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LUIGI NONO: 
«Perche non partecipo 

a I Festival del la 
musica contemporanea» 

Anche quesfa manifeslazione veneziana «non rifugge in alcun modo ai legami 
sovraslrullurali che vincolano fulta la Biennale al sisfema della classe domi-
nante» — Coerente solidariela con la confeslazione del movimenfo sfudentesco 

11 7 settembre p.v. 
dovrebbe inauaurarsi a 
Venezia il Festival In-
ternazwnale di musica 
contemporanea, al quale 
era stato fra ali altri 
invitato a parleapare 
anche il musicista ita-
hano I.UIGI NONO con 
Per Bastiana Taiyang 
cheng. Ma Lwai Nona 
uon prenderA parte al 
Festival. Fall ha spie-
gato i motivi di questa 
sua deciswne con la 
scaucnte dichiaraztone 
rilasciata al nostro aior-
nale: 

< Scttimane or sono inviat 
alia direzione del Festival di 
musica contemporanea della 
Biennale questo telegramma: 
"Coerentemente mia coscien 
te solidale partecipazione mo-
vimento studentesco aiusta 
contestazione contra Biennale 
in nessun caso parteciperd 
festival biennale musica" 

«(Ero invitato a partecipar-
vi con Per Bastiana Tai-yang 
cheno P*r nastro magnetico e 
strumenti - il titolo signiflca 
Per Bastiana il morno si leva 
dedicato a mia figlia e basato 
sul canto popolare cinese 
h'Oriente e rosso). 

c Perch6 NO al festival di 
musica della Biennale? 

« Certo qualcuno potrebbe 
sostenere. sul piano pretta-
mente musicale. che II festi
val oltre a aver riempito let-
teralmente di dollari Strawin-
sky ('* Rak6s progress" e 
" canticum sacrum ") Balan-
chine (New York cityballet) 
Karajan (esccuzioni di Mo
zart Strauss Beethoven), ha 
presentato in prima assoluta 
alcune composizionl della 
" nuova" musica, e ha in 
parte fatto conoscere com-
plessi e musiche dei paesl 
socialists 

< Cioe si e mosso esatta-
mente come II festival del 
cinema del teatro e la mostra 
di pittura e scultura. 

« Altrl potrebbero sostenere 
che Telemento economico de-
terminante — mercato di gal-
lerie per la Biennale di pittu
ra. il capitale industrial per 
il cinema —. non si ritrova 
in modo apertamente repres
sive nel festival della musica. 
Ma anche il festival della 
musica non rifugge in alcun 
modo ai legami sovrastruttu-
rali che vincolano tutta la 
Biennale al sistema della 
classe dominante. renden-
dola "un fenomeno che ri-
guarda un ristrctto nume-
ro di persone" e "un mo-
mento essenziale nell'artico-
la7ione di una attivita turi-
stica destinata ai ricchi. E 
il tunsmo e la morte di cut 
il capitale flnanziano ha de-
ciso che Venezia deve mori-
re — come bene dice U mani-

Lulgl Nono 

festo del comitato degli stu-
denti operai intellettuaii rivo-
luzionan per il boicottaggio 
della Biennale (Venezia 7 giu-
gno 1968) - . E il turlsmo 
come unica attivita economi-
ca cui il centra storico viene 
destinato. e come la monocul-
tura: rencle schiavi". La cir-
coscritta aflluenza del pubbli-
co. e U tipo dello stesso. evi-
denzia il carattere clasststa 
limitativo del festival. 

€ Ne consegue una minima 
incidenza nella vita venezia
na: la popolazione ne e ta-
gliata fuon. e non vi e nes
sun legame di contmuita con 
la " vita culturale " venezia
na comunque essa sia (la 
musica contemporanea a Ve
nezia appare per una setti-
mana o poco piu. poi scorn-
pare per tutto l'anno: coordi-
namento nullo con I'altro ente 
dipendente dal Comune, il 
teatro La Fenice). 

«(Va tenuto presente natu-
ralmente la questione della 

musica — insegnamento ecce-
tera — che su piano naziona-
le I'attuale classe dingente 
non vuole o non nesce a ri-
solvere). 

c Su campo nazionale e in-
ternazionale. 1'incidenza del 
festival e ora minima. Denun 
zia il perdurare deH'imposta-
zione e del vizio di ongine 
della manifeslazione. awenu-
ta in periodo fascista. contro 
diverse esigenze culturali. di 
informazione aperta a piu 
culture, aperta a strati socia-
li meno limitati. pur nel 
limite in cui esse si ritrovano 
nello stato borghese (e non 
saremo noi comunisti a far-
ne. della realizzazione. una 
nostra battaglia) o contro ini-
ziative culturali. che pur in
terne al sistema. contengono 
un minimo di capacita ever-
siva (incontri non accademici 
ne da " isola di S. Giorgio ", 
dibattiti aperti e non formal! 
sui vari problemi della musi
ca nella societa contempora-
nea. confronti con un ptibbli-
co non genericamente e tra-
dizionalmente erudito. ma lo-
calizzato socioeconomicamen-
te in modo preciso: mi riferi-
sco aU'ambiente oneraio di 
Mestre-Marghera. e altro). 

c Ma nell'attuazione del fe
stival della musica manco un 
barlume sia pur di nformi-
smo socioculturale (e non sa
remo noi comunisti a bloccar-
ci e a baloccarci su tali pro-
spettive). 

