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SOCIOLOGIA 

Un « reportage » di Furio Colombo sugli 
atteggiamenti della gioventu negli Stati Uniti 

Violenza e non-violenza 
nella societa americana 
Negri e Vietnam: due stimoli alia rivolta contro le strutture del sistema 

EROTISMO E MITOLOGIA DEI CONSUMI 
NELLE RIVISTE PER SOLI UOMINI 

Quello dei giovani 6 un ar-
gomento the oggi va per la 
maggiore. Libri e inchieste si 
susseguono in continuazione: 
Fernanda Pivano informa che 
in Italia si stanno attualmen-
te svolgendo circa ciruiuecen-
to inchieste giornalistiche sul 
problema della gioventu. E. in 
verita. il problema esiste: ba-
sta pensare che nel 1070 cento 
milioni di americani su duecen-
to. ma questo vale anche per 
sovietici e canadesi. avranno 
meno di 25 anni, mentre in 
Italia e in Francia i giovani 
cornpresi fra i 16 e i 24 anni 
che oggi rappresentano il 13 
per cento deH'intiera popola-
zione saranno il lfi.5 per cento. 

Appare legittimo. allora, chie-
dersi cosa succedera nel mon-
do quando queste nuove gene-
razioni imporranno gia con la 
sola for7a del numero la loro 
presen/a aH'interno delle ri-
spettive societa nazinnali in-
fluenzandone e. in parte, de-
terminandone i costuma. gli 
atteggiamenti mentali. i com-
portamenti di gruppo. Ie ideo
logic. ecc. Gin alcune linee di 
tendenza sono ravvisabili fin 
d'oggi. Se poi esse avranno pos

sibility di svilupparsi a fondo 
o saranno troncate o deviate 
per intervento di fattori ester-
ni non e risposta che si possa 
improvvisare. 

Un viaggio all'interno di al
cune di queste « ipotesi di svi-
luppo». precisamente quelle 
che sta cercando di realizzare 
la gioventu americana. 6 stato 
compiuto da Furio Colombo in 
un saggio reportage (Invece 
della violenza, 1AG7, Bompiani. 
p. 271. L. 1 500) che ha. tra 
altri innumerevoli, il pregio 
non indifferente di non mette 
re. seguendo la moda di certi 
improvvisati sociologi dell'ulti-
ma ora. in un unico calderone 
ye-ye, beats, « capelloni ». liti
gant, guardie rosse. stiliaghi. 
provos. teddy-boys, e c c , ben-
si di affrontare lo studio e 
I'analisi di un universe ben 
preciso. rappresentato dai gio-
vani sullo sfondo sempre pre
ciso della societa americana 
con i suoi grovigli di contrad-
dizioni e i suoi scoppi di ribel-
lione. Gli elementi piu super
ficial! e vistosi — capelli lun-
ghi. indumenti vistosi. LSD, 
ecc. — rischiano naturalmente 
di coprire e mascherare quel-

LETTER ATUR A 

Duecentocinquanta studiosi 
d i circa venti paesi 

A BUDAPEST SI TERRA' 
IL SESTO C0NGRESS0 

DEGLIITALIANISTI 
Per la prima volta in un paese socialisfa • Avra per tema: 

« Romanlicismo ilaliano e Romanlicismo europeo» 

BUDAPEST, agosto 
Studiosi della cultura ita-

liana di circa venti paesi si 
riuniranno a congresso nella 
capitate unghcrese: in tutto 
250 italianisti che dal 10 al 
14 ottobre affronteranno il 
tema: * Romanticismo italiano 
e Romanticismo europeo y. 11 
congresso (il sesto della se-
rie dopo quelli tenutisi, nel-
Vordine. a Cambridge, Venezia, 
Marsiglia, Magonza e Firenze) 
viene promosso dall'AlSLLl 
— Associazione lntcrnazionale 
Studi di Lingua e Letteratura 
Italiane — che ha la propria 
sede a Padova e i cut presi-
dcnti sono il prof. Umberto 
Bosco dell'Vniversita di Roma 
e VAccademico croato Mirko 
Veanovic; segretario generate 
il prof. Vittorio Branca. 

