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Un bruciante « pamphlet» 
dello studioso di linguistica Chomsky 

Dalle teste d'uovo 
una sfida a Johnson 

Responsabilita e complicita degli intellettuali U.S.A. 
di fronte all'aggressione imperialista in Asia — La 
necessita di una nuova piattaforma dell'opposizione 

Una manifestazione di giovnnl 
al Pcntagono di Washington 

Le cosiddette teste d'uovo 
nmericanc si trovano oggi a 
r iv i \ ere il dramma degli intel
lettuali. non solo tedeschi. di 
Fronte alio atroeita commesse 

' dai rispettivi governi t'.:iante 
la seconda guerra mondiale. 
* Che cosa ho Fatto io? », e la 
domanda che gia oggi si pone 
una larga parte degli uotnini 
di ctiltura davanti ai crimini 
di guerra e al l 'aggressione nel 
Vietnam e piu in generate da
vanti alia politica imperiali
s ta degli Stati Uniti. 

All'interrogativo tenta di da
re una risposta un pamphlet 
che e al tempo stesso una ra-
dicale messa in stato d'accusa 
della politica estera a m e n c a n a 
e una ripresa. in termini con-
cretamente stnrici e politici, del 
discorso sulla Funzione e sulla 
responsabilita politica degli 
intellettuali nella presente so
ciety (N. CHOMSKY - Cosa 
fanno le teste d'uovo, De Do

n a t e . Bari. 1967. pp. a3. L. 600). 
Gl'intellettuali — dice 1'A., 
che d un noto studioso di pro
blem! linguistici — rappresen-
tano nell'attu.ile societa occi-
dentale una minoranza pri-
vilegiata in quanto essi sola-
mente s >n > in grado di sma-
scherare le menzogne che i go-
verni propagano attraverso il 
monopolio sostanziale dei ca-
nali di comunicazione per la di-
Fesa di prccisi interessi di c las-
se . Una parte di essi . pero. non 
solo rifiuta tale ruolo demisti-
Ficatorio ma addirittura forni-
s e e le basi pseudo-storiche. 
pseudo-sociologiche e pseudo-
ideologiche alia politica che su 
tali menzogne si regge. giun-
gendo sino ad afFermare la 
incompetenza degli intellettua
li nei riguardi delle decisioni 
politiche. che andrebbero la-
sciate agli < esperti ». Questa 
tesi viene completata dalla 
teorizzazione della « morte del
le ideologic >, per cui all'intel-
lettuale non resterebbe ormai 
c h e sostituire le ideologic che 
mirano alia trasFormazione 
della societa con una serie di 
tecniche dcll 'accomodamento e 
dell'integrazione sociale. assu-
mendo quindi il ruolo di ideo 
logi del s istcma al l ' intemo del 
quale si sono scavati una co-
moda nicch'.a che s e non da 
loro il potere tuttavia assicu-
ra determinati privilegi in rap-
porto ad altri strati sociali 
inFeriori. 

La contcstazione che Chom
sky conduce a tale « ideolo-
gia > non a w i e n e a livello pu-
ramente — s e e consentito Io 
apparente bisticcio — idcologi-
c o ma si sviluppa attraver
s o la documentazione e la de-
nuncia dei cedimenti e del le 
mistiFicazioni degli intellettua
li amerieani ogni qual \o?ta 
r imperial i smo ha avuto b iso 
gno di masch"rare la sua reale 
natura aggrcs s i \ a e rapina-
trice con un moralismo ipo-
crita ed un cinico ciustiFka-
Tionismo. II meccanismo c or
mai ben collaudato: dati per 
scontati i valori di liberta dei 
quali sono portatori gli USA. 
r e consegue che una societa 
non disposta ad aprirsi alia 
penetraz ;one economica e al 
controllo politico yankee non 
pud essere libera, per cui. s e 
€ per raggiungere un simile 
obiettivo. sara necessario av-
viarsi sulla strada del g e 
nocidio nel Vietnam, na^'en 
?a: vorra dire che questo e 
appunto il prezzo da pngare 
per diFendere la liberta e i 
diritti d e l l ' u o m o (p. o«). 

