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4P Saggi 

La « battaglia di Chicago » nei giorni delta 
Convenzione democratica nel racconto di Mailer 

Rapporto su violenza 
e dissenso negli USA 

Un migliaio di dimostranli 
feriti o intossicati dai gas la-
crimogeni, seicentosossantot-
to arresti, ccntonovantadue 
poliziotti o militi della guar-
dia nazionale a lorn volta 
feriti: qucsto il bilancio im-
mediato delle lottc di strada 
tra cittadini — in massima 
parte ragazzi e ragazzc hip
pies (capelloni) — e « forze 
deH'ordine » durante i gior
ni della Convenzione del par-
tito democratico a Chicago, 
nei giorni dal 25 al 29 ago-
sto 1968. 

A suo tempo la stampa di 
tutto il mondo si occupo con I 
larghczza di questi avveni-
menti; ora Peditore Monda-
dori pubblica due libri ehe, 
sotto un diverso punto di vi
sta, ce ne forniscono un qua-
dro esatto e drammatico: 
Dissenso politico e violenza 
(pagine 356. L. 1.500), e Mia
mi e Vassedio di Chicago di 
Norman Mailer (pagg. 274, 
lire 2.500). II primo c il te-
sto del rapporto preparato 
da un'ampia commissione di 
esperti, per iniziativa del-
l'awocato Daniel Walker, sul 
rispettivo comportamcnto 
dei dimostranti e della poli
zia; il secondo 6 il servizio 
del noto scrittore Norman 
Mailer, inviato speeiale a 
Chicago, testimone e com-
partecipe degli eventi di 
quella settimana. 

Tl rapporto Walker, com-
pilato sulla base di centinaia 
di testimoriianzc e di docu
ment!, fa emergere, malgra-
do il tono volutamentc « ob-
blettivo », le gravissime re-
sponsahilita della polizia e 
della Guardia Nazionale; ma 
soprattutto della massima 
autorita politica responsabi-
le, secondo le leggi ameri-
cane, deH'ordine pubblico 
cittadino: il sindaco Daley. 
Durante i disordini nei gh.et* 
ti negri seguiti all'assassinio 
di Martin Luther King, Da
ley aveva testualmente, inci-
tato la polizia a «sparare 
per uccidere gli incendiari c 
sparare - per mutilare gli 
sciacalli ». ed era persino 
giunto a rimproverare il ca
po della polizia per non 
averlo seguito in questa fol-
lia omieidn. Rifiutandosi di 
concederc ai ragazzi (poco 
piu di cinquemila. del resto) 
convenuti polemicamente a 
Chicago per il loro Festival 
della vita, da contrapporrc 
a auell'altro « festival ». ma 
della morte, che era il Con-
gresso del parlito di John
son e della guerra nel Viet
nam, un parco ove dormire, 
automaticamente Daley cre6 
le condizioni r>er la violenza. 
che infatti, almeno da prin-
cipio, insorse al momento 
in cui i poliziotti sgombra-
rono con la forza il Parco 
Lincoln. Se si Hene presen-
te che le forze deH'ordine 
mobilitate ammontavano a 
ventiauattromila tra agenti c 
soldati. mentre \ • contcsta-
tori» giovani e meno giova-
ni, non superavano una de-
cina di migliaia, e non agi-
rono del resto mai tutti in-
sieme, appare evidentc che 
la < violenza» fu in larga 
misura voluta ed imposta 
daH'alto: e che i lanci di 
pietre, di bottiqlie, di altri 
oegetti conttindenti, e le al
tre varic forme di protesta 
da parte dei dimostranti. 
non furono che una conse-
guenza di nuesto comporta-
mento poliziesco. 

A Walker c ai suoi colla
borator! sta a cuore soprat
tutto questo: dimostrare 
cioe. in uno spirito • libera-
le », che vi sono mezzi piu 
efficaci e meno drammatici 
per tutelare 1'ordine pubbli
co e per « mareinalizzare > 
la protesta politica di stra
da. Anche se dotato di buon 
senso. e persino di buona 
volonta, il suo discorso ap
pare tuttavi.i notevolmente 
astratto: sembra cioe non tc-
ner conto del fatto che in 
misura sempre piu larga la 
violenza e insita nel sistema 
del dominio borghese. ed e 
destinata ad accrescersi sem
pre piu via via che questo 
dominio si sviluppa e si 
esprimc come dominio tntn-
litario su tutte le forme di 
vita. anche individuali e 
• private ». Che oggi la vio
lenza caratterizzi nroprio 
quella Mecca del capitalismo 
che e costituita dagli Stati 
Uniti, lungi dall'essere un 
fatto casuale. o da spicgare 
con particolarita dello svi-
luppo storico di quel paesc. 
non e che la conferma del 
carattere sempre piu repres-
slvo del sistema capitalisti-
co. via via che maturano le 
condizioni — e le necessity 
— di un suo storico. definiti
ve. supcramento. 

