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Si inaugura a Milano la XIV Triennale 
dedicate! al tema del Grande Numero 

Proposte di architetti e urbanisti di tutto il mondo 
Dai Giochi Olimpici di Citta del Messico ai pro-
getti per la citta socialista — 11 massacro di Hue 
Le immagini delta protesia giovanile — Defezione USA 

L'uomo moderno 
alia ricerca della sua citta 

CITTA' DEL MESSICO — II plastlco del nuovo Palazzo dello Sport 

Non e'e stata Triennale In 
questo dopoguerra che non 
•bbla suscitato le piu accese 
polemlche — e oertamente la 
XIV edizione che si inaugu
ra oggl 30 maggio a Milano 
non sara da meno. Ma quel-
lo che mi domandavo, circo-
lando per il Palazzo dell'Ar-
te alcuni giorni fa, mentre os-
servavo e ascoltavo architetti, 
artisti, che descrivevano cib 
che volevano significare con 
le loro immagini (e immagi-
navo io stessa perche* tutto 
era ancora largamente non fi
nite), era se questa volta le 
polemlche usciranno dal ri-
stretto cerchio delle elites cul-
turali, anzi dei soli architet
ti, e investiranno il pubblico, 
quel pubblico che la Trien
nale vuole quest'anno come 
protagonista della sua esposi-
zione. 

Un pubblico che vlene po
tto di fronte al tema del 
« Grande Numero » non tanto 
come fenomeno dl ripetibill-
ta e dl « serie» (come a pri
ma vista si potrebbe intende-
re) ma come termine esem-
plificativo della dimensione 
necessaria oggi per risolvere 
qualsiasi problema dell'orga-
nizzazione civile, dal piu pic
colo al piu grande. 

Un giornale parlato accotn-
pagna i visitatori ricordando 
loro le cifre dell'accrescimen-
to dl popolazione nel mondo; 
nello stesso tempo vengono 
•ottolineate la disponibilita dl 
spazio e di mezzi a disposi
tions. 

Come utilizzare l'enorme po-
tenziale, naturale e creativo, 
che potrebbe contribute a 
sviluppare un'umanita libera 
e felice? Architetti e urbani
sti dl tutto il mondo si ap-
plicano da anni alio studio 
del problema: e la XIV Trien
nale, finalmente sprovinclaliz-
zata, offre l'occasione di co-
noscere le loro proposte. For-
se alcune di esse potranno 
aembrare aweniristiche, e 
•confinare nel campo dell'uto-
pia, ma certo il dibattito 
che solleveranno non potra 
che vivificare l'ambiente cul-
turale architettonico italiano 
in un momento in cui, men

tre gli studenti premono per 
una decisa partecipazione al
ia trasformazione della socie
ty, sembra diffondersi tra gll 
architetti la tendenza a un 
nuovo accademismo, lontano 
dalle contaminazioni del 
reale. 

La sezione della Triennale 
che ospita la Mostra interna-
zionale del Grande Numero 
sara dunque senza dubbio la 
parte piu lnteressante della 
Esposizione. I gruppi invita-
ti dalla Giunta esecutiva so-
no stati liberi di trattare a 
loro piacimento il tema affi-
dato: vedremo cosl tra gli al-
tri le proposte del gruppo 
Archigram di Londra (che ha 
chiamato il proprio settore 
a Milanogram»), quelle dei 
giovani sovietici (Gutnov, Ba-
burov e altri) che mostrano 
i loro studi per la trasforma
zione moderna della citta so
cialista, quella di Gyorgy Ke-
pes, che in una sala plena di 
luci colorate, parla del volto 
delta citta di notte. 

Anche la sezione affidata al 
singoli Paesi partecipanti al
ia Triennale si occupa, in par
te, del «Grande Numero»: 
1'Italia vi e presente con una 
proposta di un gruppo di ar
chitetti napoletanl (vincitorl 
del concorso appositamente 
bandito) che illustra un pro-
getto di desalazione dell'acqua 
marina, su un brevetto della 
Universita di Napoli, con lo 
scopo di rivitalizzare tntieri 
territori meridionali; il Mes
sico espone cib che sta facen-
do per organizzare un evento 
di a Grande Numero» come 
queiio dei Giochi Olimpici. 