A questo punto intervengo-
no gli < «*perti responsabili ». 
i € tecnici del Welfare State > 
a cucinare sapientemente il 
piatto di menzogne. Interverra 
il reverendo R J. Jaegher . 
consigl iere dell'Istituto di Stu 
di sull 'Estremo Onente della 
Seton Hall University, a spie 
g a r e c h e i nordvietnamiti. co
m e tutti i popoli costretti a 
v ivere in regime comunista. 
« sarebbero felicissimi di esse-
n bombardati p u r di essere li-

americanl contro I'aggressione Imperialista al Vietnam davanti 

berati» (p. 31). Interverra 
Goldberg ad affermare che i 
Vietcong rappresentano % meta 
dell'uno per cent - della popo-
lazione sudvietnamita »: cioe 
la meta del numero delle reclu-
te sudiste che hanno disertato 
tra i Vietcong nel 1905. secon-
do le cifre del Fentagono. In
terverra Walt Rostuvv ad enun-
ciare Ji.ioditticamenle il prin-
cipio base sul quale e costitui-
ta la attuale politica estera 
americaiici: « Noi siamo aper-
tamente sfidati dalla Cina co
munista e ce ne sentiamo mi-
nacciati P. Osserva Chomsky: 
« Naturalmente non e aFFatto 
necessario provare la realta 
di tale niinaccia ». (p. 20). 

L'autore non risparmia gli 
attacchi agli uomini della 
New Frontier kennediana — 
esemplare e la stringata vio-
Ien..a con cui giunge a grati-
Ficare Arthur Schlesinger del 
meritato epiteto di « b u g i a r -
do della Baia dei Porci * —, 
mirando egli piu che ad una 
polemics antijohnsoniana a 
ricostruire in tutta la sua spie-
tata coerenza una linea c h e 
dalla dottrina Monroe si sno-
da attraverso l'ipocrita paci-
Fismo di Wilson giu giu Fino 
a Truman. Eisenhower (il qua
le nel 196-1 si vant6 candida-
mente di aver inviato dieci 
anm prima I'aviazione USA 
nel Guatemala « per dar man 
Forte agli invasori >). Fino a 
collegarsi al le amministrazio-
ni di Kennedy e Johnson. Sot-
to accusa e non solo la politi
c a di questi . ma 1'essenza e 
la natura dell ' imperialismo 
americano. 

Al servizio di questo stanno 
gli esperti consenzienti al si-
s tema. intenti a mettere a pun-
to tecniche svincolate da valo
ri politici e sociali e che con-
trariamente alia opinione che 
hanno di s e stessi e del loro 
la \oru sono piu che mai 
< impegnati » in un certo tipo 
di politica. quella a cui sono 
interessati il Pentagono e le 
grandi corporazioni che Finan-
ziano lautamente le loro ri-

cerche. La smentita della va
lidity del presupposto su cui 
Fondano la loro < scienza pura» 
la loro sociologia disancorata 
da: \a lor i v iene proprio da 
quel popolo di guerriglieri in 
pigiama nero che approssi-
m a t h a m e n t e armato tiene in 
scacco la piu grande potenza 
imperialista del mondo. Segno 
che la loro equazione Fra 
tecniche e valori. computers e 
ideologia e stata impostata 
male. 

A questo punto la doman
da x Che cosa ho Fatto? ». si 
tramuta in: « Che Fare? ». S \ e -
lare le menzogne — bene. E 
poi? II pamphlet sembra arre-
starsi proprio la dove dovreb-
be incominciare. senonche la 
lettera apertamente * provoca-
t o n a > di un altro prcressore 
universitario n lancia il discor
s o e apre un capitolo nuovo. 
senz'altro il niu interessante 
s e pure troppo b r e \ e . Chom
sky non si sottrae al varco 
del le obbiezioni mossegli pro
prio sul terreno del « che Fa -
re? i e coraggiosamente propo
ne a'cunc :n:z:at:\e concrete 
che son piu della semplice pro-
testa. alcune gia attuate (ri-
Funo di pagare le tasse . sit-in, 
con el: Mudenti del Massachu
setts Institute oF Technology. 
la cittadella universitaria del 
« ctMisenso » nella quale inse 
g n a ) . altre appena suggeri-
te (oFFnrsi come ostaggi ai 
Vietcong). 