Sotto questo profilo le tc-
stimonianze del « Rapporto » 
e quelle di Mailer offrono 
una chiave di lettura ben di-
versa. Intanto ci dicono che, 
cntro ccrti limiti. poche mi
gliaia di cittadini, in gran 
parte ragazzi e ragazze me
no che ventenni. del tutto 
fncrmi c animati semmai da 
fntenrfonl non-violcnte. sen* 
za alcuna organizzazione e 

persino senza leaders forma-
li, possono rcsistere e con-
trattaccare per giorni e gior
ni, paralizzando il centro di 
una citta di oltre cinque mi-
lioni di abitanti, rompendo. 
aggirando, sconvolgendo gli 
schieramenti polizieschi, gua-
dagnandosi la simpatia di 
una larga parte dei cittadini, 
trovando, al limitc, l'appog-
gio della stessa stampa e dei 
mezzi di comunicazione di 
massa, o almeno di gran par
te di cssi. L'esperienza di 
Chicago ripete abbastanza da 
vicino — pur nella diversita 
profonda delle situazioni e 
del quadro generale — quel
la della Parigi del maggio 
1968. 

E, come a Parigi, colpisce 
la fantasia inventiva dei di
mostranti: dalle «trovate » 
satiriche, quali la presenta-
zionc simbolica, come « can-
didato alia presidenza » di 
un niaiale, alia continua in-
venzione di parole d'ordine 
collcttive, allc intuizioni 
« politiche » immediate, qua
le, ad esempio, l'appello ai 
delegati della Convenzione 
che non fossero ostili alle 
manifestazioni, di accende-
re le luci nolle loro stanze 
d'albergo: cpisodio qucsto 
che, nella prosa di Mailer, 
assume un ricco significato 
emotivo. appare come uno 
di quei moment! di disten-
sione e di felicita collettiva 
che sono propri dell'espe-
rienza rivoluzionaria. 

Anzi, quest'ultimo aspetto 
va fortemente sottolineato: 
alia tetragginc, al conformi-

smo, alle grigie meno dei po-
liticanti della Convenzione, 
riprodotti e amplificati — 
quali component! di un co
stume — nell'immagine spe-
culare dei poliziotti e dei 
soldati annati di tutto pun-
to contro poche migliaia di 
ragazzi, si contrappose la so-
stanzialc allegria di questi 
ultimi, i loro canti, i loro 
falo, i loro abiti variopinti, 
le forme sempre nuove di 
lotta che scaturivano nel 
corso dell'azione di protesta. 
Leggiamo, in Mailer: «Do-
po, i dimostranti sarebbero 
stati felici di essere stati 
malmenati sotto gli ocehi del 
pubblico, sarebbero stati fe
lici di aver spinto e pungola-
to. irritato e provocato gli 
sbirri in tutti quei giorni 
con lanci di sassi e di botti-
glie e grida di " porco ", si-
no in indurli a caricare con 
cieca rabbia e a inscenare la 
loro reazione nell'unico pun-
to della citta... dove poteva-
no radunarsi attori, spetta-
tori e telecamere ». 

Questo senso vivo di feli
cita nella lotta trasnare per
sino dal rapporto Walker, e 
rende ancora piu spregevo-
lc il comportamento della 
polizia: la morte, appunto, 
contro la vita. E'diventa al-
lora addirittura simbolico il 
fatto che con i ragazzi. con 
1a vita, con Vallegria. fosse
ro mescolati. nei giorni di 
Chicaeo. i piu annassionati 
e vitali tra cli scrittori ame-
rienni: da Allen Cinsberc a 
William Burroughs a Nor
man Mailer. 

Mario Spinella 

Lettere editoriali di Roberto Bazlen 

Scrittore di nascosto 
Un uomo che ha avuto molti, e non ancora riconosciuti, meriti — Fra un anno usci-
ranno i suoi quaderni, le sue poesie e un frammento cli romanzo - Ritratti d'autore 

L' intelligenza non mancb 
mai a Roberto Bazlen, di cui 
la casa edi trice Adelphi ha da 
pochi mesi dato saggio delle 
sue Lettere Editoriali (Adel
phi, 1968) presentate da Sergio 
Solmi in forma dlscretissima e 
rispettosa, ad onore d'un 
uomo che durante la vita evi-
tava in ogni modo di pubbli-
care, temendo pubblicitft e 

conseguente auto - compiacl-
mento. Perche inlatti Roberto 
Bazlen, detto Bobi dagli ami-
ci, pur dedicando la sua vita 
e il suo lavoro aU'impegno 
culturale del mestiere di con-
sulenza rditoriale (lavorava 
per la Einaudi, poi per la 
Adelphi, di cui fu uno dei 
creatori, cio almeno in senso 
idcologico), in segreto scrive-

