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Notizie dall9America 

Negli SUti Uniti le pnbblicazioni «sotterranee » cercano di opporre 
un'alternatiYa al qualunquismo della stampa officiate 

Come fare una ri vista 
in uno Chevrolet del '46 

I casi di « Guerrilla • e di « Orpheus» - II distaceo tra « The ViHafe Voice », oifaie ia dec* 
denza della ceneraziene «beat», e le riviste off-off • Quando i giornali d»ll'« UBdereroued » 
cedene al ricatte psicolef ico del neraici - Perche si e costrtnito 1'Undergroend Press 

• ...Nei meal dl QIMTZO, apri-
le e maggio non siamo sfor-
tunatament* riuaciti ad anda-
re in macchina. grazie a un 
discrete numero di problem! 
organizzativi e finanzian (che 
del resto avevano gia comin-
ciato ad a&sediarci prima an
cora che uscisse U primo nu
mero) e soprattutto grazle al 
frodolento attacco della poli-
zia cont.ro la nostra redazio 
ne (che condividevamo da 
qualche tempo con la Artists' 
Workshop press) . I redattori 
vennero arrestati dal primo 
all'ultlmo e tutto quello ehe 
in settimane di lavoro era-
r w n o rtusciti a organlzzare, 
abbismo dovuto ricominciare 
a Carlo da capo» . Cosi si 
esprime un edltoriale di Gue
rilla, un mensile di cultura 
conteorponuiea che si pubbli-
ca a Detroit e che fa parte 
den'ormai eospima rete di 
pubblicazioni « sot terranee » le 
oui velleita cercano tenace-
mente dj trasformarsi in una 
leggibile alternativa al sem-
pre piii bolso qualunquismo 
e / o senllita della stampa uf-
fJciale. 

Ci6, in misura piu o menu 
profonda (ma solitament* 
profonda). lacera tutto il mon-
do (InchiHerra compresa. do* 
v* al supercolosso London 
Timet, arrabbiati e loro ere-
di hanno polemicamente con-
trapposto la precaria ma se-
rla insolenza te\\"Internatio
nal Times) La situazlone di 
Guerilla non e molto diver-
aa da quella di molte altre 
pubblicazioni consimiU. E una 
delle caratteristiche esaenzia-
11 della loro esistenza e It 
fuerra al costl; esse sono la 
dimostrazione palese di quan-
to si riesca a fare con po-
chissim] quattrini e molta de-
dizione (a parte, necanaria-
mente, Jl dlscorso sulla quali . 
ta). Questo aspetto della fac-
cenda e ancora piu significa
tive quando pensiamo ehe si 
manifesta in un paese dai co
st! notorfamente proibitivi e 
per d o stesso acqui&ta una 
sua cartes. eversiva (rispetto, 
diciamo ad esempio. alle p»-
tinate e fraase riviste unlver-
sitarie). Non e raro che la 
eventuale, temuta Instability 
della lniziativa si trinceri (e 
si super!) con un balzo nel 
pittoresco. 

Gli uffici redazionall e am-
ministratlvi di Orpheus, una 
rivista blmestrale di Phoenix 
(Arizona) sono stati sistema-
ti a bordo di un ex autobus 
scolastico che, malgrado l'eta 
(Chevrolet 1946) e ancora co-
stretto a frequent) spostamen-
ti. TI telefono di un amico e 
una casella al fermo posta 
risolvono i probleml del re-
capito fisso. The Changes. 
ugualrnente blmestrale, * s e 
P io vuole» , di San Raphael 
(California) esorta addirittu-
ra gli abbonatl a tollerare 
pazientemente 1 ritardi. Per 
sopperire, almeno in parte, a 
questo ganere di difficolta si 
e recentemente costituito 
a New York, lTJnderground 
Press Syndicate (Box 26 Green
wich Village Post Office, New 
York 10014), una associazione 
elastica e informale della pe
riodica stampa « alternativa ». 
Un giomale aderente all'UPS 
pub liberamente usare il ma
terials pubblicato dagli altri. 
Per poter far parte del sin-
dacato, l'aspirante deve trivia-
re 25 dollari al sindacato stes
so e 10 numeri consecutivl 
della propria pubblicazione a 
tutti i periodic] gia Iseritti, 
dopo di che l'« assunztone nei 
ranghi» a w i e n e automatics 
mente, ammesso che la mag-
gioranza dei membri non ab-
bia sollevato obiezioni 