Ad uno dei quattro vice-
presidcnti, Tibor Kardos. acca-
demico e tilolare della Cat-
tedra di Italiano all'Universita 
di Budapest. & stato affidato lo 
incarico di presiedcre il comi-
tato organizzatore dell'Acca-
demia delle Scienze Ungherese. 
1 risultati sono, fino ad oggi, 
pin che soddisfacenti. tali da 
prospettare un pieno successo 
per il notevole avvenimento 
culturale, non soltanto per I'al-
to numero di partecipanti. ma 
per quanto rigiiarda i singoli 
contributi al dibattito. 

Dopo la relazione introdut-
tiva che sard letta dal cana-
dese Northrop Frye, segui-
ranno molti interventi. Citiamo 
alcuni nomi di relalori, la citta 
da cui prorengono e il tema 
scelto da ognuno di loro: Ro
bert Van Nuffel. Bruselles: * 11 
romanticismo tedesco e Vita-
Ua >; Peter Brand, Edimbur-
go: * 11 romanticismo inglese 
c Vltalia >; Raffaele De Ce-
sare. Milano: « 11 romanticismo 
francese e Vltalia»; Massimo 
Mila, Torino: < L'opera come 
forma popolare del romanti
cismo »; Ezio Raimondi, Bo
logna: <Manzoni e il romanti
cismo >; Lucienne Portier, Al-
geri: < Leopardi e il romanti
cismo >; Mario Puppo, Pa
dova: < Foscolo e il romanti
cismo y; Maria Corti. Pacia: 
«JI linguaggio letterario del 
romanticismo »; Tibor Kardos, 
Budapest: « Romantic'tsmo nel 

I'azione *; Joaquin Arce, Ma
drid: € 11 romanticismo spa-
gnolo e Vltalia ». 

Un notevole contributo ax la-
vori del congresso e gia stato 
assicurato da parte dei dele-
gati dei Paesi Socialisti del 
nostro continente: dall'Acca-
demico Alexeiev (Unione So-
vietica): Smitowa (Polonia); 
Bukacek (Cecoslovacchia); Ni
na Facon (Romania): Petka-
nov (Bulgaria): Sallay (Un-
gheria); Deanovic, Stipcevic e 
Skerly (Jugoslavia). 

A conclusione dei lavori una 
parte dei delegati si trasferira 
a Venezia per partecipare ad 
una € tavola rotonda» sulle 
opere di Ippolito Nievo e sul 
romanticismo ellenico, fissata 
per i giorni 17 e 18. 

L'ltalia sara rappresentato 
a Budapest da tin centinaio di 
noti ed insigni studiosi. Fra di 
essi Sapcgno, Binni. Salinari, 
Fubini, Devoto. Getto e Pe-
tronio. per citare i nomi che 
fino ad oggi sono in nostro 
possesso. 

Negli ambienti cultttrali un-
gheresi si conferisce notevole 
importanza all'iniziativa. Si fa 
notare che e la prima volta 
che un paese socialista ospita 
un congresso degli studiosi di 
cultura italiano e che Vaver 
scelto Budapest come sede del
la Assise, premia gli sforzi 
delt'Vngheria che oggi si av-
vale di una italianistica molto 
sviluppata. Bastera citare, in 
proposito, alcuni elementi: la 
Universita di Budapest dispone 
di una Cattedra di Italiano fin 
dai primi anni di questo se-
colo: attualmente la nostra 
lingua e la nostra letteratura 
vengono insegnate ed apprese 
con serieta ed impegno in di
verse decine di scuole medie e 
da qualche tempo anche in 
scuole elementari. accanto al
io lingiie inglese. francese. 
nissa e tedesca. L'Accademia 
delle Scienze, in vista del con 
gresso. ha voluto sottolineare 
in modo degno le ultrasecolari 
relazioni culturali dell'Ungheria 
con Vltalia pubblicando un 
prezioso volume (gia dal no
stra giornale recensito) che 
illustra tali rapporti. dalle sue 
origini ai nostri giorni. 

li di fondo che rappresentano 
la sostanza della rivolta giova-
nile, o meglio del «distacco > 
dei giovnni dal mondo degli 
adulti, ma Colombo con sicu-
rezza rapporta i primi ai se-
condi. i quali. in tal modo, ve 
dono evidenziata la loro fun-
zione determinante e contom-
porancamente aiutano a illumi 
nare i primi. 