Nelie ultimissime pagine Io 
A. compie un \ e r o e proprio 
salto di qualita. rispetto ad 
analoghe prese di posizione di 
intellettuali amet icani . nella 
elaborazione di una eFFicace 
o>ntrostrategia dell'opposizio-
ne che non si collochi piu al
l ' intemo del s istema per ero-
der'o dal di dentro con gli 
strumenti che Io s tesso siste
ma gli offre. ma tenda ad 
uscirne violentcmente per 

operare con altrettanta vio-
lenza dal di Fuori. Una 
volta accertata la neces
sity e quindi la « volonta 
di battere anche vie il
legal I per opporsi ad un go^ 
v erno indecente » la conclusio 
ne e inevitabilmente che come 
«trent'anni Fa. molti uomini 
seppero uniisi a bn ,ate inter-
na/ionali che combattevano 
contro gli eserciti dei loro pae-
si » (p 08). cosi oggi la prote-
sta puo e deve assumere Forme 
piu radicali e rivoluzionarie. 
Son posizioni queste che si 
collocano decisamente Fuori 
della tradizionale piattaforma 
liberale della sinistra intellet-

tuale americana e vengono a 
coincidere di fatto con quelle 
di Stokely Carmichael e dei 
giovani marciatori e manife-
stanti che si propongono aper
tamente obiettivi illegali di di-
sobbedienza civi le . 

Fernando Rotondo 

La «Storia» aggiornata di Antonio Ghirelli 

C0LLETT0 E P0LSINIINAMIDATI 
PER I PRIMI AZZURRI DEL CALCI0 

Ma fin dalle romantiche origini del 1910 erano ben presenti i mali profondi che si sarebbero progressivamente aggravati 

Come i regolamenli furono violali da gerarchi fascisli e «padroni del vapore» - Modificare la societa per curare Io sport 

La sua prima partita uffi-
dale la nazionule italiana di 
calcio la gioco il 15 maggin 
1910 a Milano. contro la Fran-

cia: gli * azzurrx », allora. 
non erano azzurri; provenienti 
quasi tutti dalla borghesia 
impiegatizia e mercantile, ave-
vano adottato una distinta ca-
micia bianca col colletto e i 
palsini inamidati, come esi-
gevav.o le narme delleleganza 
del tempo. II portiere non ave-
va il paracqua perche il tem
po non lo riclnedeva e I'occa-
sione — la prima gara in 
ternuzionale — neppure; ma 
fino a poehi anm prima era 
scontato che. in caso di piog-
gia. il portiere (come iarbitro) 
si riparasse con Vombrello che 
dovera geltare dietro la porta 
quando I'azione si avvicinava 
alia sua area 

Altri tempi, ovviamente, ed 
altri giocaton; giocaton eclet-
tici. soprattutto, capaci di ri-
coprire indifferentemenle ogm 
ruolo col massimo rendimen-
to: nella formazione del Genoa 
che nel 1898, vinse il primo 
campionato italiano troviamo 
tra gli altri Spensleu in por
ta. Leaver terzino destro. Dap
ples mediano destro. Pasteur 
II mezzala destra. Ghigliotti 
centravanli e De Galleani mez
zala sinistra. Questi giocatori 
figurano anclie nel Genoa del-
Vanno successivo. solo che il 
portiere Spensleg era diventa 
to terzino sinistro, il terzino 

destro Leaver era centromedia-
no (che col « metndo * equiva 
leva al « mediano di spinta > 
del sistema), il mediano de

stro Dapples era centrattacco. 
la mezzala destra Pasteur era 
mediano sinistro, il centrattac
co Ghigliotti era diventato por
tiere e la mezzala sinistra De 
Galleani era terzino destro. 
E rivinsero lo scudetto. 