Una delle tesi sottolineate 
dalla Giunta Esecutiva (com-
posta da Giancarlo De Carlo, 
Alberto Rosselli, Vittoriano 
Viganb, Marco Zanuso, Albe 
Steiner ed altri) e quella del 
recupero della ' dimensione 
umana nella civilta ad alto 
sviluppo tecnologico: dover af-
frontare, come e necessario 
oggi, i probleml del vivere In 
termini di Grande Numero 
non deve voter dire massifi-
cazione dei consumi, non de
ve essere la * series in sen-
so alienante, non il trionfo del

la macchina sull'uomo. Mi 
sembra che l'olandese Van 
Eyck, che ha affrontato il te
ma dell'importanza della pic-
cola scala nella grande scala, 
abbia voluto significare pro
prio questo — e l'esempio che 
egli ha scelto, il riferimento 
alia lotta del piccolo popolo 
vietnamita contro la piu ter-
ribile potenza militare moder
na non poteva essere piu cal-
zante —; e l*ha tradotto ispi-
randosi ad un verso di un 
poeta vjetnamita, portandoci, 
attraverso una foresta di pa
ll, ad osservare le fotografie 
dl Hue prima e dopo la dl-
struzione, che si dissolvono 
nella visione di un volo di 
farfalle: « Hue e stata distrut-
ta, piango per tutte le far
falle ». 

Come si vede, tutti gli espo-
sitori si sono preoccupati di 
limitare al massimo 11 nume
ro delle parole scritte, cer-
cando di comunicare con il 
pubblico attraverso le imma
gini, le ricostruzioni di am-
biente, le invenzioni spaziali. 
E' chiaro qual e lo scopo. in 
questa Triennale che vuol es
sere popolare; ma saranno 
riusciti gli architetti a su-
perare 1 limiti del «gergo», 
nel momento in cui si cimen-
tano con le immagini? E' trop-
po presto per dirlo. 

Ma il significato di una sa
la a piano terreno non potra 
essere frainteso. E' lo spazio 
che era a disposizione degli 
Stati Uniti. impegnatisi a par-
tecipare alia Mostra: improv-
visamente, circa un mese fa, 
(e di questo forse II visitato-
re non verra a conoscenza) 
gli USA hanno rinunciato, a 
causa delle restrizioni delle 
proprie spese. Lo spazio e sta-
to riempito. aU'ultimo momen
to. con una mostra sulla pro-
testa del giovani, organizzata 
da De Carlo, Caruso e Belloo 
chio. E le fotografie che mo
strano la violenza con la qua
le 11 sistema si ribella a chlun-
que lo metta in discussione 
saranno, per tutti, estrema-
mente eloquentL 

Novella Sansoni 

Delegazione di scrittori 
dell' U.R.S.S. in Italia 

A sinistra: 
La P o r t a 
Hien - Nhon 
d e I Palazzo 
Imperiale di 
Hue, prima 
delle disir-u-
zionl provoca
te dalle trup-
pe U.S.A. 

A destra: I 
marines pe-
netrano nella 
antica cirla-
della di Hue, 
la c citta se-
greta » sim-
bolo di tutta 
la piu prezio-
sa cultura 
della peniso-
la indocinese 
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« Alee Nero parla » di John G. Neihardt 

Un vecchio Sioux racconta 
il genocidio del suo popolo 

Come I bianchi distrussero, alia fine dell'800, ogni possibility di sopravvivenza come nazione 
dei pellirosse - Decenni di terrore in un alterna rsi di speranze messianiche e di delusioni • Dalla 
battaglla di Little Big Horn all'eccidio di Wounded Knee - L'ultima disperata resistenza 

Una dcltgaiion* di scrittori dell'Unione Sovietica, di cui fanno parte A. Tvardovski, J . Aba-
scidlt, K. Simonov, A. Surkov e J. Brcitburd, in visit* in Italia • stata ricevuta icri mattina 
dal cempagno Luigi Longo. Nel pomeriggio la delegation* ha visitato la rtdazionc dell'Unita 
rictvuta dal co;npagni Giancarlo Pajetta e Maurizio Ferra.a (ncila foto). I compagnl sovietici 
•I tone caldamtnta congratulati ptr la vittoria altttorala dot Partito nellt ultima clazioni 
•MlltlrM. 