La societa americana e una 
societa permeata di violen/a 
sottilmente organizzata ed oc 
cultata che solamente a tratti 
viene a galla nelle sue forme 
piu aberranti come il proble
ma dei negri e la guerra nel 
Vietnam. Negri e Vietnam so 
no lo stimolo di rivolta ad 
un tipo di vita — quella della 
violenza — che i giovani non 
vogliono piu vivere. Da una 
parte, vi sono un controllo con-
tinuo e assillante sulla vita pri. 
vata del cittadino come quello 
descritto daH'ultimo Packard e 
gli « strategisti > termonuclea 
ri che calcolano da puri e 
semplici « tecnici » il rischio 
atomico in milioni di vite uma 
ne che si e disnosti a sacrifi 
ca re : dall 'altra vi sono chitar-
re. blue-jeans, folk song. allu-
cinogeni. barbe e capelli in-
colti. ma anche Joan Baez e 
Rob Dylan, e gli universitari di 
Berkeley e i giovani che bru-
ciano la cartolina precetto. 

Son proprio questi ultimi che 
operano il salto di qualita. 
<t Quello che opprime i negri e 
soltanto la versione esaspe-
rata e grottesca di quel che 
opprime il resto del paese > 
afferma Mario Savio. il lea
der ventenne del Free Speech 
Movement, ed e cioe un model-
Io di organizzazione industria-
Ie per nulla sensibile ai fatto
ri. ai rapporti e ai valori del-
l'uomo. La parola «capitali-
smo ^ non viene detta. ma il 
riferimento ad essa corre co-
stante per tutto il discorso. An-
zi il discorso assume un va-
lore ed un senso proprio in 
quanto e sotteso dalla critica 
ad una determinata forma di 
organizzazione economica e so-
ciale. 

Naturalmente. questo tipo di 
critica viene alia luce soltanto 
ad un dato livello. quello stu-
dentesco, e nemmeno sempre. 
Tuttavia, sia nei giovani che 
si limitano a dimostrare pacifi-
camente per i diritti civili dei 
negri e contro l'escaIafion, sia 
in quelli che han maturato la 
necessita di ribellarsi al loro 
ambiente immediato. la scuo-
la. in quanto non personale e 
non umana. ma interessata uni-
camente al rafforzamento del 
«sistema », sia negli uni che 
negli altri vi e al fondo del lo
ro impegno la scoperta e quin-
di la ricerca del valore della 
responsabilita umana. 

A questo mondo scientifica-
mente organizzato che fonda i 
presupposti del proprio svi-
luppo e della propria espansio-
ne sulla violenza. i giovani op-
pongono la « ideologia > della 
non violenza. Ai propagandist! 
della santita del lavoro e della 
inevitabilita della guerra i gio
vani rispondono che non tutto 
il lavoro e « s a n t o » ma solo 
quello umanizzato e responsa-
bilizzato e che non trasforma 
1'uomo in mero ogeetto di una 
tecnologia superiore. e rispon
dono ancora che la guerra d 
evitabile perche non necessa-
ria. non conveniente. moralmen-
te non assohibile. perche frut-
to di una perdita di control
lo politico, perche sostituibile 
con altri strumenti e condi-
zioni di vita e di pensiero che 
non siano quelli della violenza. 

A questo punto si possono 
porre alcune domande a cui si 
tentera di dare un abbozzo di 
risposta. I giovani dicono che 
una organizzazione il cui nu-
cleo centrale e dato dalla vio
lenza si puo combattere rifiu-
tando totalmente le sue strut
ture. e principalmonte quelle 
violente. la cui accettazione 
gia di fatto rappresenterebbe 
una capitolazione di fronte ad 
essa. Ed ecco la prima doman 
da : la non violenza e sufficicn 
te per oporaro questo ro\e?cia 
mento delle strutture societa 
rie? Probabilmente il concetto 
di non-violenza e un concetto in 
evoluzione o addirittura di 
transizione che apre a nuove e 
piu avanzate prospettive ed 
istanze di lotta man mano che 
si dispieghera in tutta la sua 
portata il significato di non-
violenza quale impegno attivo 
e diretto per la eliminazinne 
delle cause della violenza stes-
sa. In questo senso il dilemma 
non-violenza o guerriglia d pra-
ticamente insussistente. 