Di questo accorgimento ha 
•pprofittato p e r esempio, 
Iohn Wilcock, un nomade 
editor dell'lTnderground, il 
quale pubblica a Mew York 
(e lo distnlniisce in tutto il 
mondo) il mensile Other Sce
nes che npete nel titolo una 
rubrica (osservaziom di viag-
gio, naturalmente) che 1'auto-
re pubblicava altrove (su Graf-
ftti, pure mensile, e pure di 
New York). Wilcock ha re-
centemente dato vita a una 
nuova pubblicazione, The 
Seer 1 cui principaii centri dl 
distribuzione saranno New 
York, San Francisco, Boston, 
Chicago. Los Angeles e Lon-
dra. La frequenza, si prornet-
te, sara quella necessaria. 

Capitale non piu assolnta 
dell'avanguardia americana, e 
con anzi una forte tendenza 
• divenire un centro di col-
laudo a liveilo di moda; tal-
lonata quindi, sul piano del
la genuinita, sempre piu stret-
tamente da San Francisco e 
dal la California in genera, New 
York continua ugualmente a 
ospitare il maggior nuntero di 
pubblicazioni dello schiera-
mento anticonforrnista Oltre 
a The Village Voice, organo 
quasi uffinaie della genera. 
zione beat e ore in piena fa 
&e involutiva Ha pubblicita ha 
quasi compietamente soffoca-
to gli mterventi) e al Guar
dian, uno dei piii s e n e piO 
anziani — compie quest'anno 
i 21 aani — tra i settima-
nali radicali, allmeato sulle 
posizioni della nuova sinistra 
(entrambi questi giornali, per 
ragioni diverse, men tan o un 
discorso a se ) , dobbiamo ri-
cordare almeno The East Vil
lage Other, The New York 
Free Presi, Anarcho$ e Rat 
Subterranean Newt. 

Bi puo dire che tra questi 
ultimF giornali e The ViUaQf 
Voioe si sia oreato quello stes-
• 0 ««tf*oix> che divide le pro-

duziOui teat rail off c;; Bra 
way da quelle semplicemente 
off; la qual cosa, se da un 
Uto dimostra 1 pencoli dells 
stanchezza e la facilita della 
fagocitazione, dall'altro Indi
es . almeno nell'ambito degli 
ingranaggi, una eostante volon-
ta di sottrarsi al sormo e al
le sue tragedie. 

A Montreal esce mensilmen-
te Logos; a Chicago, quindi-
cinalmente. The Chicago Seed; 
a Los Angeles, settimanalmen-
te. The Los Angeles Free 
Press e Open City Free Press 
anche a Washington e Otta
wa. The Great Speckled Bird 
ad Atlanta. Nella Bat Area 
(San Francisco): The Berke
ley Barb e The San Franci
sco Oracle. 

Compiuto questo rapldo vo-
lo ed escludendo per ragionl 
dl spazio le riviste «sotter-
ranee » piu propriamente let-
terarie (delle quali diremo al-
tra volta), vediamo in che co
sa realmente consistano, da 
un punlo di vista del mate-
riftle grafico e ideologico, i 
giornali che abbiamo elenca-
to. II formato varia: le pa-
gine di alcuni corrispondono 
a quelle dei nostri quotidia-
ni: di altri sono piii o mo
no la meta. 1 mensili si ade-
guano spesso ai normali for-
mati delle riviste. II tutto. co-
munque, con eccezioni. La car
ta e. sovente, quella da gior-
nale, e la stampa e impres-
sa su fondi psichedelici, o co-
munque sottilmente colorati. 
o almeno contomati da fregi 
dl sapore liberty. Ma questo 
genere di solleticazione e in 
ribasso e, per la maggior par
te, assente dai setttmanali. Vi 
• grande abbondanza di fu-
metti (« ri sono riviste che 

di Chicago, per esempio). di 
soli to molto spiacevoii nel 
tratto e facili nello humor. 
Saltano anche all'occhio i ou 
merosi annunci « pubblicitar-
sessuali » 