Ma chi vuole bearsi degli 
« altri tempi», del calcio ro-
mantico con i baffi, il collet
to duro e i giocatori genero-
si e disinteressati si fermi qui: 
la Storia del calcio in Italia 
di Antonio Ghirelli (ed. Einau-

di. pagg. 344. L. 4.000) da dei 
grossi dispiaceri: se oggi il cal 
cio italiano e malato il fatto 
e che i germi li aveva in se 

naicendo. sono cresciuti con lui 
e piu in fretta di lui: la sto 
ria del calcio in Italia e una 
storia di risse. di sr,andali. 
di beghe che hanno assunto di 
mensioni ogni volta maggion 
man mano che questo spnrt ap 
parira sempre piu come un 
ottimo mezzo di speculazinne 
politica ed economica: e man 
mano che aumentarann le spe 
culazioni politiche ed economi 
che diminuivano i risultati sul 
terreno internazionale. fino alle 
irresistibili t comiche * del do 
poguerra. 

Questa Storia del calcio in 
I ta l ia , infatti. Ghirelli I'avera 

scritta nel 1951. quando la na 
zionale italiana era stala eli 
minata dulla <J Coppa Rimet * 
ad opera della Svizzera: sem 
brava che piii in basso di co 
si non si potesse scendere; in 
vece nel '58 non entrammo 
neppure nel girone conclusi 
vo: nel '62 in Cile accadde 
quello che tutti sanno; nel '6(> 
in Inghilterra fummo liquida 
ti dalla Corea del Nord. Alio 
ra Ghirelli ha ripreso la sua 
« Storia * e I'ha completata per 

aritvare a concludere che *qua 
li Mano le prospellive imme 
diate di riscatto e impossibile 
dire, ma e certo che nessuna 
riforma seria potra essere rea-
lizzata nel microcosmo dello 
sport professionistico se la so 
cieta italiaw non arra attua-
to. su scala assai piu ampia, 
la sua conversione ad una con-
creta e profonda democrazia ». 

// male, insomma. e nel ma-
nico: se nel secondo dopo-
guerra abbiamo avuto i miste-
ri delle fialette di pipi scorn-
parse o manomesse, le sqna-
dre diventate societa per azio-
ni delle quali, quindi, il pac-
chetto di maggioranza pud fi-
nire in mano dei < proprietari > 
di una squadra auversaria, i 
< club * comperati per vincere 
le elezioni e i calciatori com
perati e lasciati in < eredita » 

Torino, novembre 1897: questo gruppo di studenti liceali e ginnasiali fonda lo Sport Club Juvenilis. II primo scudetto verra nel 1905 

alia fanciulla del cuore. nel 
primo dopoguerra non era che 
ci fosse da stare allegri. Sotlo 
questo aspetto la « Storia > di 
Ghirelli e una miniera: il pri
mo titolo del primo dopoguerra 
doveva essere assegnato in se-
guito ad una finale tra Inter 
e Livorno, <t ma gli organi fe
deral'! lenevano in cosi scarsa 
considerazione il calcio a sud 
degli Appennini, che assegna-
rono il titolo alia squadra mi-
lanese ancor prima che aves-
se luogo la finalissima >. Un 

bel geslo. ripetuto nel 192! 
quando assegnaruno il titolo 
al Genoa senza aspettare che 
questo aiesse battuto il Savota 
di Torre Annunziata. 

D'altra parte il Genoa Van 
no dopo pago caro questo 
privilegio: ebbe la disgrazia 
di dover giocare la finalissi-
m a col Bologna, del quale era 
acceso sostenitore uno dei 
fondalori del fascismo: Vono-
revole Leandro Arpinati. che 
qualche anno dopo sarebbe 
diventato I'unico arbitro dello 