Procedendo in questa direzio-
ne e possibile rispondere an
che alia domanda: il movi-
mento di protesta dei giovani 
non violenti americani e assor-
bibile e integrabile nel c si
stema »? Proprio in quanto. e 
nella misura in cui. si propo
ne la soppressione di quella 

struttura organizzata di violen
za che fa da supporto all'intie-
ra societa, il movimento non 
e completamente assorbibile se 
non in quelle frange che non 
hanno saputo compiere il sal
to di qualita rappresentato dal 
passaggio dalle marce per la 
pace alia presa di coscien/a 
del rapporto guerra societa na-
zinnale. 

Ter/a ed ultima domanda: 
che incidenza ha la protesta 
giovanile sulla societa ameri
cana e che prospective di svi-
luppo presenta? La risposta 
in questo caso e molto piu in-
certa e complessa. Testimoniali
ze autorevoli danno notizia di 
uno stato di crisi. quasi un 
senso di impotenza che circo-
la tra i giovani americani ed 
e originata dalla constatazione 
che i mezzi non violcnti vengo 
no facilmente assorbiti < nel 
ventre della balena > johnso-
niana. Se la risposta alia do
manda precedente e esatta. 
puo voler dire che ci si trova 
in una condizione che precede 
il salto di qualita e 1'assunzio-
ne di impegni di lotta non di-
versi ma piu precisi. che non 
rifiutino la non violenza ma ne 
approfondiscano il significato 
e la portata rivoluzionaria. Na 
turalmente e solo una ipotesi. 
ma se fosse vera 1'incidenza 
della t protesta giovanile > sul 
futuro della societa americana 
potrebbe essere non indiffe-

Donne e Pupe per 
curare le nevrosi 
I fumetti e le rubriche epistolari di «Kent», di «Men» e di 
«King » riflettono le aride insoddisfazioni di un pubblico ses-

sualmenle represso e socialmenle inlegrato 

< Le donne di questo paese 
hanno una curiosa particolari-
ta: si svtluppano secondo i de-
siden dei maschi. Nella capi 
tale che d la citta piit adatta 
per certi studi. si vedono per 
le vie donne composte del solo 
deretano o del solo petto. Alt re 
donne sono lutte gambe o tutto 
sesso. Veduti comunemente un 
seno alia finestra a godersi il 
paesaggio o due caviglie sfio-
rare il marciaptede. 1 passanti 
si danno spesso di gomito e 
esprimono la loro meraviglia 
non per il fenomeno m se ma 
per la particolare bellezza di 
quelle membra vaganti >. E' un 
brano dell'immaginario viaggio 
dell'uinorista Enriio Flniano nel 

t Paese dei Poceri». la stre-
mata Italia del dopoguerra: ma 
Vimmagme dei vecchi paesi 
eqmvale quella dei nuovi, Vero-
tisvw ha itinerari obbligati, li 
lia percorsi Flaiano per i suoi 
taccttim del Mondo. come i! ju-
mettaro Philiphe Druillet, auto-
re di Lone Sloane. Vamante co-
smivo, cadetto di quella proge-
me imziatasi con Barbarella. 

Kent, il mensile per gli uomi 
HI", ne offre a titolo di assaggio 
alcune strisce: Sluane e finito 
in un pianeta abitato da bramo 
si tronchi femminili, una ridda 
di poppe e di natiche che gli 
ruotano intorno ovunque egli si 
muova. 

Lntie Sloane e stato tndotto 

rente. 