Schede 

Malattie 
in f abbrica 

B La possibility di prevedere 
I rischi dell'ambiente di la
voro non e sufTiciente. Basti 
pensare che circa duemila e 
cinquecento anni sono passati 
da quando c stata individua-
ta la causa della silicosi. Ep-
pure qusta terribile malattia 
non so lo esiste ancora, ma b 
addirittura in aumento ». Cosl 
si espriraono gli operal, i tec-
nici, i sindacalisti e i «tecnl-
ci della sa lu te* (medici e 
psicologi) che hanno curat o 
per conto della FIOM-CGIL 
una preziosa dispensa sull'am-
biente di lavoro. La frase e di 
per sc eloquente. « Solo una 
reale posizione di egenioni.i 
della classe operaia di fronte 

del lavoro pretesa e spesso 
imposta dalle moderne tecni-
che capitalibtiche. La ricca di
spensa si riferisce anche alle 
a scoperte» di Taylor, consi
stent! — afferma — nello 
o scegliere gli uomini adatti ad 
un determinato lavoro, nel-
rinsegnare il metodo piu effi-
ciente ( e piu redditizio per i 
padroni), nel dare incentivi 
sotto forma di salario piu alto 
a chi produce di piu (cotti-
mo)»; denuncia come il padrc-
nato tenda ad utilizzare anche 
la scienza che studia 1'adatta-
mento del lavoro aH'uomo 
(l'crgonomia> nel senso oppo-
sto. Sotto questo profilo la 
dispensa sara utile a tutto il 

ai problemi della nocivita — 
senvono . d'altronde, gli autori 
di questo lavoro — pu6 ga-
rantire quelle trasformazionl 
che possono e debbono por-
tare ad un ambientc di lavoro 
a misura dcU'uomo s. 

II libretto, redatto con uno 
stile semplice ed asciutto, ?f-
fronta l'intera tematica con 
numerosl esempi e particolari 
illustrati attraverso efficaci d-
gurazioni. Esso analizza i fat-
tori nocivi delle fabbriche 
(luce, rumore, temperatura, 
umidita, gas, polveri, fuml, va-
pori, lavoro fisico, ansia, 
ritmi eceessivi , postzioni disa-
gevoli) , nchiamandosi alle 
condizioni del passato ma 50-
prattutto alia organizzazione 

movimcnto operaio e ad ognl 
.Mngolo lavoratore. Ma il fa-
scicolo e importante anche per 
le conclusioni alle quali giun-
ge in materia di politica sin-
dacale: « L'obiettivo e la con-
trattazione delle condizioni di 
lavoro ai fini della climina-
zione della nocivita nmblen-
tale nel mondo del lavoro»; 
un obiettivo chiaro. che non 
e solo « sindacale » owiamen-
te, ma che contesta e pone 
sotto accusa tutta la organiz-
zazione produttiva del capita
lismo rnoderno, le sue tecni-
che, i suoi modelli, i suoi me-
todi « scientific! » per accen-
tuare comunque lo sfnittamen-
to dell'uomo. 

sir. se. 

va ed aveva anche per questo 
ancor piu fortemente svilup-
pato le opinioni che in questo 
elegante libretto vengono pre
sentate. 

Le lettere, scritte per moti-
vi professionali di consiglio, 
appoggio, e chiarimento di 
ideologia critico-editoriale, as-
sumono un tono spigliato e 
franco, e anche intimo, e non 
sono soltanto iniormazione di-
staccata o obbiettiva, ad uso 
d'editore. II tono delle let
tere ricorda lo s tesso tono 
usato modestamente ma con 
sferzature molto « opiniatre », 
da Bobi con i suoi amici , di 
cui egll era a volte preziosa 
guida di coscienza pur senza 
darsene le arie o avendone la 
pretesa. Molti sono stati 1 gio
vani, oggi adulti per merito 
anche del Bazlen, che ricor-
dano le lotte intellettuali so-
stenute con lui nella conver
sazione. e di come in senso 
del tutto positivo egli guidas-
se e appoggiasse le loro intel-
ligenze troppo solitarie, con 
una dedizione assolutamente 
eccezionale. 