Intere uolonne dedicate a 
local! che permettono ecciuv 
menti ed esperienze unlche e 
che hanno tutta faria d'es 
sere trappole per turisti Oni> 
uguaie accanimento, ma in 
are* separate, si dividono il 
rimanente spazio destinato al
ia pubblicita le boutique, le 
bigiotterie hippie, e le coppie 
annotate che cercano di eoin-
volgere altre coppie, con co-
rollario di richieste (detta-
gliate) di persone d'ambo 1 
sessi disposte a praticmnente 
tutto (da un weekend in cam-
pagna a tarsi (rustare per 
due anni in Europa). Ogni 
tanto queste colonne diventa-
no U luogo d'incontro d'una 
corrispondenza cifrata (a due, 
a tre) oppure ospitano pate 
tici quanto inuUli richiami dl 
genitori. Ancbc la pomogra-
fia, in mancanza di termine 
migliore, si spreca, e da luo
go a una diffusa ambiguity. 
La forte earica eversiva (al
meno virtuale) che certamen-
te conteneva agli inizi scade 
spessissimo a un liveilo di ma-
sturbazione mentaJe Pure 
molto frequenti, e naturale, 
le rubriche e 1 consiglt sul-
l'uso di droghe. (Di questo 
argomento per6 si occupano 
soprattutto riviste specializza-
te: oltre alia celebre Psiche-
deiic Review ricorderemo la 
Marijuana Review). Ma tutto 
questo e, s'intende, cornice di 
un nueleo piii sostanzioso, al
meno mtenzionalmente. 

Si e parlato, prima, dl po-

simtone alternativa: un'impre-
sa facile e difficile alio stes
so tempo. Facile, relativamen-
te. direi. nell'ambito in cuj si 
tratta di detnolire gli a w e r -
sari dell'establishment giorna-
listico. Acousarii di falsita non 
e soltanto semplice. ma an
che documentabile (come ha 
fatto per esempio Paul Eberle 
sul Los Angeles Free Press, 
a proposito delle sistematiche 
distorsioni con cui la stampa 
ufficiale presents le afferma-
zioni dell'SDS). Difficile quan
do i giornali delVunderground 
eedono al ricatto psicotogico 
dei • nemici i e si affrettano 
a proporre prima ancora di 
aver terminate di negare Ma 
va detto che, in generate, si 
occupano di quello che san-
no e possono. Al punto che 
molto spesso, malgrado le lo
ro pretese Internazionalisti-
che. hanno il sapore tipico 
della stampa di provincia 
(ma con ben altra aggressi-
vita nei riguardi della poli-
sla, per esempio). 

Qualche simpatica operazio-
ne si sta awiando al liveilo 
del linguaggio. E non si trat
ta semplicemente di uno sgan-
gneramento ortografico reso 
possibile da tutte Ie diverse 
combinaziom omofone di cui 
1'inglese abbnnda. ma di veri 
e propri (benfh^ ancora ra-
ri) tentativi di libere associa-
zioni, di poliedrici •approa
ches* . di reportage fattuale e 
mentale al tempo stesso. 

Le teorie, come spesso ol
tre atlantico, sono confuse o 
inesistenti. Ma la pratica. quel
la che si paga dl persona. 
circola anche tra fastidi, an-
tlpatie, Irritanti ingenuity. 

iiqi Ballerini Luigi s Saggi 

Neirantologia di Feltrinelli il lettore trova una infor-
mazione essenziale sul problema arabo-palestinese 

Idee chiare 
sulla Palestina 

Narrativa 

Profughi arabi attraversano il Giordano su un* patserelia Improwlsata sopra 
dl un ponto dlstrutto per portarsl sulla riva oriental* d*l fium* 

le sirutture 

La barnera che la rnistlfica-
zione Monista ha frapposto per 
un ventennio tra i: grande 
pubblico e il problema arabo-
israeuano comincia ad incri-
narsi. Dopo Israele e tl n/iu-
to arabo, di Maxime Rodmson, 
di cut abbiamo gia parlato, ap-
pare in libreria La lotta del 
popolo palestinese (Feltrmelll, 
UE 585, pagine 225. lire 700), 
una antologia di dimension! 
egualmente ndot ie m;i anche 
essa importante, poiche attra-
verso le sue pagine la magKio-
rana» del let ton inaliani pu6 
accedere iier la prima volta, 
crediamo. all'essenziale del di
scorso arabo-palestine&e, svol-
to in prima persona, senza 
mediazioni ne informazioni 