Fernando Rotondo 

II secondo volume della « Guida all ' ltalia leggendaria 

misteriosa insolita e fantastica » 

Con i trulli il Guercio di Puglia 
costruiva senza pagare tasse 

Un curioso caso di speculazione edilizia e di evasione fiscale nel 1635 
II " week - end » delle anime dannate e il << giallo » di papa Celestino V 

Alberobello, 1635. II conte 
Gian Giacomo Acquaviva. det-
to anche il Guercio di Puglia. 
signore del luogo ordina agli 
abitanti che non si costruisca-
no altre case che trulli. II con
te Acquaviva non pensa. ovvia-
mente, al turismo di cui i trul
li saranno cospicua fonte ne. 
tantomeno. all'effimera gloria 
che al paese ed alle sue ca-
ratteristiche abitazioni procu-
rera . poco piu di trecento an
ni dopo. una canzonetta pre-
sentata al festival di Sanremo. 
L'astuto feudatario sa che per 
fondare c castelli > e cterre > 
bisogna avere I'autorizzazione 
del sovrano e pagare un tri-
buto annuo I trulli non sono 

ne < castelli ^ ne c terre >. so
no considerati solo c ville > e. 
in quanto tali, non sono sog-
getti ne ad autorizzazioni ne a 
tributi. 

Inoltre, in caso di necessita. 
possono essere abbattuti facil
mente. dato che sono costruiti 
senza malta. Roba da far mor-
dere le dita agli speculatori 
edilizi e ai costruttori milane-
si che fabbricano c in preca-
rio >. Una storia di speculazio-
ni e di evasioni fiscali che in-
sieme ad altre mille storie 
d'amore e di morte. di diavoli. 
streghe. fattucchiere. santi. 
sortilegi. miracoli. venefici. 
fantasmi. tesori nascosti. fatti 
slorici inauditi fa parte del se

condo volume della Guida al-
Vltalia leggendaria misteriosa 
insolita e fantastica (editore 
Sugar. 4.000 lire). 

Sono vicende che i curatori 
dell'opera raccontano con mol
to garbo e senso dell'humour, 
scegliendo tra il molto mate-
riale che riguarda Marche. 
Umbria. Lazio. Abruzzi e Mo-
Iise. Campania. Basilicata. Pu
glia. Calabria. Sicilia e Sarde-
gna. 

Attraverso storie e leggende 
di mezza Italia (l 'altra mezza 
e compresa nel primo volume) 
rivivono antichi miti e altri si 
ridimensionano. Cosi l'asceti-
co rigore di San Francesco 
d'A^^isi si attenua quando. sen-

tendosi approssimare la mor
te, chiede ad una sua arnica e 
protettrice di andare alia Por-
ziuncola per preparare le ese-
quie e un ultimo piatto di « mo. 
staccioli y; o quando si rac-
conta che Garibaldi, mentre 
costruiva la sua casa a Ca-
prera. voleva fare il muratore 
ma ne fu impedito da un capo-
mastro che lo relego al ruolo 
di manovale e al quale l'Eroe 
dei due Mondi imparo a ri
spondere quell'* Obbedisco! > 
consacrato alia storia nel lSfifi 
a Bezzecca: o. ancora. quan 
do si apprende che il < gran 
rifiuto » di Celestino V non fu 
frutto della sua ignavia ma di 
un * giallo » ordito da un car-
dinale che aspirava al posto di 
Papa, un < giallo y pieno di 
strane apparizioni che terro-
rizzano Celestino V e che si 
concluded con la sua morte 
violenta. rivelata ai po=teri da 
ur. buco nella testa. 

Cosi sorprende euriosamen 
te =apere che nol Mille. secon
do una leegenda. che si in-
quadra co<;i bene anche in que
sti no>tri tempi di « ponti >. le 
anime dannate tra^correvano 
un ireek-end. sotto forma di 
uccelli neri e imprendibili. sul
le rive del lago di Averno. 
L'antica arte di arrangiarsi ri-
vive nella storia di Sant'Elmo. 
un romito di Reggio Calabria. 
costretto a trasformarsi in 
complice dei contrabbandieri 
per necessita familiari. 

E sullo sfondo delle * grandi 
bat tael ie» che ci hanno rifm-
pito la testa a scuola. risuo 
nano. eagliarde e \endicatrici . 
le prime p^rnarch;e della sto
ria che. «econdo quanto nar-
rano a Slontesarchio. un pae^e 
in provincia di Benevento. 
avrebbero accolto eli sconfitti 
romani che sfilavano. cupi e 
depressi. sotto le Forche Cau-
dine. 