Identica b la dedizione 
espressa m queste lettere in-
vece professionali: e colpisce 
anche la scelta delle « sce l -
te a dei suggerimenti: a rive-
dere oggi quali furono gli au
tori proposti dal Bazlen, e 
con quale sotti le democrazia 
egli proponesse autori notis-
simi all'estero quanto quelli 
ignoti. c di c o m e abbia pro-
feticamente previsto nella cri-
tica e nei suggerimenti, alcuni 
futuri successi editoriali, fa 
centro soprattutto questa sua 
abilita a distaccarsi dall'opi-
n-.one comune, dalla, anche se 
mtellettualissima, banale o 
poco autentica mformazione 
Ictterana. Pungenti sono tuttt 
1 suoi ritratti d'autore, e al io 
stesso tempo s'infiltra una 
umanita inaspettamente umo-
nstica da\-rero autentica, nel 
discutere dei libri e dei loro 
croutori o personaggi. 

Georges Bataille. Maurice 
Blanchot, John Cage. Paul 
Goodman. Robert Musil. Alain 
Robbe-Gnllet. sono tra gli 
auton proposti. gia conosciu-
ti all'estero; ed un interes-
sante, foltissimo numero di 
autori invecc non ancora mar-
chiati dalla fama vengono ana-
hzzati. senza snobismi e con 
cultura inusuale per gli anni 
1950-191XT che, grosso modo , 
vengono coperti da queste 
lettere. Questa inusuahta pen-
siamo sia dovuta al fatto che 
il Bazlen era per meta trie-
stino, c svizzero-tedesco nel-
l'altra, e che percib egli co-
noscesse le linRue meglio di 
ogni altro avendo anche mol
to viaggiato e analizzato d -

vilta culturali contemporanee, 
in modo anche un poco par-
ticolare data la sua non del 
tutto precisa appartenenza ad 
una societa o aH'altra. Che poi 
il tono cosl acutamente ana-
litico da sferzante a volte si 
tramuti nel libro in esaspe-
razione di particolare specie , 
e fatto che non pub venir 
negato: ma pensiamo che 
questo suo, per esempio , leg-
gero disprezzo della mentalita 
italiana, che a lui appariva 
carnale e senza spirito o ca-
pacita di sublimazione oltre 
che inconscia — cioe a volte 
rozza e banale — sia dovuta 
anche all'isolamento in cui 
viveva 1'autore; un isolamento 
pesante anche s e voluto da 
lui. 

Dunque per pudore o rite-
gno od altre particolari ra-
gioni il Bobi non desiderava 
pubblicare i propri scritti in 
vita; ora la casa editrice Adel
phi intende stampare, fra un 
anno, i seguenti scritti: qua
derni di appunti, poesie, fram
mento di romanzo. Non sol
tanto gli amici attendono im-
pazientemente c h e escano 
questi testi: tutto un pubbli
co e bene che ne riconosca e 
conosca i particolari ed anche 
educativi \-alori. 

Amelia Rosselli 

# A FFRR.\RA. nrllf s^lr 
del Pila77t> dri Dlamanti. 
Carlo Quattroff! « p o n e »»» 
«rric di pltinrr drdlcaic al 
« mack P o i u r » . I.o ha prr-
srntato a! ratalo.eo. Dario 
Mlcaccrti. 
0 n i E SCRITTORI ITA-
I.IANI si ripr«tntano »I 
pubblico: Luciano Bianciar-
di con • Aprire il fnoco » 
c Gmsrppt Bona\-iri con 
« I.a di\ ina forcsta ». L>di-
lorr *• RiiJoll. 
# DOPO GI.I INCOVTRI 
con Marv McCarthy. Rolf 
Hochhatli. Cmbcrto Eco. 
Giuseppe Ca*sirrl. Leonar
do Benevolo. Jean-Francois 
Re%el. Domenico narioll. 
Franco Fornari. Gaido C--
Ineero. Cornelio Fabro P 
Bruno Munari. 1 « Martedi 
1 etterarl* proseculranno con 
it secuente calendario: 15 a-
prile Ginllo Carlo Ar*an: 
. Arie. scuola, c i i t i . ; 22 
aprile. Alessandro Passrrin 
D'Entre\es: . Obbedienf* e 
rrsistenia In una societa 
democratic* »: 17 ulueno. 
Herbert Marcuse: « Oltre 
l'uotno a una dlmenslone *. 

Storia 

Un volume di documenti 
a cura di Arnaldo Silvestrini 

Pietro Leopoldo: 
al servizio 
dei «lumi» 

spie e polizia 
Pietro Leopoldo d'Asburgo 

Lorena, Granduca di Toscana 
per un quarto di secolo (dal 
1765 al 1790), poi Imperatore 
(dal 1790 al 1792) a Vienna, 
talvolta, addirittura, viene 
considerato quasi come un 
precursore dell'« 'B9 ». Cosl lo 
presenta, ad esempio, A. Wan-
druszka, autore di una recen-
te, ampia (e per alcuni aspetti 
pregevole) biografia del sovra-
no (Pietro Leopoldo. Un gran-
de riformatore, Vallecchi, 
1968). Ma tale interpreta-
zione e proprio esatta? Un 
contribute di importanza mol
to notevole alia chiarificazio-
ne di questo problema storico 
e offerto oggi, dai documenti 
che Pietro Leopoldo portd con 
se quando lascio Firenze e 
che Arnaldo Salvestrini ha rin-
venuto, alcuni anni fa, in un 
castello della Boemia. 