Nella raccolta, curata da 
Carlo Pancera, il « protagoni-
sta tneno ascoltato » si esp ri
me per bocoa dl esponenii di 
divers? tenderize. Lo scritto 
piu ampio, intitolato Idee chia
re sulla Palestina {Palestine in 
Jocut, l'JC£) e dl Suiiu Htuia-
wi, ex-funzionario eo esperto 
dell'ONU, attualmente dlretto-
re deil'Istituo di stucu palesti-
nesl a Beirut, ed e un'asciutta 
ricoatruzione, in gran part* 
eondott* iu testa de protago
nist!. sionlsri compresi del ter
mini storici del conflltto Al 
breve saggio «M Hadawl seguo-
no uno studio di Assad Abdul 
Rahman iui rapport) n-» Israe
le e rimperialiamo internazio-

nale, con unampia documen-
tazione sull'aiuto degli StaU 
Uniti e della Germama fede-
rale (che rappresenta la faccia 
nascosta del «nuracolo» israe-
liano) e uno dj Fayez A. Saiegh 
sulla discriminaziont verso gli 
arabi nel decisivo settore del
la pubblica istruzione all'in-
temo dello Stato sionista. 

In appendice sono poi ri-
prodotti rintervento della de-
legazione palescinese alia se
conds Conferenza internazio-
nale di appoggio ai popoli ara
bi, svoltasi al Cairo alia fine 
dello scorso gennaio, e alcuni 
del document! programmatic) 
di Al Path, gia app&rsi in Ri 
lolunone palestinese. organo 
del Comitato itahanc dl soli-
dancta con il popolo della Pa
lestina 

La causa palestinese ha per-
corso negli ulUini du« anru un 
lungo cammino e conquista 
anche in seno aH'opinione pub-
biu» lUiiuJia sunpatla e soll-
iidi n-;« ui nusur« con^idcrcvo-
le. Molti di coloro che sono 
rimasti ai margim cu questo 
prooesso di revuiione delie nan-
denze prevalenti nel giugno 
lt*<)7, tncerti o sperduti nelle 
nebbie di un'illusorib equidi-
stanza, resteranno colplti, leg-
gentio queste pagine, della for-
za di parsuasione che caratte-

rizza la argomentaxione degli 
esuli, sia che essa si rivolga 
ad affermar*, contro il pra-

trmatismo, le oscillazionl e 1 
cedimenti delle Nazioni Unite, 
11 loro inalienabile dirltto di 
autodecisione, sia che m l n a 
rendere evidentI l» conttnulta 
degli scopi e il caranere so-
praf fat tore del movtmento che 
ha gestito e irreggimentato. al-
l'ombra della politico di po-
tenza deH'occldente, rimmigra-
zione ebraica, e ch* continua 
ad esercitare un quasi com-
pleto e deleterio monopolio 
politico. 

Come scrive Yusui A. Sa4egh 
presentando 11 saggic dl Ha-
dawi, 11 contrasto tra Israele 
e il mondo arabo « non pub 
essenp corn»rtamente compre-
so se le principaii vittlme non 
sono poste al centro del qua-
dro » Se si conquista questo 
punto di osservazione. si avra 
ehiaro che i| problems reale 
non e quello della «e$4sten-
za» di Israele o delle sue 
« frontlere sicure ». ma quello 
dl mntare lo state di cose 
oreato dal sionismo * dl elimi 
nare, creando le basi per una 
convivenza tra eguali degli ara
bi e degli ebrei, le radici stes-
se del confHtto E' 11 proble
ma che la diplomazia e stata 
incapace di risolvere * che la 
resistensa palestinese pone in 
termini rlvolusionaii 

« Le parole tra noi ieggere » di Laiia Kontano 

La logica 
dei figli 

E* un libro, fra narrativa e memorialittica, che ci da 
in tratparenza la ttoria segreta di questi anni «ul ter
rene degli affetti e dei contrasti fra le generazioni 