Mostra postuma dello scultore che fu leggendario partigiano 

I fanciulli di Berto Zampieri 
Napoli: 3J Rassegna d'arte del Mezzogiorno 

Sculture a Palazzo Reale 

Omaggio a un artista originate che rifuggi da ostentazioni e da 
superficial! aggiornamenti di gusto — Una presenza indimen-

ticabile nella vita artistica e civile di Verona 

Con una mostra postuma. che 
raccogU2 una scttar.tma di opere 
tra sculture. quarin e di^egni. 
Verona ha voiuto ncordare e 
onorare Berto Zampieri. scom-
parso nel '66 a soli 56 anm. 
La mostra s'e inaugurata qual 
che giorno Fa nella Sala Boggian 
di Castelvecchio alia presenza 
dei familiar!, delle autonta e di 
una larga schiera di amici e di 
cittadini. L'omaggio. cosi vivo e 
sincere, ha unJto uomini e ammi 
rator: di ogni tendenza polit.ca 
ed e^tetica per tiitto cio che 
Zampten ha sijfmficato nella pu 
rezza dei snot ideali e nella 
venta dei suoi sentimeriti. 

tntroducendo il catalogo. Berto 
Perotti rievoca la vicenda uma-
na. artistica e politica di Zam
pieri. sottolincandone giuslamen-
te I'esemplarita. Si tratta di una 
vicenda per molti tratti simile a 
quella di tanti altri intellettua
li della seconda generazione del 
'900. che seppero scecliere la via 
deirantiFascismo. affrontando i 
rischi e la lotta sino alle sue 
extreme conseguenzc. Zampieri 
infatti fu uno di quei giovani che 
'in dali'anteguen-a pre«*ro con-
tatto col cnippo milanese di 
* C'orrente > e coi a'tri antifa
scist!. tra cm Otto Pankok. lo 
artista tedesco antinazista che 
organizzava I'opposizione clanrie-
*tina in Genpania. E" naturale 
quindi che. venuto il tempo della 
resistenza armata. egli f o v « an
che tra i primi ad agire. 

Le sue Resta sono Wgenda-
ne . Egli fu 1'orRanizzatnre dei 
Gap veronesi e il protagonista 
di alcune tra le piu eroiche 
imprese della lotta contro i na-
rifascisti. Quando «ui gioma-
letti "tfampati nella enspirarione 
leccemmo la cronaca sommaria 

dell'assa'to al Carcere degli Seal 
7i. che porto alia liberazione di 
Giovanni RmH.i r-^tanmo pra 
forKtamp-nte en-A7 <vnt:- co_aK-
gio. metodo. temoe«ti\ita furono 
i segni diMintivi >Y. quella straor-
dinaria a7ione Ma allora non 

meraviglia dunque se. dopo la 
j?uerra. egli "e ne ritorno ai >u<> 
lavoro di scultore e alia catte 
dra di plastica in un Istituto 
d'Arte della sua citta. Chi avreb 
be detto. vedendolo mtento a mo 
dellare il \olto di un ragazzo. 
che si trattasse dello stesso uo 
mo che solo qualche tempo pn 
ma era lo spavento dei fascisti 
che a Verona credevano d'aver 
costituito uno dei centn piu sicu-
n della loro c Repubbhca »? 

Ma Zampieri come comuni 
sta. tu sempre presente nella vita 

j ciltadma: una pro-en™ a cm an 
I che gli av\er«iari rende\ano ono 
! re. una pre^nza cni le . respon 
| sabile. cosciente dei problemi 
j II suo ei>:up:*o pero it-n!i\j ehv 
j era soprattutto tra i giovani. ai 

quali bi^ognnva trasferire i va 
lori maturati nella lotta e la v o 
lonta di co*truire una societa mi-
el'ore. Co-i «ini"» a!i'u't mo. ez'.i 
ha lavorato e * I « H ! D , <=enza pre 
sunzioni e rotonche. 

IJI mostra Veronese ora ce !<• i 
riporta con le immagmi che ecli j 
dal ".i.1 in avanti ha elaborato • 
con amorovi p-^zienza. Zampie 
r,. anrhe ne-: a * ia .->^*i -i a". 