Agli Inizl degli sanni '30 a, 
dentro la Riserva indtana di 
Pine Ridge (South Dakota), 
viveva ancora un vecchio stre-
gone dei Sioux Oglala, Alee 
Nero, trascinando la sua esi-
sterna in « una capanna di le-
gno, di una sola stanza; Ver
ba cresceva sul tetto dl ter
ra », in fondo ad una strada 
senza uscita fra wmontl giaU 
li, senza albert*. Nella Riser
va €tum accadeva quasi mal 
nulla, fuorcM gli eventl me-
teorologici, la comparsa e la 
scomparsa del sole, della lu-
na e delle stelle, e per i vec 
chi non e'era quasi nulla da 
fare: soltanto aspettare il ri-
torno del passato*. Forse per 
questo Alee Nero accettb di 
raccontare la sua vita a John 
G. Neihardt, uno studioso del
la storia del West, che tie tra-
scrisse scrupolosamente le pa
role. 11 libro, di cui e usci
ta ora la traduzione italiana 
per le edizioni Adelphi (Alee 
Nero parla — Milano, 1968, 
pp. ??0. L. 2300), e di grande 
interesse ed he molte pagine 
assai belle. 

L'arco della narrazione ab-
braccia gli ultimi decenni del
l'800, il periodo doe in cui i 
bianchi (I Wasichu;, sospintl 
dallo sviluppo capitallstico al
ia conquista di sempre nuovi 
territori, dtstmssero ogni pos
sibilita di sopravvivenza, co
me nazione, dei pellirosse. La 
vtcenda si snoda in un alter-
narsi di speranze — che ma-
no mono svaniscono — e di 
tragiche delusioni; ma subito 
emerge il presentimento del-
I'impotenza, della fine incom-
benle. 1 primi ricordl infan-
tdi dl Alee Nero sono gia rh 
cordi di terrore: * Motto tem
po fa mio padre mi disse 
quel che gll aveva detto suo 
padre: che e'era uno strego-
ne Lakota, chiamato Bece 

to quel che sarebbe awenu-
to; e cid motto prima dell'ar-
rito dei Wastchu. Sognd che 
i quadrupedi ntornavano al
ia terra e che una razza stra-
na intesseva una ragnatela 
tutt'intorno ai Lakota. E dis
se: wQuando questo avverra, 
vivrete in case quadrate e gri-
gie. in una terra sterile, e ac-

quadrate morirete di fame». 
E, insieme, le rievocaziont di 
una lontana battaglia, la Bat-
iagiia dei Cento Vccisi (1866): 
€ Sono sicuro di ricordare be
ne quel giorno quando mio 
padre tornb a casa con la 
gamba che si era rotta ucci-
dendo tutu quel Wasichu, e 
dovrei ricordare anche la bat
taglia ma non mi pare. De 
v'essere la paura, quello che 
ncordo meglto. In tutto que
sto periodo non mt pcrmette-
vano di giocare lontano dalla 
nostra tenda, e mia madre a 
volte mt dtceva: "Se non fai 
il bravo verranno i Wasichu 
a prenderti"„ 

*Fu un tnverno di fame, per-
chi la neve alta rendeva dif

ficile la caccia dell'alce; e inol-
tre perchC molti dei nostri 
tornavano accecatl dalla ne
ve. Errammo a lungo, e alcu
ne delle bande persero il con-
tatto tra di loro... Quando ven
ue I'estate ci accampammo sul 
Rosebud, e to non avevo tan-
ta paura, perche t Wasichu 
sembravano cosl lontani e nel
la voile e'era molta pace e 
abbondanza di carne. Ma tut
ti i bambini dai cinque o sei 
anni in su giocavano alia guer-
ra. Si riunivano i piccoli del
le diverse bande della tribii 
e giocavano alia guerra con 
palle di fango, scagliate con 
verghette di salice. E i ragaz-
zi piii grandi giocavano al 
gioco chiamato Buttarli — Giii 
dai — Cavalli, che e esatta-
mente come una battaglia, so
lo che non si uccidono; e a 
volte si facevano molto 
male*. 