II primo volume di questi 
documenti — Pietro Leopoldo 
D'Asburgo Lorena - Relazioni 
sul governo della Toscana, a 
cura di Arnaldo Salvestrini, 
Leo Olschki Editore, Fi
renze, 1969, pp. 414, Lire 
4.000 — uscito per la Biblio-
teca di storia toscana moderna 
e confemporanea — dell'I/mo-
ne regionale delle Province to-
scane — riporta integralmente 
le sei « filze » delle Relazioni 
generali sul Granducato (piu 
una « filza » di « allegati » che 
fornisce nuovi elementi sulla 
realta politica e sociale dello 
Stato leopoldino) che il prin-
cipe, prima di abbandonare la 
Toscana, voile stendere come 
« rend iconto privato» sulla 
propria opera e sulle condi
zioni del Paese che da lui 
aveva ricevuto, in venticinque 
anni di governo, una impron-
ta indelebile. 

Una prima questione, intan
to: risulta, con sufTiciente evi-
denza, nota il Salvestrini, co
m e quel progetto di Costitu-
zione che, da tempo, e al cen
tro delle indagini sul rifor-
mismo leopoldino, fosse rite-
nuto superato dal principe al
ia fine del 1789 o all'inizio del 
1790. Perchg? Questa domanda 
se l'e posta anche il Wan-
druszka, ed ha sottolineato le 
motivazioni «internazionali » 
che, negli anni 1779-'83, avreb-
bero suggerito l'opportunita 
di abbandonare il progetto di 
Costituzione: ma — rileva il 
Salvestrini — « Vinsabbiamen-
to degli anni successivi deve 
in gran parte imputarsl alia 
opposizione di nobilia e clero 
e a quella dell'alta burocra-
zia, sempre tegata alle caste 
dominanti». 

II problema storico fonda-
mentale, comunque, e un al
tro. E cioe: che cosa avreb-
be significato, comunque, per 
Pietro Leopoldo, dare una Co
stituzione alia Toscana? a Ri
sulta da queste Relazioni il 
tentativo del principe di non 
limitare, ma anzi di accre-
scere il potere della monor
chia assoluta (con t lumi e 
con I'appoggio di nuovi ceti di 
"possessori" creati mediante 
una redistribuzione e libera 
commerciabilita dei lerreni) a 
scapito delle forze che mag-
giormente intralciavano quel 
potere. Esaminato dunque nel 
suo divenire storico e alia lu
ce di questa nuora documen-
tazione, quel tentativo appare 
non tanto come "liberale", ma 
anzi diretto al consolidamento 
del potere del trono, che — 
scavalcando gli stessi ministri 
(inde irae dei medesimi) — 
dorcr-a poggiarsi su un ceto 
fedele di proprietari terrieri. 
A'on "democrazia campagno-
la". ma assolutismo radicato 
nelle eampagne, anche contro 
le infide plcbi urbane ». 

La figura di Pietro Leopoldo 
appare cosi nella sua reale di-
mensione € affamenfe confrad-
dittoria e drammatica. nella 
sua sofjerta appartenenza al 
gran mondo dei philosophes 
e della raison e a quello, re-
moto ma prescnte, deU'asso-
lutismo di origine divina: un 
principe che mettera al ser-
nzio dei "lumi" le sue spie e 
la sua polizia segreta ». 

Mario Ronchi 

Pietro Leopoldo 
granduca di Toscana 

Padri 
e 

figli 
Philippe Aries e uno sto

rico (fra i piu seri in Fran-
cia) interessato a ricerche de-
mografiche, che — colpito dal
le caratteristiche originali del
la famiglia moderna — ha sen-
tito il bisogno di risalire piu 
lontano nel tempo per stabi-
lire i limiti ed il senso (di 
classe) di questa originalita: 
di qui e nato il libro Padri e 
figli nell'Europa medievale e 
moderna (ed. Laterza. pp. 492, 
L. 5.000), che risulta essere 
un utile se non indispensabile 
sussidio alia comprensione del 
rapporto generazionale (in se-
no alia famiglia ed in generale 
nella societa) oggi. 