Come avvertiva la premessa 
al primo volume, questa Guida 
\uole essere un awiamen to . 
ur. invito alia conoscenza di 
quanto di fantastico. leggenda-
rio. insolito e misterioso d se-
nolto nelle cantine delle no-
«tre tradizioni. E in cui — ac
canto a sogni. speranze. pau-
re. passioni e desideri di ogni 
tempo — ci sono fatti — come 
l 'eva'ione fiscale dei signore 
di Alberobello — che. mutati i 
tempi e i nomi, potremmo 
pubblicare sui nostri giornali. 

Ennio Elena 

dal bieco Gorth, sovrano delle 
tenebre, a amare Donna, una 
creatura che ha in se (alio stato 
potenziale di accumulatore) tut
to I'amore dell'universo. L'am-
plesso tra Donna e Sloane 
dovrebbe venire assorbito da 
un catalizzatore che lo trasfor-
merebbe m energia. Con Vener-
gia cusi raccolta il bieco Gorth 
tentera la conquista del mondo. 
Ma Vmtensita dell'amplesso fa 
saltare la diabolica macclnna; 
anche Donna deflagra in un 
turbine energeticu che si diffon-
de negli spazi infiniti. 

Una presenza amoroso che 
riscaldera il cuore e la mente 
degli uomini. Una storia troppo 
coniplessa per il retroterra cul
turale dell'acquirente dei no-
strani periodici per uomini, e 
Kent, dopo le poche strisce 
proposte come assaggio, cauta-
mente ripiega su un proprio 
fumetto, tin sadiano (nelle in-
tenzioni) pasticciaccio erotica, 
ambientato nella Repubblica 
Popolare Cinese, con nude Dee, 
dedite all'antropofagia e Guar
die Rosse nell'ingrato ruolo di 
vivande. Nel fumetto erotico 
— paccotiglie a parte — la cui 
nascita e concomitante alia 
grande diffusione dei periodici 
per uomini, emerge una sarca-
stica visione della realta con i 
personaggi che g'tudicano e de-
ridono le nevrosi collettive e 
individuali. Sono la risposta 
strafnttente ai problemi di un 
pubblico immaturo, attraverso 
una simbologia spesso assai 
grossolana e scoperta. 

Sotto questo profilo e per le 
reazioni provocate assai signi-
ficativo e Jodelle, Velegante fu
metto francese pubblicato da 
Men (il capostipite dei nostrani 
periodici semipornografici) am
bientato in un impero romano 
consumistico e matriarcale, 
dove proconsolesse e conturban-
ti 007 in mini-tunica si combat-
tono e amano senza esclusione 
di colpi. 

A molti borghesi, acquisiti a 
Men Jodelle non e gradita; abi-
tuati all esaltazione della liber-
td e superiority del « maschio y. 
considerano questa eroina trop
po « scostumata » e autonoma. 
Piu consona alia loro « morali-
ta y e Pupa Gey, ospitata da 
King (altro mensile per uomi
ni). e sosia di Brigitte Bardot. 
Pupa Gey rtsolve ogni sittta-
zione spogliandosi e. nel caso. 
lasciandosi amare. 11 sua sug-
gerimento sbracato e ripetuto 
con la petulanza di un'adesca-
trice e: € Curate le vostre ne
vrosi nel letto di una squillo e 
non sul divano dello psichia-
tra y. 

Questa stampa, in sostanza, 
e la sordida e ricompensata 
(dalle alte tirature) procaccia-
trice di contcntini alle insoddi
sfazioni. alle curiosita e alle 
compiacenze morbose di un 
pubblico sessualmente repres
so; il successo delle rtviste die 
ospitano i descrilti personaggi 
sono smtomattci non certo di 
una raggtunla emanctpazione, 
ma di una xmmaturita con pn-
che possibihta di autonomi af-
francament't. 