« Detto questo. va precisato 
senza alcuna possibility di 
equivoci che anche per il fe
stival della musica della 
Biennale non e questione di 
uomini di direzione di orga-
nizzazione ne di ristruttura-
zione. 

< U NO e contro 1'istituzione 
sovrastrutturale che nel suo 
modo di essere — di non es-
sere —. rivela l'imposizione 
culturale della classe domi
nante. con minime eccezioni. 
regola del gioco rispettata. 

«Ora, la nuova spinta ri-
voluzionana che da piu mesi 
anche in Europa il movimen-
to studentesco e la classe 
opera la stan provocando. non 
pud non coinvolgere anche la 
cultura e I'mtellettuale. 

c La coscienza la responsa-
bilita e I'intervento del pro-
duttore di cultura si situa. 
nella societa contemporanea. 
appunto nella sua partecipa
zione o meno alia lotta di 
classe contro il sistema bor
ghese. nel riconoscere 1 fon-
damenti del perche del suo 
agire riconoscendosi parteci-
pe o meno a essa. Con tutte 
le conseguenze. 

< Anche la musica acquista 
nuova prospettiva nuova di-
mensione nuovo significato >. 

Luigi Nono 

La vela: uno sport che serve a affinare i mezzi tecnici 
della navigazione in mare aperto 

Andremo a vele spiegate 
a 7 0 all'ora sull'oceano 

Esiste un progetto rivoluzionario di barca plananle su ali come i moderni aliscafi - II signifi

cato della recenle regala per 'solilari' da Plymonlh a Newport - In gara monoscafi e pluriscafi 

L'inglese Geoffrey Williams a bordo del « Sir Thomas Lipton • durante la lunga navigazione 
quest'anno la regata « in solitario > Plymouth-Newport 

// nostro paese e bagnato 
dal mare per oltre 3.000 km., 
ma gli italiani si tengono « al
ia larga dal mare». Questo 
non e purtroppo un luogo 
comune, ma una ben strana 
realta; realta tuttavia che in 
questi ultimi anni si sta via 
via ridimensionando grazie al
ia partecipazione massiccia dl 
un gran numero dt sportivl al-
le attivitd nautiche. 

E' utile qumdi parlare dl 
una delle piit interessanti 
competiztonl nautiche dt tut-
ti i tempi, che nel '68 e arri-
rata alia sua terza edizione: 
la regata transatlantica a tn 
solitario o. vale a dire una 

gara per imbarcaztont a vela 
guidate da una sola persona 
attraverso I'Oceano Atlanttco. 

A questo punto va subito 
detto che non si tratta dl 
pazzie, come pub pensare un 
profano, ma dt gare che han-
no un preciso significato tec-
nico cosl come lo hanno mol-
le altre competizloni. In deft-
nitiva il coraggioso e ragio-
nato agonismo sportivo dei 
navigatort solitart permelte to 
affinamento dei mezzi nauttct. 

Annualmente si svolgono sei 
grandi regale internazionalt di 
alto mare, che sono le piu 
indicate per qualificare le ca
pacita marinare degli scafi e 

Alex Carozzo, che ha parfecipato quest'anno 
transatlantica Plymouth-Newport 

alia regata 

Oli «economic!» della settimana 

II saggio scavalca la narrativa 
Da Freud a Marcuse — Letterature nel mondo — Le nuove collane 

Come gia e stato sottolinea-
to suite colonne d&VUmta, do-
po la recessione nella produ-
zione economica delle opere di 
narrativa, un fatto senza dub-
blo positive nella nostra edito-
rla * stato il prevalere dei te
at! dl saggistlca dedicatl a pro
blemi d'attualita e a dibattiti 
Ideologic!; e ormai si puo di
re che 1* narrativa sia stata 
del tutto resplnta al margin! 
neUe collane di «tascatrtll •. 
Ma accanto a questo cambia-
mento dl lmpostazione del
le collane tradizlonaU, va regi-
etrato 11 sorgere dl altre col
lane (che forse si stan gia 
moltlpllcando con troppa faci
lity) dedicate esclusivamente a 
questi testL 