Questi giochi proibiti pun-
teggtano I'infamta e I'adole-
scenza dello stregone Sioux 
e dei suoi coetaneL Riferisce 
Falco di Ferro, narrando la 
fine del generale Custer e dei 
suoi uomim til Little Big 
Horn (1876): wLc donne sa-
lirono sul colle come uno 
sciame e si misero a spoglia-
re i soldatL Urlavano e ride-
vano e cantavano, adesso. Vi-
di una cosa divertente. Due 
vecchie grasse stavano spo-
gltando un soldato, che era 
fento e faceva finta di esse
re morto. Quando ftnirono dt 
spogliarlo, cominciarono a ta-
gltargli una certa cosa, e lo 
uomo si alzb di scatto e si mi-
se a lottare con le due gras-
some. Ne scuoteva una di qua 
e di la, mentre I'altra cerca-
va di ficcargli in corpo U col-
teUo. Dopo un poco, un'altra 
donna si awicind di corsa e 
gli piantd U coltello nel cor
po e allora cadde morto dav-
vero. Era divertente vedere 
ntifl Wnjnrhu n««fo Chs COTT»-
batteva con le due gras'sone >. 

L'esistenza di Alee Nero e 
segnata a note anni. quando 
in una grande visione verra 
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Alee Nero al centro della Terra (illustrazione di Orso in Piedi) 

« trasportato» al centro del
la terra, dove gli Spiritl gll 
indicheranno la missione dl 
liberare il popolo dal suo de-
stino di morte: mvano, inve-
ce, egli cerchera sempre dl 
concretarla; ma con amarezza, 
con disperazione crescenti av-
tertira di essere ttroppo de-
bole ». 

L'eta dell'oro — tin altri 
tempi eravamo felici nel no
stra paese e dt rado pativa-
mo la fame, perchi allora t 
bipedt e i quadrupedi viveva-
no insieme come parenli, e 
e'era abbondanza per loro e 
per not» — non tornera. Ar-
riveranno i Wasichu a fare 
« piccole isole per not e altre 
pzecole isole per t quadrupe
di e queste isole diventano 
sempre piu piccole, perchi 
tutt'intorno cresce la marea 
divorante dei Wasichu; ed e 
sporca di menzogne e dl cu-
pidigia». la tragedia di Al
ec Nero — s di SHU cugino 
Cavallo Pazzo (di cut lo stre
gone da un ritratto memora
ble). di Toro Seduto. di Nu-
vola Rossa — dotra consu-

x. 
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L* ha*»-S!>- n Cwirar (iiiustraziofw tfi Orso in Piedi) 

I marsL Qualche breve, notevo-
tissima pagma sull'espenenza 
europea del rjirratore, reclu-
tato per U Circo di Buffalo 
Bill, poi il ritorno fra i suoi 
e l'ultima, tremenda immagi-
ne del genocidio dt un popo
lo. tn cut si spegne la ftam-
mata messianica eke, fra il 
1885 e il 1890, animd l'ultima, 
disperata resistenza- * Noi 
scendemmo lungo il lorrente 
asciutto, e cib che si vedeta 
era temb'le. 

« Donne e bambini mortt e 
feriti, e bambini piccolt, spar-
si dappertutto, colpitt mentre 
cercatano dt fuggire. 1 solda-
tt u aievano inseguiit, su per 
il burrone, mentre scappava-
no, e li avevano mas sacra ti 
la dentro. A volte It trovava-
mo ammucchiati, perchi si 
erano stretti tra di loro per 
difendersi. altri erano sparsi 
qua e la. Oppure e'erano muc-
chi di pcrsone uccise e dtla-
nrate, dors le pelle deU'arnia 
a carro erano esplose. Vidi 
un bambino piccolo che cer-
cara la mammella della ma
dre, ma la madre era msan-
gutneta e morta 

«In un altro luogo del bur
rone trovammo due maschiet-
tt. Avevano un fuctle ctascu-
no, e con questi fuctli si era-
no messi a uccidere soldati, 
per rrmtn inm Inicmc si zs-
devano i soldati uccisU i bam
bini erano completamente so
li, e non erano stati feriti. 
Erano due bambini molto co-
raggiosi*. 