A conferma di quanto dicia-
mo, nelle corrispondenze di 
queste riviste con i lettori si 
trovano tracce di traumi e pro
blemi, una vera e propria linea 
gotica del sesso, che ha per 
confini le bizantine lettere dal 
Meridtone sulla vergimta e 
quelle dal triangolo sulla sco
perta di inclinaziont alia De 1M 
clos, come Sergio G., di Genora 
che scrne a Kent, vergognosn 
e compiaciuto dell'ardore con 
cui sua mnglie lo ama dopo 
averln tradtto. Altrettanto si-
gnificativa la lettera di una si-
gnora romana spedtta a Tab: 
suo marito e un guardone, con 
gli occht sempre posati su foto 
e riviste pornografiche; stufa 
di queste concorrenti cartacee 
la signora si c falta fotogra-
fare nuda per la gioia del co-
niuge. Lui. per la forza dell'abi-
tudme, ha fatto circolare quelle 
foto in ufficio; la donna offesa 
chiede al direttnre della rivtsta 
di lasciarle rxpagare I'mdiscre-
zione del marito con la stessa 
mnne'a. Allega alia lettera una 
delle sue foto porno e chiede 
che venga pubbheata. 

Cio che lega i protagontsti di 
queste due squalltde vicende e 
la loro incapacitd di un'autono-
ma reazione; conseguentemente 
essi si identificano e si muovono 
come i personaggi delle vicende 
date loro in pasto da questa 
stampa. Se cio e di una eviden-
za dirompente nei due casi li-
mite, si delinea per altro assai 
significativamente nell'insieme 
delle rubriche epistolari. La 
loro letlura da la sconfortante 
sensazione di trovarsi di fronte 
a una massa del tutto integrate. 
in bilico tra gli antichi tabu 
(vedi le disquisizioni sulla ver-
ginita) e gli interessati lenocinii 
di questa stampa. recepiti, per 
mancanza di cultura e di mora-
lita. 

Wladimiro Greco 

I 
Wilfred Burchett 
HANOI 
SOTTO LE BOMBE 
Prefazione dl Bertrand Russell 
Traduzione dl Franco Bertone 

Nostro tempo, pp. 252. L 1.200 
Un notevole contributo alia 
storia contemporanea, un 
libro che verra letto e stu
di at o con ammlrazione par 
molte generazionl. 

(Bertrand Russel) 

Frtedrich Engels 
Karl Marx 

LA SACRA 
FAMIGLIA 
A cura dl Aldo Zanardo 
Bibhoteca del pensiero 
moderno. pp IXIX-4B2 
L 2.800 

La crisi del giovane hegell-
smo, Feuerbach e la sini
stra materialistica e socia
lista. la rottura con la si
nistra idealistica. Nuova 
edizione annotata e corre-
data da una appendice di 
testi di Bruno ed Edgar 
Bauer. 

ICLASSICI 
EJ| .« . Riyn It 

Classici 

della letteratura 

Prosper Merimee 

CARMEN 
E ALTRI RACCONTI 
Prefazione dl Michele Rago 
Traduzione di M. Teresa Lu 
ciani. pp 384. L 2 500 

Una delle piu tipiche « 
suggestive storie d'amore 
e di morte della letteratu
ra universale. 

Anonimo spagnolo 

VITA Dl LAZARILLO 
DE TORMES 
A aura di Rosa Rossi 
pp 200. L 1 800 

La vicenda di Lazarillo. il 
capostipite della narrativa 
picaresca, una delle opere 
piu avvincenti e ricche di 
sottile umorismo della let
teratura spagnola. 

Opere di Lenin 

Volume XXVIII 

luglio 1918-marzo 1919 
pp 500. L 2 800 

Da • La rivoluzione prole-
taria e il rinnegato Kaut-
sky» agli scritti e ai di-
scorsi sulla nascita della 
Terza Internazionale. 

Volume XXIX 

marzo-agosto 1919 
pp 560. L 2 800 

Successi e difficolta d«t 
giovane potere sovietico. 
la guerra contro gli inter* 
ventisti stranieri e i gen«-
rati bianchi, i compiti del
la Terza Internazionale. 

Anderlini, Barca, Basso. 
Boni. Di Giulio. Foa, Gio> 
litti, Ingrao. Lama. Macav 
rio. Mosca, Pajetta, San
ti . Trentin, Vanni 

INCHIESTA SULLA 
UNITA' SINDACALE 
Mille risposte alia rivista 
- Rinascita -. Nostro tempo. 
pp. 338. L. 1.500 

Una inchiesta spregiudica-
ta su un tema centrale ,del 
dibattito politico: I'unita 
sindacale. 

I Editori Riuniti l 
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