Fra tutte, meritano una par-
ticolare segnalazione per la se-
rieta del titoll e per U rigore 
deU'impostazione generale la 
« Serie politica » dl Einaudl e 
i Tempi nuovi» di Laterza; la 
prima si mantiene sulle 1000 

lire al volume, la seconda oscil-
la fra le 1000-1300. Di ognu-
no del titoli comparsi in que-
ate due collane si dovrebbe 
parlare (e in parte si e gia 
parlato), a parte, tale e I'im-
pegno con cui vengono affrun-
taU 1 problemi piu gravi del 
nostro tempo; I tre volumettl 
di Einaudl sono dedicati a 
Cina, Vietnam e potere negro; 
1 novo finora usclU di Later-
am affrontano 11 potere negro. 
1 problemi del Terzo Mondo, 
la faae attuale dello sviluppo 
dal •ocUllsmo, la aoodeta neo-
capttalisaca, la rivoJta studeo-

nuov« coUana • oonv 

parsa anche presso l'editore 
Casini, che sta nstrutturando 
dalle rad:d la sua produzione: 
« Frontiere », dedicata anche 
questa ai problemi deU'attuali-
ta. Finora sono usciU due vo
lumettl. II pnmo e la minuta 
descrizione di ci6 che accad-
de il 7 febbraio 1967 quando 
gli americani decisero di ini-
ziare i bombardamenti sul 
Nord Vietnam, scritta da un 
corrispondente francese: M. 
Giuglaris. Vietnam 1'ora del-
Vescalation (L. 900); 11 secondo 
e dedicato airanalisi del sot-
tosviluppo dei paesi del Ter
zo Mondo e alio studio delle 
condizioni e dei modelli di svi
luppo che possano conseniire 
una rapida evoluzione in quei 
paesi: J. Rigotard, Vmcerd il 
Terzo Mondo? (L. 1J2O0). 

Un'altra collana. inline, e sta
ta imziata dagli editon Avan-
cini e Torraca. con una testa 
ta « anticonformista »: « Pole-
mica. Contestazione d'ogni 
tempo e paese ». II primo vo-
lumetto, curato da Dotnemco 
Novacco. riprende due test! 
del secolo scorso di poleml 
ca antigesuita: le lezioni de
gli stonci Michelet e Qutnet 
ft Qesutti, L. 900). 

Continuano a moltiplicarsi le 
edinoni e riedixioni delle ope
re di Marcuse. lo studioso che 
ha avuto tmprowisamente una 
straordmaria diffusione e che 
si e trovato al oentro dei dl 
battiti promosst dai movimen-
U studenteschl d'America e di 
Europa. II suo saggio piu for 
tunato (che passa dl ristam-
pa in ristampa) oontinua a 

essere L'uomo a una dimen-
stone, pubblicato da Einaudl 
l'anno scorso (L. 1.000), e pre
sto seguito da numerose tradu-
zioni di altn saggi e articoli. 
fra i quali segnaliamo la ne-
dizione di Erot e ctvilta con 
la « Prefazione politica 1966 » 
(L. 1^200), sempre da Einaudl, 
e La fine dell'utopia, il dibat-
tito con gli student! berlinesl 
tradotto da Laterza (L. 1.200). 

Ci sembra percio utile il vo-
lumetto ora uscito di Tito Per-
liru, Che cosa ha veramente 
detto Marcuse (Astrolabio. Li
re 900), il quale parte da una 

systematica esposizione del pen-
siero di Marcuse, fondata sul 
la conoscenza diretta dei testi. 
ai quali chiunque pu6 nsali 
re valendosi di questa guida. 
Naturalmente, la necessita di 

concentrare I'esposixlone in po-
che pagine porta con s6 qual-
che difficolta, non tanto per 
1'oscunta (che l'autore cerca 
assolutamente dl evitare) del 
Ilnguaggio, quanto per la den-
sita dei concetti. Aggiunge pre-
gio al libretto divulgativo una 
buona bibliografia delle opere 
di Marcuse, con I'indicazione 
delle relative traduzioni italia-
ne; ndotta e moito soggettiva. 
invece, la bibliografia dei con-
tnbuti italiani alia discussione. 

Altri tre nuovi volumi sono 
da raccomandare al nostri le^ 
tori nella collana « Le lettera
ture del mondo » dl Sanson!, 

che ora vengono agglomate nel
la bibliografia rtspetto alia pri
ma edizione della Nuova Acca-
demia. Si tratta, ripetiamo an-
oora una vo lu , dl manuall 

utilissuni per ler scuole supe-
riori e universitane, ma an
che per chiunque desideri ave-
re a portata di mano uno 
strumento di consultazione. 

Con La letteratura greca del-
Vela ellemsttca Raffaele Can-
tarella conclude la storia del
la letteratura greca. di cui gia 
era comparso il primo volu
me; piii ran gli altrl due te
sti, che son dedicati a proble
mi su cui non e facile trovare 
un'altra trattazione organica, e 
che possono costituire per t 
non specialist! una vera sco-
perta: Le letterature ceca e 
slovacca di Bruno Menggl, e 
La letteratura persiana di An
tonio Pagliaro e Alessandro 
Bausani. O^ni volume e in ven-
dita al prezzo economicissimo 
di L. 1000. 

