulos a Szell 
e a David Olstrach sempre 
piu attivo come di re t tore 

Ancora Bruno Walter si 
impone (e proprio per il 
suo moderno « lumeggtare » 
I aper tura al nuovo e al « vol 
gare» della vita assieme al 
1 emersione del negativo In 
Mahler) nella Slnfonfa n 
1 in re « I I Ti tano» (CBS 
S 72093) nella Slnfonla n 
2 in do «Resurrez ione» (2 
Col M2SR01) nella Sinfo 
ma n 4 in sol (Odys 32160026) 
la cui esecuzione puo esse 
re conf rontata con quella 
»celestiale» e umoiistica d) 
Oisirach (Mel Ang S 
40076) nella Sinfonia n 5 In 
do (2 Odys 32260016) nella 
sinfonia n 9 in re (CBS S 
72205) anche questa da con 
( rontarecon un altra Interpre 
tazione sovietica piu radiosa e 
ottimlstica quella dl Kirill 
Kondrashin alia testa della 
r i larmonica di Mosca (2 
Mel/Sera S 6029) II costo 
di clascun disco oscilla fra 
e 2200 e le 4 500 h ie 

Dario Micacchi 

Libri rlcevuti 

Poesia 

teatro 

e narrativa 
L'OPERA Dl PECHINO a 

cura d Nannl Balestrlnl 
e Edoardo Sanguineti, Ftj 
Irinelli 1971 pp 310 II 
re 3 500 

GUNTH6R GRftbS Aneslc 
sla locale, Eimudi 1971, 
pp 168 lire 3 OC0 

JOHN UPDIKE Copplc, Fel 
Irinelli UE 629 pp 4M 
lire 1 000 

ISAAK BABEL blelle er 
rant! {leatro, sceneegiatu 
re e altrl scntti), Einaudi 
1971, pp 406 lire 4 500 

SAUL BELLOW Henog, 
Feltrinelli UE 620/ pp 431 
lire 1 000 

CARLO EMILIO GAODA 
La cognlilone del dolere, 
Einaudi «Gil slruzii a, 
pp 274, lire 1 000 

VLADIMIR NABOKOV Ma
ria, Mondadori 1971 pa 
glne 174, lire 1 000 

SAMUEL BECKETT! Com. 
e, Einaudi 1971, pp 141, 
lire 2 000 

PETER CHEYNEY Lemmy 
Caution FBI, 5 romaml 
gialll, Mondadori pp 710, 
lire 4U» 

JOHN UPDIKE Beth lo 
scrlttore alia mgda, Fel 
trinalh 1971 pp 212 ll 
re 2 400 

IRIS MLRDOCH II togno 
di Bruno, Feltrinelli 1971, 
pp 336 lire 2 500 

T S ELIOT Poesie, Men 
dadon n Oscar » pp 451, 
lire 900 

UGO ATTARDI L erode set 
vagglo, Graflca Editorlale 
1971, Ure 1 WO 

LIBERO DE LIBERO 01 
brace in brace, Mondado 
rl 1971, p9 114 lire 2 000 

FIDIA GAMBETTI Poesie 
rltrovate Mursia 1971 
pp 142 lire 2 000 

MARIO SPINELLA Conspl 
ratio opposltorum, Mondo 
dorl 1971 pp 224 lire 2 500 

LUCIO MASTRONARDI A 
casa tua ridono Rmotl 
1971 pp 160, tire 2 200 

GtORGE MEREDITH Mo 
dern Love, De Donato 
1971 pp 144 lire 2 000 

ELSA MORANTE II mon 
do satvato dal ragnixlni, 
Einaudi « Gli s ruzii D 19 
pp 230 lire GM 

JORGE LUIS BORGES 
Eloglo dell'ombrn, Elnau 
dl 1971 pp 190 lire 2 000 

MIGUEL ANGEL ASTU 
RIAS II ladrone, Riztoll 
1971, pp 264 lire 2 000 

JEAN JOUVE Conoscema 
dubblo rlMclatlone, Acca 
demla Sanson) 1971 pagl 
ne 210 lire 1 WO 

CARLO BRIZZOLARA Tern 
porale Rosy, Einaudi 1971, 
pp 02 lire 1 800 

Saggistica 
ADAM FERGUSSON Ro 

man I go home, Mondadori 
1971 pp 3*8, lire 2 500 

WII.HELM REICH, Psicolo 
9<a dl mas&a del fatcl»mo, 
Sugar 1971 pp ibt II 
re 3 000 

BOHM BAWEi'K HILFERD 
ING, BORTKIEWICZ, Eco 
nomii borghese e econo 
mia merxlsts. La Nuova 
Italia 1971 pp MM li 
re 1 700 

NICOLA BADALONI II 
marxUmo italiano negli 
anni »enanta, Editor! 
Riuniti 1971 pp 160 II 
re 900 

HARRY MAGOOFF L eta 
deiTlmperlallnno Oedalo 
Libri 1*71, pp 176 lira 
2 000 

VALIANI, BIANCHI, RA 
GIONlCRl, Ationlsti cat 
tolici t. comunlstl nella 
Reslilenia Franco Ange 
li 1971, p,t 446, lire 6 000 

GIUSEPPE VACCA, Sciema, 
Stato e cntlca dl clas», 
De Donato 1971 pp ?4Q 
lire 2 500 

DELIO CANTIMORI, Storia 
e stoilcl Einaudi 1971, fl 
re 3 800 

THEODOR ROSZAK, Nascl 
ta di una controcultura, 
Feltrinelli 1971 pp 25*. 
lire 1 000 

FRANCO BASAGLlft o 
FRANCA BASAGLIA ON 
GARO La magglorama 
deviants, Einaudi 1971 
pp 184, lire 1 000 

JERZY GROTOWSKI Per 
un teatro povero Bulionl 
1971, pp 304, lire 2100 

JAN MUKAROWSKY La 
funrlone, la norma e il 
valors eitetlco come fair) 
social), Einaudi 1971, II 
re 1000 

EMMANUELE PADOA, Sto 
ria della vita sulfa terra, 
Feltrinelli 1971, pp 3B9, 
lire 1 400 

L COLLETTI e C NAPO 
LEONI II future del cap! 
tallsmo crollo o svlluppo?, 
Lateria 1971 pp CXM 687 
lire S 500 

AA VV La teoria detlo svl 
luppo capitalistic©, discui 
sione sul penslero economl 
co marxlano a cura di 
Claudlo Napoleoni, Borln 
ghlerl 1971 pp XXXIX 611, 
lire 2 500 

UMBERTO CERRONI Teo
ria delta crlsi sociale in 
Marx, De Donato 1971 pa 
gine 272 lire 2 800 

RUDOLF SCHLE5INGER 
L'Internationale Co mwista 
e la queiHone colonlotp, 
De Donnlo 1971 pp 176 
lire 2 000 

RODOLFO STAVENHAGEN 
Le class! social! nolle so 
cieta agrarie, Feltrinelli 
1971 pp 320 lire 1 900 

ANDRE GUNDER FRANK 
Sul sottosvi luppo capita 
llsta, Jaca Book pp 129 
lire 1 500 

SERGIO PIRO Le teenkhe 
della liberazione Feltrlnel 
II 1971 pp 185 tire 1 200 

EDWARD E EVANS PRIT 
CHARD leorie sulla ra 
11 Bione prlmltiva, Sanss 
ni 1971 pp 212 lire 10M 
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