Questo e t'ulttmo racconto 
di Alee Nero. II massacro di 
Wounded Knee (1890) segno 
la fine dl tutto: «Quanta a 
me, l'uomo a cui tu concessa 
tn gioventii una cosl grande 
visione, adesso mt vedete ri-
dotto un vecchio ptetoso che 
non ha tatto un bel mente, 
perchi tl cerch*-> della nazio
ne e rotto e i suoi frammen-
ti sono sparsi. II cerchio non 
ha piu centro, e I'albero sa-
cro e morto: 

Mario Ronchi 

Una u Storia degli italiani » 
presto in edizione economica 

' L*Italia 
dai Comuni 
ai funerali 
di Togliatti 
Intervista con Giuliano Procacci sui nuovi cri-
teri dell'opera • Una impostazione gramsciana 

Un quadro «corale» e policentrico 
Xel pross'tmo amgno uscirA nella < Universale l.aterza * $ 

entro Vanna presto Vcditore franccc Fni/ard un opera dei 
crnnpanno prof. Giuliano Procaect. titalare della eatledra di 
5/ona mcdtevale c nuxlenui nelilhvver\itd di Caqlum. anting 
fra laltro di importanti sfiir/t \ulla storia del Ctnqueeento 
italiano e frajtce^c. su Machiavelli. -^ulla storm del mnritnento 
overaio, sulla storia contemporanea. l'o\>-rn -f'lrififoln Storia 
(letfh Italiam e in due lolitmi di enea M) panme vnmplewirt 
conduce il lettore dall'annn 100(1 ai tuxtri utorni '.'.ecu I te*to 
ih una conversazione nella quale 'I prof Procacci ci ha 
chianto il siqmficato e ah intendment! dcU'opera ed il melodo 
da lui senuito. 

For quali ragioni la tua 
opera s'intitola Storia degli 
italiani? 

L'opera che ho scritto ambi-
see (non posso naturalmente 
dire se e in che misura ci sia 
riuscito) ad essere una storia, 
se non totale. multilaterale. O 
almeno ad avvicinarsi a un 
tipo di storiografia integrate. 
Gli sviluppi politici non sono 
in essa affatto privilegiati n-
spetto a quelli economici, cul-
turali, di costume. Anzi e vero 
piuttosto il contrario, specie 
per il primo volume. La seel-
ta del titolo, vuole significare, 
in forma necessariamente ap-
prossimativa, appunto questo: 
il tentativo cioe di presentare 
al lettore un quadro della sto-
ria italiana ii piu possibile 
« corale » e policentrico. Non 
bisogna dimenticare poi che, 
tra l'altro, sino ad una data 
assai avanzata la storia d'lta-
lia si risolve in quella dei 
vari Stati italiani. Essa e la 
storia delle dantesche «citta 
d'ltalia » e ognuna di esse ha 
una propria inconfondibilc 
personalita. 

In quale rappnrto si pone 
rispetto alia Storia d'ltalia 
di Croce e alia rcvisione 
gramsciana della nostra 
storingrafia? 