Dopo aJcuni mesi d'interru-
zione, ha ripreso ad uscire 
la collana economica del Sag-
giatore « I Gabbiani », che — 
in una veste rinnovata — con-
tinua il programma culturale 
ben qualificato dei precedentl 
utoli; questa collana altema 
a saggi dedicati a problemi 
della cultura. della politica. 
della vita sociale contempora-
nei, saggi ormai divenuti clas-
sici ed lndispensab'.ii come 
strumenti di studio neUe varie 
materie. I tre utoli ora appar-
sl (due novita e una ristam 
pa) sono i seguenti: Edward 
E.Y. Hales, La rivoluztone di 
papa Giovanni; J. Freud, So-
cioloaia dt Max Weber; V. Pa
ckard, / persuasori occultt 
Ogni volumetto costa L, 800. 

Renzo Urbani 

Bologna 

Rinviata 

I'apertura 

del Cotivegno 

sulle strutture 

artistiche 
Continuano a glungere nu

merose adesioni all'iniziativa 
presa dall'Ente bolognese ma-
nifestazioni artistiche per un 
incontro di artisti e intellet
tuaii. nel corso del quale sa-
ranno esaminatl e discussi i 

problemi dell'arte e delle attua-
li strutture artistiche. Hanno 
adento la Federazione nazio
nale artisti pittori e scultori, 
entl, associazioni, gruppi stu-
denteschi di molte citta ita-
liane. Adesioni sono pervenu-
te anche dall'estero. 

E* pertanto emersa la neces
sita dl disporre di un tem
po maggiore del previsto per 
preparare 11 convegno. per 
consent! re una piu approfon 
dita elaborazione dei temi e 
la piu impegnata partecipazio 
ne degli uomini di cultura. 

L'Ente bolognese manifesta
tion) artistiche ntiene quindi 
opportuno un rinvio dell'aper-
tura del convegno. in un pri
mo tempo fissau per 11 gior-
no 2 settembre, a una data 
successiva che verra comuni-
oata tempattlvamente. 

degli equipaggi. Ad esse ha 
spesso partecipato, e con sue-
cesso, la nostra Marina Mill-
tare con imbarcaztont dt gran-
de classe, come il famoso 
« Corsaro 11 ». 

Con il I960 e nata una nuo
va ortginaltssima compettzio-
ne: una gara che comporta 
Vattraversamenlo deliAtlantt
co da Plymouth in Inghilter-
ra a Newport in America, 
con imbarcaztont guidate da 
una sola persona. L'idea nac-
que quando nel '58 due co-
raggtosi si sfidarono in una 
gara a in solitario o su dt un 
percorso di ben 1100 miglia 
(quasi 2000 km.). La rega
ta e stata tdeata da un famo
so navigalore, H.G. Hosier (in-
ventore tra I'altro del timo-
ne automatico), e viene cor-
sa ogni quattro anni. 

Del successo testimoniano 
le cifre relative ai regatantl 
ed ai risultati: 

— nel '60 parteciparono 
quattro inglesi ed un france
se e vinse 1'ormal famoso F. 
Chichester che percorse cir
ca 5 000 km. in 40 giornt. 

— nel '64 i partecipanti sa 
lirono a 14 e la gara fu vtnta 
da un francese. Evic Tabar-
ly. che portb il tempo del 
percorso a 27 giorni e 4 ore. 

— quest'anno i partecipantt 
sono stati ben 35 (di cut 15 
inglesi), di 10 nazionalita ed 
il tempo e stato, sta pure di 
poco, ancora ridotto a 25 
giorni e 18 ore dal vinctto-
re G. Williams con un'tmbar-
cazione dt circa 16 metrt di 
lunghezza, il « Sir Thomas Li
pton »: secondo e arrlvato un 
sud africano, Bruce Dalllng, 
con il suo « Wortvekker ». ter
zo un americano, Tom Fol-
let, con un'imbarcazione ori-
ginalissima, il «Cheer», che 
si richiama nientemento che 
alle ptroghe potinestane. 

Si tratta dt una pura com-
pettztone sportwa; al vtnetto-
re spetta lo «Observer Tro
phy », una coppa d'argenlo 
messa in palio dal gtornale 
inglese «Observer * ed una 
modesta somma di denaro: 
questa e la sola ricompensa 
per un impegno umano e tec-
nico veramente ecceztonale. 

Diciamo pure che un'tmbar-
caztone equtpaggtata per una 
regata transatlantica non co
sta meno dt 40-80 miliom di 
lire. Occorrono una tecnica 
costrutttta d'avanguardta ed 
una strumentazione di primo 
ordtne. In poche parole, non 
si deve badare a spese. ed in 
ef/etti il vincitore di questo 
anno aveva alle spalle tl grup-
po inglese Lipton. che non so
lo gli ha fornito una magnifi 
ca imbarcaztone appositamen-
te curata. ma lo ha anche se
guito via radio studtando la 
rotta mtgltore e la piii corret-
ta dtslocaztone delle vele con 
Vaiuto del calcolatore elettro 
nico del giornale « Daily Te-
legrapf » in base ai dati tor-
ruti dallo stesso Williams e 
dot oollelttm meteorologicu 

E' cosl che il « Sir Lipton » 
e sfuggtto ad una tempesta 
deviando a Nord ed ha qua-
dagnato tempo seguendo il 
tragttto piii convemente. In 
cto era assisttto anche da un 
radtoapparato. il «Loran». 
che gli permetteva di com> 
scere mlnuto per minuto la 
propria esatta posiztone sul
l'oceano In piii areva a di 
spostztone un ottimo appara 
to radtotrasmittente e tutta 
una sene di apparatt elettro 
mci (conlamiglia ed mdtcato 
re dt telocita, nlevatore del 
la celocita e direzione del ven 
to. radtogontometro. ecoscan 
daglt. ecc). 