Con questa opera possiamo 
seguire il lento formarsi della 
famiglia in senso rnoderno, il 
sorgere del concetto e dello 
stato esistenziale di infanzia 
e di adolescenza, 1'intrecciar-
si dei sempre piii Rtti legami 
di ordine familiare con altri 
legami istituzionali. in primo 
luogo quelli messi in atto dal
la scuola. L'essere presi in 
considerazione con le proprie 
peculiarita si paga: il bambi
no acquista in importanza ma 
anche in soggezione. Con la 
famiglia che si chiude sempre 
piii in se stessa. fino ad igno-
rare anche i legami di paren-
tela meno stretti, neU'afferma-
zione sempre piii stringente 
del binomio comodita-intimi-
ta. il giovane perde progres-
sivamente autonomia, viene 
«prote t to» da tutto cib che 
e estraneo. diverso, eteroge-
neo rispetto agli interessi ed 
ai valori che la propria classe 
<e per essa la propria fami
glia) afferma: Aries non puo 
non terminare la sua opera 
con queste parole significati
ve: « 11 scntimenlo della fami
glia. il sentimento di classe. 
e forse anche il sentimento di 
razza. si presentano come ma
nifestazioni della stessa intol-
leranza della diversita. della 
medesima preoccupazione di 
umformita ». 

I. d. c. 

Notizie 
% I.A PROPOSTA di affida-
re all'F.nte nazionale per le 
bihlioteche popolari r sco-
lastiche il compito di isti-
tuirc bihlioteche moderne 
nri centrl con popolMione 
Miperlore al 10 mil* abi
tanti che ne sono altual-
mente privi e stata formu-
laia. a conclusione del con-
\ejcno Diztonalc svoltosi su 
qnrsto problema. dal dott-
Antonlo Ciampi. vice-pte-
vidente dell'Ente promotore. 
Dopo un periodo di pe-
stione fldnciaria di non ol
tre 5 anni. le bihlioteche 
dovrebbero essere denniti-
\amente trasferite al comu-
nt ed inserite in quella piu 
economlca rete del servizio 
pubblico della lettura, che 
si potra rralirzare nel tem
po a enra dello Stato e 
d.Mle ReRlonl. 

Nell'ultima ^lomata di ia-
\ori . hanno parlato — pri
ma della presentaxlone del 
document!, che saranno esa-
mlnati da un'apposita com
missione e resi not! con %\\ 
atti del conveuno — an
che I! prof. Salvatore Ac-
cardo, dlrettore generale 
delle accademle e hibllote-
che *1 minlstero della PI . . 
e il dott- Lulxi Planese. dl
rettore cenerale dell'ammi-
nistrazionr civile al minl
stero de/tll Internl. II primo 
ha dellneato le flnalita del 
servizio nazionale dl lettu-

r.i. menlre il secondo ha 
preso in rsjmr la situazio-
ne della finanza locale in 
rapporto acli oneri per la 
dirTuslone dellr bihlioteche, 
nonche le prosprtti\e che 
si apriranno con Vattuazlo-
ne delle resioni a statuto 
nrdinario. 
9 I/ISTITCTO NAZIOSM.F 
della previdenza sociale. in 
applicazione della legje 3 
marzo 19*0. n. 217. ha pub-
hlicato sulla « Gazzetta Vf-
flciale . del 18 marzo \9C9 
— Fotlio delle inserzioni 
numero 7! — un bando di 
concorso per la decorazlone 
decli stabili dell'Istituto In 
Arezio. Alessandria, Asti e 
Frosinone. 

II termlne per la presen-
tazione desli elaborati e 
stato nssato per le ore 12 
del 27 maicslo 1969 

Le norme del concorsl, le 
indicazionl (fr»nche circa le 
opere da eseRuire e le e-
xentuall Informazionl po-
tranno essere rlchleste alio 
Istituto nazionale della pre-
\ldenza sociale — Servizio 
tecnico — Viale dell'Acn-
coltura 00MI • Roma. Ft R 

I v U n i t £ l / mercoledi 2 apriie 1969 

Rai-Tv 

Controcanale 
ITALIA PIGRA — K' t-empre un 

yraip urrnre nutrire ^vcratize nei 
l>ro(jrammi televtuci. L'annun 
cio <h un ciclo di trastmssion' 
dedicate alia canzone uouolare 
(o folk, .wcomio la caniueta 
mania dei termini stranieri) 
per la TV dei ragazzi ci ave
va fatto pensare. per un mo
mento. alia possibilitd di una 
buona occasione d'ascolto: da 

• tempo, nel nostro paese. est-
stono f/ruppi che si occupano 
seriamente dt ricercare. ordi 
nare e pubblicare e interpre-
tare le canzoni popolari. e sui 
palcoscenici italiani abbiamo 
vhto spettacoli di (/rande in 
teresse come Ci ragiono e cantn 
di Dario Fo e Belk ciao di Cri 
relit. Cosi, abbiamo deciso di 
aaststere a una puntata del c. 
do, la scconda: e ci siamo rest 
A'ubilo conto che. ancora una 
volta, Ai tratta di una occa.-iio-
ne perduta anzi di una mani-
jestazione plateale. 