II piii forte stimolo al mio 
lavoro mi e venuto dalla let-
tura e dalla meditazione delle 
pagine che Gramsci dedica 
nei Quaderni a problemi ed 
aspetti della storia italiana. 
Penso ai suoi giudizi sul ca-
rattere « economico corporati
ve » dei Comuni, alia sua in-
terpretazione del Machiavelli 
e alle piu distese argomenta-
zioni sul Risorgimento e sullo 
Stato unitario. Questi spunti 
gramsciani io ho cercato di 
controllare e, quando mi sem-
brasse necessario, di rettifi-
care sulla base dei risultati 
cui e pervenuta la successiva 
*.iv:ca storica. In questo la-
-•'>. - di controllo e di revisio-
:.e ho tenuto particolarmente 
presenti la tematica e le diret-
trici di ricerca della scuola 
francese delle Annates e gli 
studi che essa ha prodotto, 
anche in tema di storia ita
liana. Ma anche la storiogra-
fia italiana ha lavorato molto 
in questi ultimi due decenni, 
e con metodi e problematiche 
radicalmente nuovi. Si pensi 
ai lavori di Cantimori e di 
Garin sul Rinascimento, agli 
studi di Villani e di Villari 
sulla storia del Mezzogiorno, 
alia storia dell'Italia moderna 
di Candeloro ai saggi di sto
ria economica del Cipolla e 
di altri, alle polemiche tra 
Romeo e Gerschenkron sul 
a decolio » del capitalismo ita
liano, aU'attivita degli storici 
della letteratura, dell'arte e 
via dicendo. Io ho cercato di 
vagliare i risultati di questo 
ingente lavoro e di trasfon-
derli nella mia opera, colle-
gandoli in una visione genera
le della storia d'ltalia che — 
tengo a ripeterlo — e essen-
zialmente quella gramsciana. 

Si tratta quindi di un 
ftaggio vero e proprio piu 
che di un manualc desti-
nato anche alia scuola? 

La mia storia degli Italiani 
non vuole assolutamente esse
re un manuale, un'elencazione 
cioe di dati e di date disposti 
in ordine cronologico. Ma essa 
non vuole neppure essere un 
saggio. se con questo termine 
si intende un tentativo di iso-
lare una problematica a qum-
tessenza» della storia. L'una 
e I'altra via sono mfatti assai 
nschiose e i pericoli che ri-
spettivamente si corrono sono 
quelli deU'aridita e dell'arbi-
trarieta. Io ho cercato di evi-
tarli nsolvendo fatti e proble
mi nell'unita della ncostruzio-
ne e del racconto storico. Pen-
so infatti che quest'ultimo sia 
una forma, malgrado tutto, 
obbligata della storiografia. 
Occorre perd a questo pro-
posito distinguere tra i due 
volumi. 

Ivsiste allora una diffe-
rrnra di impostazione e di 
distribuzinne della materia 
fra i due volumi? 

SI. II pnmo volume, che 
abbraccia il peri. j o compre-
so tra l'anno Mille e U. fine 
del secolo XVII, ha un anda-
mento meno strettamente vin-
colato alia siir«~*»««mrw» crono 
logica in senso stretto, piii, 
se proprio vogliamo, saggisti-
co, mentre il secondo, che 
tratta la storia italiana dagli 
inizi del 700 ai nostri giorni. 
ha necessariamente un ritmo 
diverso e piii serrato. A pre-
scindere dal diverso ambito 
cronologico, credo che que
sta distinzione corrisponda 
anche a un dato di fatto og 
gettivo. La storia italiana an-
teriore airawento del capita
lismo presenta, come del re-
sto quella dell'Curopa tutta, 
un andamento parzialmente 
ciclico, specie per cib che ri-
guarda la storia economica. 
Le cose cambiano invece a 
rwrtire da! momento in cui 
l'ltalia comincia ad essere in-
serita neU'area del capitali

smo e si manifesta in essa 
la spinta alia formazione dl 
un mercato na/umalo. 

In quale iiosi/inne tu 
\iciii a trovarti rii frnntn 
alia storia dei nostri giorni? 

II libro si conclude con I 
funerali del compa»nc> To
gliatti. Considero infatti que
sto episodic), del quale con-
servianio tutti un romiuc)ssa> 
ncordo. come il sunbolo del
la conclusione di un deterim-
nato periodo storico. quello 
inauguratosi con la Resisfen-
za. I problemi che si pou^ono 
oggi al movimento operaio 
sono altri e nuovi ed esulano 
naturalmente dalla competen-
zii dello studioso di storia. 
Questi pu6 ambire soltan'o a 
fungere da <c memoria <> del 
movimento di cui e parte 

I'erche hai prefertto che 
Topera apparisse subito in 
edizione economica? 