Ma il nuoro mezzo, il piii 
tmportante. che non solo tl 
vincitore, ma tutti i concor-
rentt tndtstmtamente hanno 
utiltzzato e stato il «limone 
automatico », un servomecca 
ntsmo solo da poco inventato 
da un appassionato di vela. 
esso permette al • solitario » 
dt abbandonare per qualche 
ora il governo della nave per 
rifocillarsi. rtposarst. fare U 
punto. ecc„ 

A qualche « puro • I'impte 
go di tutta questa strumen 
tazione potrtt sembrare poco 
sportivo e tale da invalidate 
il valore reale dell'impresa. 
Non siamo dt questo parere. 
Gi strumenti, i mezzi tecni
ci, ecc fanno sempre capo al-

di 3.900 miglia: egli ha vinto 
(Koto « The Daily Telegraph ») 

l'uomo che da solo, in pteno 
Oceano. It deve utilizzare nel 
modo mtgltore: per non par 
lore del durtssimo governo 
delle tele che deve ventre ese 
gutto sempre manualmcnte an 
che in picna tempesta. 

Ctb che tmporta, tra I'at 
tro, e che mezzi tecnici sem 
pre piit efficaci venqono atft 
natt e che questt spesso dal 
la fase spermtenlale jhissuno 
poi al mercato aumentando 
senstbilmente le posstbilita e 
la stcurezza dell'uomo sul 
mare. Se mat si pub auspt 
care che tl regolamento del 
la regata venga modtficato in 
modo da assicurare a tutti t 
concorrentt una partta dt mcz 
zi strumcntalt, di informazto 
ni meteorologtche e dt con 
dotta di gara. 

Certo, e dolorosa ammette 
re che mentre dietro alia 
squadra degli inglesi stavano 
i gruppi Lipton e Cutty Sark 
ed in appoggio al francese Ta 
barly veniva mobtlttata la Ma 
rina da guerra di De Gaul
le per il nostro Carozzo (chi 
ha gia attraversato il Pacift 
co in sclitarto con un 10 me-
tri autocostrutto), sono inter-
venutt con aiuti modesti ed 
inadeguati solo pochi priva 
ti. All'ultimo momento la no 
stra Marina Mercantile ha ri 
fiutato il suo appoggio per 
it trasporto a Plymouth del 
catamarano che Carozzo st era 
costruito con le sue mani a 
Venezia, e solo per un inter 
rento delta nostra Marina Mi-
litare e di un giornale (n Lo 
Espresso ») I'imbarcazione ha 
potuto fortunosamente parte 
cipare alia gara, quasi priva 
di strumentazione. Seriamen 
te danneggiato da un relitto 
Carozzo ha dovuto poi pur
troppo ritirarsi ma con ono 
re. dopo avere portato in sal 
vo per oltre 1500 km, il suo 
catamarano mancante dt un 
limone. 

Nell edizione '68 della rega 
ta transatlantica. era atteso 
il confronto tra le prestazto-
ni delle imbarcaztont tradizio 
nah monocarena, realtzza-
te cioe con un solo scafo, ed 
i catamaram e tnmarani dt 
moderntssima concezume, rea 
lizzali con due o tre scafi. 

Due tnmarani sono affon 
dati colpiti dalla potenza del-
I'Atlantico gonftato a tempe 
sta forza 8 o 9, ma al terzo 
posto della regata si e clas-
sificata una esile imbarcaztone 
a doppio scafo costrutta con 
te carattenstiche delle ptro 
ghe a tela polinestane. tnol-
tre la sorte ha toluto che dei 
banalt tncidenti eltmtnassero 
anche t poltscaft del campio 
ne francese Tabarly e del no 
stro Carozzo. 

Pud anche darst quindt che 
fra quattro anni, nel 1972. al 
la prosstma edizione della re 
gata, t polisicaft si prendar.o 
la loro brava rtvincita. 

Qualcuno afferma che sa 
ranno le tmbarcaztom dello 
awemre per le alte ceioct 
ta che permettono dt svtlup " 
pare (20-30 km. lorat. Ed est 
ste anche un progetto rttolu 
zionano dt imbarcaztone a re 
la, plananle su all come r 
moderni aliscafi. 