*ta hq e»»mnre rcrrafo un'cpres 
sione «obna. contenuta. p m a 
di effetti o di stravaganze IJJ 
«ua scuitura. come la ^ua pittu 
ra. e qualco^a di raccolto. di in-
timo di wmnie i 'o Ritrovare la 
\erita di un \n«o. di un gesto. 

i 'a mod-ilaziOTo d- JO r<v-r»- fcro 
c-o a CM: ten leva E questo e 
anche il motivo per cui il suo 
linguaggio pla^tico e co<d sce\-ro 
di o«tentazioni formali Zam 
pien insomma a\eva orrore di I 
atteggiarsi di assumere modi ] 

: oorf italiano. E' la storia 
delle famose « cinque fundi »: 
il Genoa vmsr la piima par
tita a Bologna, ma poi fu 
battuto in casa. Fu neces 
sario un terzo meant ro che 
t'oJ;p luogo all'Arena di Mi 
lano e fu arbitrato dal mi 
glior arbitro di quegh anm: 
Monro. II Genoa ftni il primo 
tempo in vantaggio per due 
a zero: all'inizio della ripresa 
il Bologna segno a sua volta 
e a meta del tempo « accadde 
I'episodio decisivo. Un attac-
cante bolognese. Muzzioli, 
detto " Tercsina "... scattava 
dalla posizione d'ala e, pal-
lone incollato al piede. si 
presentava a tre metri dalla 
rete genaana 11 goal pane 
cosa fatta quando dal piede 
di Muzzioli jxirti il bolide. 
Senonche De Pro si distese 
come una pantera e riusci ad 
mtercettare lo palia con il 
enrpo II cnoio derin in an 
nolo. Siente di fatto dunque. 
tant'e che Mauro da tre quar-
ti di campn inrlicn il corner ». 

Senonche Arpinati aveva 
deciso che fos«-e goal ed 

gonista una delle famiglie the 
ritroviamo anche oggi m ei 
ma alia geraichia valcistwa: 
la famiglia Agnelli II vecchw 
Giovanni Agnelli — piomere 
anche in tiuesto — aveva no 
tato che il calcio poteva es 
sere tin'ottima \on\e rfi pub 
blicita e di pre.ittgio e che i 
quattrini polevano consentire 
di fare ottime squadre. Cosi 
— fin da allora — la famiglia 
Agnelli era padrona della 
Juvenilis e poiche alia Ju 
ventus occorreva un terzino 
per il campionato '23 '24 e i/ 
miglior terzino sul mercalo 
era Virgiho Rosetta, della 
Pro Vercclli. lo com pero. Solo 
che lo compero mentre il 
campionato '22'23 era ancora 
in corso: la Pro Vercelli de 
nuncio il casn alia Lego, la 
Lega annullo tutte le partite 
della Juvenilis alle quali ore 
va parlecipato Kosetla, Agnel 
I' diede un bel po' di soldi 
alia Pro Vercelli che rinuncio 
al ricorsn. la Lega si ri 
manqto la decisione e multo 
ia Pro Vercelli per il « c o m 
portamento scorretto» dei 

enlro in campo insieme at \ s"°i sostenitori che avevano 
fischiato la Juvenilis appena 
questa era andata a giocare 
sul loro terreno 

D'altra parte lo stesso Agnel 
li dova i/ i via % alia paz 
zesca cfir.sa al denaro quan 
do. nel 1U2S. acquisto Varum 
tnm Orsi per 100 000 lire, pu'i 
una Fiat 50V e lo stipendio 
(/; S 000 lire al mese. equiva 

I lenti all'incirca a 3 mtlmni 

suoi. Mauro per un po' con 
timid a negare poi t accortasi 
di non aver via di scampo. 
P"r sottrarsi alle pressioni 
dei hnloqne?! e per evitare il 
peggio. concedeva il qr>al 

| Avvicniatosi pern a De Vec-
chi. capita no del Genoa, lo 
avvertiva che egli riteneva 
< O'icliisa la jxirtita e invitava 
d Genoa a conlmuore I'wcon 
tro esclusivamente pro for mensili di oagt; nello ste.>so 
ma r. Invece nel suo rapporto ' nnno la ste.ssa Federazione 
— dopo che al termme della mauguraia la prassi uffirui 
rartila dal treno di Arpinati 
furono sparati addirittura cnl 
pi di rivnltelln contro il treno 
dei lifosi genoani — non disse 
nulla di tutto quello che era 
arcaduto. F. lo scurletto fim 
d'irc Arpinati voleva che fi 
tiis<e: e p'tiche il Cnnsicihr, 
della Lega osn mullarr il Bo 
logna per i colpi di rivoltella. 