Potrei rispondere ohe I'ho 
fatto perche ho inteso senve-
re un libro « utile », cioe in-
tellettualmente appassionato e 
impegnato. Oppure anche che 
desidero che esso sia letto da 
un pubblico piii vasto e piu 
vario. In realta le due nspo-
ste sottolineano una medesi-
ma e unica esigenza: se si e 
cercato di senvere un libro 
« utile » e naturale che si de 
sideri che sia letto da molti, 
non solo dagli specialist! e 
dalle « persone colte », ma an
che da coloro che, in vane 
forme e con vari orientamen-
ti, si adoperano perche !a sto
ria dell'Italia di domani sia 
diversa da quella dell'Italia 
di ieri. 

Una dichiarazione 
di Piero Santi 
sul vofo del 19 maggio 

II popolo 
vuole 

cambiare 
Ancfie se pervenuta in ntar-

do ix-nsiamn di fare co^o am-
dita ai nostri lettori pubtthcando 
la dichiarazione dello scnttore 
Piero Snnti sulla arandc vittorta 
delle sinittre. gnintaci da Fi-
renze: 

c Le sinistre hanno vinto. e 
chiaro. Si a mo sincen. la-ciamo 
le lpocrisie: il po;)olo italiano. 
la sua parte ii'ia. \uole cam
biare. E' i.-iutile che le destre 
e il centro si pallegpino i \oti 
impin^uando il gros-o partto 

)Cattolico: le sinistre h.iri-
no vinto K la vitto-ia sarebbe 
stata. forse. definitva s<» anche 
i cattolici ven a\es«oro .i\ut-> il 
corajicio di abbandon.ne del 
tutto la DC; sarebbe >=t<ita poi 
assoluta «e i sociali?ti ro-o a\e>-
sero compre=o il loro errore di 
scivolare a de?tra. Ma il pro
blema ora e questo: di non per-
dere ancora cinque ami: e na-
cessano che in opni modo sia 
rispettata la volonta de^'i ita
liani onesti e \itah >. 

Convegno 

italo-sovietico 
sull'educazione 

dell'mfanzia 
Organizzato daU'Asfociazior.t 

italiana per i rapporti cjiturali 
con I'Unione Sovietica. il 3 e 4 
giugno si svolgera a Roma, nei 
locah dell'Ente N'anona:e B.bjo-
teche Popo!ari e Scolastiche — 
in via Mercati 4 — un Convegno 
italo-sovietico <;uHa educaz.on» 
e-te-.ica deii'infanzia. secondo d 
soguenfe programrrn: 

Lanedi 3 giugno: ore 9 30, 
L'edueazione I^fterana. reJa'ori 
Scrphiei A^xeje\ e G-snm Rcv 
dan; ore 17. pro:c/.one d f.:m« 
sovietici per Tinfanzia; ore 21. 
majZ'irazione delia Mo-: a ie! 
cocattolo e del disezr.o nf^nti-
!e sovietico nei local: dell'A^o-
ciazione Italia-URSS. in piazza 
aeiia KepubbJica 47. 

Martedl 4 giugno: ore 9..10. 
L'educazione musicale. relatori 
Riccardo Allorto ed Elena Ghem-
bitskaja; ore 16.30. L'educaz one 
artistica. relaton Luigi Volni-
celli e Vera Alexejeva I.a sera 
del 4 giucno alle ore 21.15 r*>r 
la Filarmonica Romana il co-n-
plesso dei « Giovani Art-=»i So
vietici » (mu<;tcist!. cantanti e 
balienm) dara uno spp*t.«ro'o 
nel T«atro Olimpico in o:a7'a 
Gentile da Fabnano 17 I bi-
ghetti sono in venditi prevso !a 
Filarmonica Romana fvia Fla-
minia 113. tel 3'2 5fO>. nrev«;o 
r.Associazione Italia IJRSS ("paz-
za della Repubhhca 47, telefono 
464.570 - 485 945) ove i «oei 
avranno lo sconto di L. 1000 *•! 
prezzo del biglietto. 
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