Si e calcolato che con que 
sto mezzo sard possibile rag 
giungere t 40 nodi (70 km 
all'ora all'incirca) e procede 
re quasi contro rento Ma so 
lo lespenenza prattca dello 
oceano atfrontalo in tutta ta 
sua potenza potra discnmina 
re tra teorta e prattca, tra 
fantasia e realta e dire quale 
sia la slrada giusta 

Per questo si batte sistema 
ttcamente, con tenacia e con 
accantmento. la strada piu du 
ra. quella della realta delle 
regale di alto mare. Con un 
vantaggto. che queste ulttme 
in prattca non comportano it 
saenftao dt piloti. specie se 
paragonate con le corse dau 
to su pista E' ben difficile 
che il martnaio proretto, u 
regatista. soccomba in mare 
Anche per questo la vela ha 
veramente del fascino per lo 
uomo dt oggi: proprto per 
che permette con laiuto dei 
mezzi tecnici moderni il do 
mtnio completo dt un grande 
elemento naturale quale e u 
mare, con tn premio tutta la 
liberta che esso consente. 

Franco Simonini 

Put latttr* > una brev rtpllo tulli c»»ur« dtll'aerto lir««llarvi 

L'azione del PCI per una 

vera pace nel Mediterraneo 
Stgnor dueitore, per cht, co

me me, constdera il Parttto 
comuntsta come una forza che 
molto potrebbe fare per lo svi
luppo democrattco deliltalia e 
del mondo: per chi, come me, 
sa bene che la voce del PCI 
ha risonanza nel mondo, che 
Z'Unith d un giornale i cui ser-
vizi sono lettt con attenzionc; 
e profondamente deludente il 
servtzio da Algcrt a proposito 
dell'aereo israeltano. 

L'Unita non si limita a rife-
rire il comunicato deliorga-
nizzazione dei tcrroristi pale-
stmesi, ma ne sposa acrttica-
mente le tesl.. 

So che in Israele ci sono gli 
espansionistt, gli annessiomsti, 
i belltctsti. ma anche coloro 
che vogliono la pace e il ritor-
no alle frontiere che furono 
riconosctute dall'URSS e dagli 
USA. Noto, quanto a/rUnita, 
un filo. arabismo dcltratitc, 
una acritica accctlazume del-
Vuguagllanza secca l.sraelc un-
perialismo . reazione • stont-
smo . nazismo. /-'Unith r/ie/Je 
tn ombra, nei fattt, perfino le 
tesi sovietlche che rlflutano la 
parola d'ordinc: « distrugyerc 
Israele ». 

Io credevo che I marxisti 
crcdesscro nella dialettica. E 
mi aspettavo, dunquc, che il 
conflitlo arabo israeltano los-
se valutato, daf/'Unita.' dialet-
ttcamente. Invece, per /Unitn, 
quel conflilto non e oggetto dt 
un discorso dialetllco, ma di 
un discorso piattamentc pro-
pagandistico. con I'ettchetta-
zione manichea propria del la-
voro propagandisttco ai tempi 
di Stalin. 

L'interesse nazionale e popo
lare del PCI e nello sposare 
test arabc oltranziste e bcllici-
ste'* Non sarebbe piit consono 
alia politica inter nazionale di 
un PCI non servo dt Mosca 
promuovere un dialago di pa
ce con tutte le forze di sini
stra del Medtterraneo. arabe e 
israelianc9 Cib vorrebbe dire 
parlare con i comunisti ed i 
socialtsti ebrei (non solo con 
i comunisti arabi della mino-
ranza araba in Israele): ctb 
vorrebbe dire spiegare ai la-
voratorl qual e la vera natura 
dei regimi « socialtsti » arabi. 

Let una lettcra cosl oggi non 
la pub pubblicare, purtroppo; 
e dico purtroppo non perche 
questa mia abbia meriti in-
trinseci, ma perche credo av-
vii una problematica che in-
teresserebbe i lavoratori ita
liani. 

Mi creda con distinti saluti, 
suo 

GIOVANNI RENZINI 
(Roma) 

Stgnor direttore, rinsavisca! 
Abbtamo btsogno in Italia di 
una sinistra (e quindi di un 
Partita comuntsta) in pieno 
possesso delle sue facolta po-
litiche, razionalt e mentali! La 
linea che /'Unith segue sulla 
questione dell'aereo israeliano 
sequestrato e dereale, e deli-
ran te. 

1) 11 fatto del dirattamento 
di un aereo civile, dtsarmato, 
con equipaggio dtsarmato, in 
normale servizio di Itnca, con 
donne e bambini a bordo, non 
solo avvtcne in violazione di 
precise convenzioni internazio
nalt sottoscrttte da tutti i Pae
si. ma e polilicamente gravis-
simo. 

2) L'imbarazzo del governo 
dt Algeri, di fronle a un atto 
chiaramente indtfendtbite da
gli accordi internazionalt, e e-
vtdente. Ma /TJnita inrece di 
sottolineare tale imbarazzo 
sposa in modo acrittco le tesl 
dei terroristt, put che quelle 
del goicrno d'Algeri. E com-
mette un falso delirante; tal 
mente delirante che e eviden 
tissimo. 