Questa puntata era dedicata 
' ai canti di lavoro: e comincia 

mo col dire che. evidentemen-
te, per gli autori e gli interpre 
ti della trasmissione nel nostro 
paese non si e mai cantato, nc 
lavorato. Son uno dei canti pre-
sentati. infatti. era italiano: e 
pensare che da noi la (radizto 
ne di questa forma di espres 
xione popolare e. invece, ric-
chissima (e i testi sono a di-
sposizione di lulli). D'allra par
te. i canti presentati erano po 
chissimi e, generalmente. « trat-
tati » fino al punto da essere ir 
nconosc'tbili. Pensiamo, ad e 
sempio', al canto indiano con 
il quale la puntata si e aperta: 
i rielaborato * da Tony Cue 
chiara e interpretato da lui 
stesso e da Nelly Fioramonti 
alia stregua di uno dei soliti 
motivetti di consumo. E che 
dire della canzone centroame 
ricana II buco nel secchio (iro-
nica parabola sul circolo vi 
zioso che chiude la vita dei po-
veri). spacciata dalla citata cop-
p\a come « la canzone dei pi 

Solo un paio di interventi di 

Mariella Palmich hanno cerca 
(o di (lorfarc !« trasmisnone «tf 
un terreno un po' piu ser io/ 
hello era il tcsto della canzone 
americana Di';x»rteea. detto di 
Franca Tamantmi con impe 
lino, e aiuito il nfertmenlo, .s>a 
pure molto cauto, al significato 
di prott'.sta che i canti di la 
voro hanno spesso acquistatu 
Ma poi. su questa linea, non -i 
sono avuti altri exempt (com" 
se il nostro non fosse il pae*r. 
fra I'altro. della canzone * e 
se otto ore vi sembrano pochr. 
ventte voi a lavorar»; i due 
spiritual info'rpretaft dai Folk 
studio singers erano famosi nut 
relativamente collegati con <l 
resto: e comunque, interpretatt 
in quel contesto, su quella see 
notnafia e con tanta abile d> 
sinvoltura * spettacolare >>. per 
devano gran parte del loro si
gnificato. D'allra parte, quellp 
della fedelta alio spirito dei 
canti e della costruzione di im 
discorso. non erano preoccupa 
zioni che ossessionassero i cu 
ratori: nella trasmissione e sta 
to cosi inserito I'm on my way 
(E' la mid .strada), die & un 
bellissimo camo religioso. via 
che nan aveva nulla a che fare 
col tenia della puntata (e w> 
.SUMO si e curato di comunicarc 
al pubblico dei ragazzi che le 
imtnagmi che facevano da sfou 
do alia solita coppia Cucchiara 
Fioramonti. erano della * mar 
cia dei poveri» orgamzzata 
da Luther King). 

Ma che vogliamo. mfine? Fo* 
se die la TV mandi jn oiida un 
programma serio sui canti po 
polari. utilizzando chi da airii 
si occupa di queste cose, <\ 
magari. registrando i canti sul 
posto, tra i lavoratori? E che. 
fmalmente. si preoccupi di sp>e 
tnrli davvero ai ragazzi sul 
piano storico e sociologico'.' An-
diamo! Come dice la sigla /i 
naie del ciclo. in fondo: * 11 
tema della vita e solamente 
amore ». 

Programmi 

Televisione !• 
12.30 SAPERE 

Corso di francrse 

13,00 TANTO ERA TANTO ANTICO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

Ha inizlo un originate televisivo su un secolo di storia 
veneziana: < II leone di San Marco » di Tito fienfattn 
e Gianni Pollone. ReRia di Alda Grimaldi Tra *li inter
pret!: Marina Dolfin, Paola Ouattrini. Adolfo Gcri 

18.45 CARNIA: TRA REALTA' E LEGGENDA 
Documentario di Rino Totis 

19,15 SAPERE 
« L'opera leri e ospl ». a cura di Luciano Albertl • Vll-
toria Ottolettghi <6< puntata) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Notizie del ia\oro Cronache 
italiane 

20.30 TELEGIORNALE 
21,00 LA PACE PERDUTA 

E' la prima puntata della nuova scrie di cronache storiche 
curata da Hombert Hianchi In questo inizio verra trar-
clato un panorama della situazione europca attorno al I92G. 
mettendo un particolare accento sullo sviluppo dei nuoxi 
mezzi di comunicazione. Sono anni assai durl: fallita la 
prospettiva della rivoluzione nell'Occidente europeo, salr 
1'ondata reazionaria della horghesia che sfocera nel nazi-
smo, nella guerra di Spagna, nella seconda guerra man-
diale. Non c > da aspettarsi tuttaxia alcuna analisi di cla«se 
da Hombert Bianchi: e'e solo da sperarc che la serie sia 
meno banalmentc propagandistica di altre precedent! dello 
stesso autore. 