le dei < p r cmi di partita »: 
Vllalia qiocava con VUn 
qherut. \i era a lioma, era 
presente Mussolini e cio no 
nostante gli azzurri alia fine 
del primo tempo perderano 
per due a zero Sell'mter 
vallo il segretarm della Fede 
razione andd nealt spogliatoi 
e promise ai calciatori 4 000 

d COIISIQUO stesso fu depo.Ao j lire a te*ta se aressero vinto 
e sostituito da un altro di pm j Monro a dirlo. quella volta 
stretta nbbedtenza fascista j t m*ero (per 4 a 3): adesso 

Contemporaneamente erano *""" ' " " • ' ' " ' " *"*" 

Berto Zampieri: • Giovinetto 

rati altri * sixtcmi * di con 
dnzinnc del calcio che nel 
^econdo dop^/qucrra sareb 
hero <.inli perfezionati. quello 
dei quattrini per ri.-olvere i 
problemi di siiperiitritd spor 
Urn. 

11 prino scandnlo fu quelle, 
I con braccia conserte > (bronzo) | di Rosetta ed ebbe a pmta 

non IMSIOIIO piu nemmeno i 
premi per battere la Corea 

1st conrlu<mne? Son pun 
rlie essere quella di Ghirelli 
nnn e p'ts-~ibile prnsare di 
curare il mondo del calcio 
se non si cura prima la xo 
acta dn cm e prodoMo. 

Kino Marzullo 

Fino al M gennaio e aperta a Palano Reale, con ingresso libera, 
una mostra di scultnra italiana d'oggi. In 24 ambienti sono esposte 
opere dei seguenti artisti in parte di origine meridional* e in parte 
attivi nel Meridione: A;do Cald. Franco Cannilla, Carmelo Cap 
pello, Andrea Cascella, Pietro Cascella, Pietro Consagra, Nino 
Franchina, Umberto Mastroianni. Augmto Perez, Giovanni Tiz 
zano; nonche dei giovani (mancano pero molti scultori napolelani 
fra i piu interessantl) Carlo Alfano, Renato Barisani, Antonio 
Borrelli, Mario Ceroli, Lwclo Del Pezzo, Baldo Diodato, Carmine 
Di Ruggiero, Pasqwale Guida, Gin© Marotta, Pino Pascal!, Luigi 
Peizato, Giuseppe Pirowl, Gianni Pisani e Pasquale Santoro. Gli 
InvHI sono stati fattl da Cesar* Brandi, Maurizio Calvesi, Raffaello 
Causa, Fil!berto Mtnna, Vittorio Rublu, Mario Menichini. 
NELLA FOTO: un'opera In tubo di neon di Baldo Diodato. 

forzati di atfgiornarsi con e<ic-
n o n elementi di gu^to ^nrhe 
nrlla <=ua arte ha vo'uto cioe e«-
vere <=e M P ^ A enn =rmplici?a e 
prohita 

Ed e appunto da q,:e«to an-
golo cntico che oomrre ?uardar 
Io Mlora «i cap»ra. os<^er\an 
do i suoi pezzi miglion. covnc 

II pcdiglione italiano 
alia Biennale di Venezia 

eanevamn chi <"a a l«i 'eMa d. , . _ „ „ ^ . , ,,_ ,_ . ,_„ 
o-iel puffno <§• nartiffani che cv.eate. M n ^ " * ™ 1 

aveva osato sf.dare e battere il '•"-.to un paJP'to ^ ' T ^ 
nemico tra le w mora. !.n sa Tione | .e virtu d. qmp^arte w 
nemmo dopo il MS Era Berto celafe come erano celate m Zam 