3) Ecco il falso. 11 servlzto 
comtncia- « L'Aigeria si prepa-
ra a rilasciare le quattro don 
ne e i quattro bambini...». 
/. Unita presenta questo gesto 
come un « gesto carallerescoj>. 
E fin qui ta bene, a condizio-
ne che lo si attrtbuiica al go
verno algertno. Ma /TJnita (e 

qui e tl falso, evtdentisstmo) 
lo attribuisce . ai palestinesi. 
Ma signor direttore, quel pa-
lcsttnet.1 sono dei pertcolosi 
irresponsabtlt che mettono tn 
pericolo la pace del mondo, 
sono in questo momento to-
talmcntc fuori gioco... e mol
to probabllmente sono custo-
ditt dalla polizia algertna. 

4) LURSS non vuole la 
guerra. nd nel Medio Ortente 
ne altrove (e perctb) ha 
sempre msistito sulla clrco-
stanza che la convtvenia paci
ft ca deve tspiiarsi al piit scru-
poloso nspetto degli accordi 
mternazionali. 

5) Atli come quella dell'ae
reo dell'El Al — Let lo sa be-
nisslmo — raflorzana ali ol-
tranzistl e gli annessionisti 
israeliani. lo mi stttpisco che 
/'Unith non patrocini una po
litica di pace net Mediterra-
tro. e noi'- nan candanni gli 
oltramiiti t bcllictsti e i pro 
t o^atori vhc si trovano net 
due campt nrahn e israeliano 

Con distinti saluti 
GIOVANNI MKNCARELLI 

(Romn) 

Al slicnoi Rpnzlni. che cl rinv 
prover.i dl non essi-r stntl dialec
tic! nel trultiirc II conflltto arnbo 
Isrsip'inno e clip, rortnmentp. con-
fondo (ttnlpltlm o nrlitnrratlcn con-
trmplnzlone ilet:l| avvenlmenll. vor-
renimo far prfsrnte che non k nel 
noMro stile pnrcl pacntnnipnte • 
mpta strada trn tmperlnll«;nio nu-
Krpssore e popoll aggrcdlll Quan
to poi al (alto che In Israele non 
tutti slano del Da van o del Begin, 
nel ricordarcelo I'nmtco Renzlnl 
sfonda una porta aperta Faremmo 
tuttavia tnrto alia sua IntelllRenza 
«.e volcsMmo (argil prewite che 
quando parliamn dell'lmperiallsmo 
isrnellano cl riferlamo ovvlamente 
alia politica del eoverno dl Tel 
Aviv Circa II dialogo con la sini
stra Israrliann — e Tin alcunl set-
tori di essa !a discussione e aper
ta — non viene il dubbio al signor 
Hen/inl che perche un dlalopo cl 
sin e sia proflctio tra le due parti 
cl debba essere un comune terre 
no dl incontin' Ebbene. provl » 
chiedrre agli esponentl del Mapam 
In che conto ess) tengono — ad 
esemplo — la rlsoluzlonc dell'ONU 
che Impone II rulro delle truppe 
dal terrltorl occupntl (il settore 
arabo dl Gerusal"nime compreso) 

II sicnor Mencarelli I cui Insul 
tl cl esimerpbbcr.' da una rlsposta 
pacata, dichma un odio profondn 
per « quei palestinesi », volta n vol 
ta dcflnitl « terroristl ». « perlco 
losl irresponsabilii Individui «che 
mettono In pericolo la pace del 
mondo » Cl viene II sospetto che 
il miiro dl Incomprenslone che 
senara lul da noi. nasra proprlo 
dal modo dl porsl dnvantt alia 
tragedla palestlnese Fgli mostra 
molta compa.'istone per I bambini 
e le donne — che peraltro sono 
stati t rat tat I con ogni rlguardo e 
quasi subito rilasclptl — del «jet» 
israeliano catturato dal patriotl 
palestinesi Potremo discutcre dl 
clft con 11 slRnor Mencarelll II 
Kiorno in cui cgll cl dlmostrasse 
di aver avuto almenn attrettanta 
pena per le decine e decine dl 
bambini e dl donne ucctsi dalle 
bombe e dalle pnllottole Israella 
ne (In questi ultimi mesi) a KB 
rameh. a Irbed. s Suez e a En 
Salt 

Per quanto rlguarria l'a7lnne de1 

PCI per una vera pace nel Medio 
Orlente, vogllamo qui solo arcen 
nare alia conferenza delle for7e 
antimperialiste del Medlternneo 
svolta«i In aprlle e dl cui 11 ios»ro 
partlto — pur lamentando 1'as.sen 
za di alcune l o w progress'ste 
non Invitate. ed nuspicandn I a 
pertura dl un processo unllarlo 
chP ellmlnl imomorensionl ed a»-
viclnl (oi7e che hanno gli stes*l 
obbiettlvl anMmpertalistl — e sta 
to appunto protagonist* In quella 
conferenza per li Medio Orlente 
sono stati sottolinfati alcunl pun-
tl' (erma condanna dell'agEresslo 
ne Israellana rontro | Paesf .irnbi 
tendente al rovesclamento del re 
giml progressistl: rlchlesta del ri-
tlro delle truone l«raellane dal ter 
ritort occupntl. solidarieta con la 
lesritttma reslstenza e con !• •• 
soirazlonl del palestinesi all'nuto 
declsfone Inoltre con nartlcolsre 
forza t stato ri«ff"TTPa'o II oro 
poslto dl (are del Meiliterraneo tro 
« mare dl pare • attraverso la let 
ta comune contro 1'imnerlalismo-
prempss? Indispens^bile questa 
perrh* si apra r.ella storia della 
repinne un rrcltoln nel qun'e la 
p»c»» e I'indtpenrienTa possano es 
sere garantite dal popoli sfessl 