22.00 MERCOLEDI' SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
19.00 SAPERE 

< Corso dl inglrsr » 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 IL POSTO 

Film. Regia di Ermanno Olmi. Tra gli interpretl: Sandro 
Panzeri, Loredana Detto Presentazione di Giulio Cesare 
Castello. E' il secondo lungometraggio a soggetto di Olmi-
quando fu presentato. nel 1961. appari come una rivela-
zione. In modo fresco e con notevole efficacia dovuta alia 
minuta osservazionc dei fatti. Olmi narra la storia di 
due giovani fldanzatl a confronto con la dura realta della 
Milano flnanziaria e industriale. 

22.15 LAPPROIIO 
Viene ripreso II tema della edticazione miKicale In Italia. 
gia trattato dalla rubrica in iin recente servizio 

Radio 
NAZIONALE 

GIORVALE RADIO: ore 7, 8. 
10. 12, 13, 15. 17, 20. 2t 

6,30 Corso dl lingua tedesca 
7.10 Musica stop 
8.30 Le canzoni del mattino 
9.06 Colonna musicale 

10.05 La Radio per le Scunle 
10.50 Le ore della musica 
II.oo La nostra salute 
11.24 Per la Pasqna 
11.39 Antologia operlMlea 
12,05 Contrappunto 
13.15 Radlohappening 
11.00 Trasmissioni regionali 
14.45 Zihaldone italiano 
15.45 Parata di successi 
16.00 Programma per i piu pic-

coli 
16.30 Folklore In salotto 
17.05 Per vol gin\ani 
18.05 Rapporto da un Paese 

non razzista 
19.13 I-a prodlgios.i \ (ta di 

Gioacchino Ro-sinl 
19.30 Luna-park 
20.15 E questo fu II prinnpio .. 

Radlodramma 
21.15 Musica folkloristica 
21.45 Concerto 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 6.30, 
7.30. 8,30. 9.30 10.30. 11.30. 
12.15, 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 
22. 24 

6.00 Svegliaii e canta 
7.43 Riliardtno a tempo dl 

musica 
8.40 Musica leggera 

10.40 Chiamate Roma 3131 
12 20 Trasmissioni regional! 
13.00 Al \ostro sersl/io 
13.35 Raffaella con 11 microf., 

no a trarolla 
14.00 juke-box 

Mo

l l 15 Dischi in vetrina 
15.15 Appunlamento COB Ros

sini 
16.no Pomerldiana 
16.35 1^ Discoteca del Radlo-

coiriere 
17.35 Classe unica 
18 00 Aperitiso in musica 
19.00 Scrivete le parole 
19.50 Punto e virgola 
20.01 Mnsiche dl \ \ . A. 

zart 
21.00 Italia Che Iavora 
21.10 11 mondo delVooem 
22.10 Raffaella con il microfn-

no a trarolla 
22 10 Nov ita discograflrhe a-

mericane 
23,00 Cronache del Mezzogiorno 

TF.RZO 

9.to P. Hindemith 
in On Concerto di aperture 
10,10 I Poemi sinfonici dt Ri

chard Strauss 
11.20 Polifonla 
11.15 Archi\io del disco 
12.05 I/informatore etnomnsico-

iogico 
12.20 Mnsiche parallele 
13 00 Intermezzo 
13.45 I maestri dell'lnterpreta-

zione 
14JO Melodramma in slntesi 
15.30 Ritratto dl autore 
16.30 Mnsiche itJliane doggi 
17.00 Le opinioni degli altri " 
17.20 Corso di lingua tedesca 
18.00 Notizie del Terzo 
18.30 Musica leggera 
18.45 Piccolo pianeta 
19.15 Concerto di ognl sera ' 
20 30 Psicologia e pstcanalisi da 

Freud ad oggi 
21.00 Celehrazioni rossiniane 
22.00 II Giornale del Terzo 
22.ic. !r"-ontri con la narratis* 
21.00 Musica di A. Schoenherf 

VI SEGNALIAMO: • Rapporto da un Paese non razzlsta • dl 
Emillo Pozzi e Nino Va>coii 'Radio. Nazionale. ore 18,«S) — 
L'lnchlesta si occupa di un re na di grande Interest* e attna-
lita: la mentalUA razzista e le sue originl In un Paete come 11 
nostro, generalmente considerate n o t razzltta. 
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