La SoUcKomm'.ss-ior.e per le ar- • Per In tfuri.o rfi la'c MoAra i Per la sezior.c italiana della 
li fiaurottue della XXXIV Espo I la Sotiocomm-.ssione si e val<a i \ . \ ' . \ 7 \ Bicnna e la sauocom 

j sizior.c Eieniale Internazionale | riella covsiil^nza del pro* L'mhro J miss O I P . r an i -o i f l I'opportunitd 
d'Arte di Venena. eonposla dal i \i<o\loiio. Conterrainre dell'Ar , di presentare una ristrella s j 

I pm', Valentino Marfincl.'i. Pre<i \ r '*ir,o Sinnco d'Arte Coitemiro I lezmr.e rappre^entatna di rane 
dent-o !e forme co-i ro-.cl.i-? c iente. dal pro] Giuseppe Vaz i rar.ea di \cnezia. del prof. Gui [ 'enrienze. ha proposlo di imila 

carirjl. dal prof. Mario De Ba<i. t do Bollo. titolare di storia del \ r? Valeno Adarm. RodrAjo An-
" J " " ^ Varte all'^ccadem-a di Krera d\ , co. Gianni Bcrtmi. Xrturo Bon-

\hlar.o. del <ir Dietrich Mahloir. fanti. Gianni Colombo. Mano 

Zampieri. il delicato scultor** che 
amava sopraitutto modellare te-
stine di bambini e ritratti di 
adolescent! 

Solo il seaso profondo della 
giu«tizia e la coscienza acuta 
della liberta avevano trasforma 
to 1'artista Zampieri fn un uomo 
con FI mitra in pugoo Ma in 
lui non e'era neppure l'ombra di 
una inclinazlone alia violenza. 
cos! come non e'era l'ombra di 
una ambizione politica. Nessuna 

pien le «ue doti s t raoHimne di 
uomo BaMa pero un minimo 
di freqoenta7ione con quelle sta 
tue perche Tocchio incomind a 
^coprirle e ad apprezzarle E 
attraverso queste opere I'immagi 
ne ste^sa di Zampieri. un'imma 
gine gentile e purissima. rivive 
e ci comunica la sua semolice 
trasparente fiducia nella vita e 
negli uomini. 

Mario De Micheli 

dai p Itori Mir,o Radice c Giu 
~cppe Sv-.tarr.a'n. dal'.o <cu.' 
tore Arr.aldo Pomodoro e da' 
prof Can Alr*>rto DeT\cqva 
>e$relar,o aeierale del a Bien 
vale, a coicluswe dei pro 
pn larori ha propo^to al Pre 
s.d<%le della Rienna e. ino Gio 
rannt Faiaretlo Fisca. di rea 
lizzare un'amp'a rassegna at 
caraltere internazionale. avenge 
per tema « Line? della ncerca 
dal 1950 al 1965» nell'ambito 
delle arti della risione const 
derate in ogni loro aspetto. 

direllnre delle Kunslsammlungcn 
der Stat di \r,r\m'oerga, del dr 
Francois Milheu. Cori<erco1ore 
del 
di Panai. di Mr. Kynaslon Mo 

DeluiQi. Gianfranco Ferroni. 
Luciano Gaspari. Istrenzo Guerri 
HI. Gioranni Korompaji. I^on-

, , ,„ . . , ,^„ _, , • alio. Lino Marzot. Carlo Mat-
Musee de^ orl« decorat,}, , f l o | | ^nkt) W a r f p J | o y1oraJt. 

ni. Gmn Morandis. Gastnne Vo-thine. Con-eriatore del levied , l e / , , . \iaTm i V , a r o ' Pino PaKCa. 
Museum di .Veic York. 

La sottocommiswone ha inot-
fre proposlo dt allestire una mo
stra slorico CTttica dell'opera di 
Giacomo Rolla. Carlo Carra, 
Luigi Russolo e Gino Scvcrini 
dal 1910 al 1916. 

i li. Michelanaelo Pistoletto. Achil-
le Perilli. Giacono Porzano, G M * 
do Strazza. 

Sella sezione Maliana verrA 
inollre pre*entaia una scelta 

delle opere di Tancredi (19X7-
1964). 
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