P S — Confeitmmo at Honor 
Menccrctlt di orer compiutn nrtte 
roll, rj<» purtroppo rani sforzi. per 
capire •>. che eonsUteste il talto 
» eridentintmo * di cut ci accttia. 

Ogni volta si fa 
vivo La Mai fa 

Nei giornt scorst ho avuto 
occasione di leggere alcune 
lettere innate alia «Doment-
ca del Corrtere; In esse si 
dtbatteva il problema di quan
to occorra per rirere a una 
famiglia dt 4 persone. Chi 
parlava dl 200 mtla lire, cht 
di 300 mtla. chi addirittura 
di 500 mila. Confesso che. 
essendo io un laroratore chi-
mico. queste cifre mi hanno 
sbalordito. 

La mia paga orano e dt 
284 tire, piii 82 di conltngen-
za, dopo 24 anni di anziamta 
Questo con le fattche e le 
dtscriminaziont cui siamo sog 
getti nella fabbrica. la salute 
che se ne va. II settanta per 
cento di no* lavoratori sta 
mo ammalati. e si pretende il 
massimo delle nostre capaci 
ti latoratite. 

Ogni volta che noi chiedta 
mo un aumento. dato anche U 
continuo rincaro del costo 
della vita, st fa vivo il re 
pubbltcano La Malfa che Ian 
cm appelli accordi alia pa 
zienza, ci sacriflci. alle ragio-
ni di Stato o di btlancio, 
dimenticandosi perb di dire 
che se it bilancio e dissesta-
to, la colpa non e di chi su-
da e sgobba a prezzo della 
propria salute, ma csio e 
stato dilapidato da chi fino 
ad oggi a ha govemcto. 

Noi lavoratori chimtct sia 
mo stuft. Le nostre paghe 
sanno di fame. Vogltamo ptv 
liberta nelle fabbriche. e che 
sia salrcgvardata la nostra 
salute. Nelle fabbriche ci « 
muore anzttempo. Noi siamo 
pronti a lottare. 

Corduili saluti. 
GIULIO SALAT1 

(Carrara) 

Ringraziamo 
ffiicsti Irttori 

Ci e impossible ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Voghamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scri-
vono ed J cui scritti non sono 
stati pubblicati per ragioni 41 
spazio, che la loro collabo-
razione e di grande utilita per 
il giornale. il quale terra con
to sia dei loro suggerimentl 
che delle loro osserYazioni 
cntiche. 

Oggi nngraziamo: Matteo 
DANIELLO. Salerno; Mario 
GAMBINERI. Firenze; Anto
nio Tomaso CIRILLO. Bosco-
trecase; Domenico CASTELLI, 
Lecco; Ernesto LANDI. Na-
poli; Concetto DI MAURO, 
PatemO; Salvatore CONDEL-
LO. Torino; Jasmin Beut 
MOHAMED ALI*. Milano; Gui-
do CERRI. Cumo; Fiorenti-
no PEAQUIN, Aosta; Maria
no RANZANI. Torino; Vitto-
n o BAGLI. Riccione; Andrea 
VENZI. Bologna; Mauro DE 
CANDIA. Milano: Filippo 
BELLO. Milano: R. DE NI
COLA. Roma; Claudio BOL-
LERO, Roma; Pietro FARIO-
LI. Castellanza; Michele CA-
LABRESE. Cesano B ; Giu-
lio RUGGIERO. Pisa; Aldo 
BENE22I, Roma; Domenico 
PANETTA; S.M., Germania; 
Un gruppo di amici tnestinl; 
Maria BICCI. Prato; Giovan
ni TEODOSIO. Scafati: Bru
no MULO. Isola Liri; Giusep
pe VENERUCCI. Roma: Pie
tro FARIOT.I. Castellanza: S. 
A, Conegliano. OHndo CA-
MANZI. Alfonsine; Onorato 
G.. Saturnia: t.'iitf COBBE. 
Rimini: Dano ORIANTT. Ro
ma. 

StrfTrte lettere lwr»t. tmitrantf* 
eon (hUrrru name, fwgworoe n j 
indiiirjo Oil deslder* the In cal-
re alia letters non rompala il 
proprlo Dome, rr lo precUt Le 
lettere non (Innate ticlate. o eon 
(lrma Metfibile. o eh* reran* to 
aeU liMlleaafone • I n rroppo •"!._• 

pabbltcate, 