Ennio Polito 

On franoc pasaaggv> e sta-
14) UiMUtMuiu a* Lillil RC...i 
no nella sua ncarca di scnt-
tric* un oo' conrw* u passag 
gio degli vote autich1 attra 
verso ie aeoue ^ptrt* de. nuu 
Rosso. II suo nuovo libro, Le 
parole tra not leggere (ediz. 
Einaudi. pp. V<- L 2.500) e 
comunque jna discesa dalle 
allure dm ncord: custodn nei 
cas&etti delle eta giovam a 
un ^ntativt> p.nttostfj corag 
gioao oi nesan » memoriausti 
co di questi *nm dalluiuma 
guerra a URg' <l* anni v< cui 
la generateJT» d dliora met-
teva m! mood" < oropn fl-
gl) • :i tforaava d trovare 
un posto e una respon&abili-
la nel lavoru 

Per Laiia Komano. oonside-
rata e conoaciuUi dai suoi li-
b n lue lh furore' gii anni di 
Maria, storia di una serve iu 
innuceuU; e v.-» com* la fi-
gurina di on miu casaiingo, 
delle Mttamorfosi, della Pe 
nombra che abbiamo atlra-
versato, altrettanti ritorni in-
dietro altretrant nchiami 
ldillici a even'.i n personaggi, 
a oose che is dcnttnce mter-
cogavu e lacevy parlare giac-
che ntlo iei x»i- voce di&cre-
Ut i-iusciva <id aprire l. dialo-
go e a nlenrceU ui un lin
guaggio costruito cor sustit e 
sapienza di pros* artistica. 
Piu che a nat-ratner nella 
Romano era ck» apprezzar* 
quetii« qualita i dnnunio del
la prutta rtel taDportt, col gli 
oggetti di un m<mC delimita
te e ohiuso oel'.'intensiU- del 
rioordo viswito 

Non 'uw 'ii questo mondo, 
specie nella o r n m parte, e 
scomparso nei. u.timo libro. 
Ma, anxitutU). appare una si-
tuaziune di rouura La scrit-
trioa. oi*re a aerivere e a l f r 
vorare come tntegnonte in una 
scuola rowsis aveva una sua 
esistenza di madre, e madre 
di un riglio unino che la se-
guiva di i u a e d la. da Cu-
neo a Torino a Milano ned 
periodo tonnentau; del dopo-
guerra Ben oiesU- egh m e 
fatto ^entire vor esigenze a 
volte ndeuilratt. o wsclusi 
ve, oen jreeto ha meoso in 
luce un carattere che negava 
o deludeva ogni ipotesi educa-
Uva oonoepita pei lui Delu
sion* e ormer.'. di un affet-
to che sconiriH nell adorazlo-
nfc sono oer annj i poll di 
un rapporto e di un dialogo 
nel quale figlio t- genitor> mi-
surano >e ciistanzf o si afor-
zano di capirsi Non sempr* 
ci riescono. Per una coppla 
di borghesi intellettuali. en
trambi operoai sensibili e ca-
paoi di rinunc* su altri piani 
m a intranst«p»Ti sul valori del
la cuitura. un figlio one va 
male a tuu'va e rifiuta o con-
testa il patrimotuo morale e 
intellettuale de: genitori, e un 
terremoto quotidiano. E' peg-
gio dello scandal > coe da il 
giovane ricco oorgheee quan
do delude le attese del papa 
industrwle. 

L'intellettuaie n* sempre in 
se il piocoio oigoglio di aver 
ragglunui una « verita » o un 
modelio di < beUesm», e II 
rifiuto lei figlio non offend* 
soltanto quelL ch'egli penaa 
di essere come persona. 

C'e di oid: L protagonista 
del libro ^cci-esof la cuspenv 
zione della madre ogni volta 
che. nella sua pigrizia, nel 
suo « rifiuto dei lavoro», si 
nveia dotaro d: lntelligenxa, 
di fantasia, di raaionalita. Ma 
nmnca di imbiziom o meguo 
non accetta ie ambiziom con-
suete, ne quelle de. mondo in
tegrate alle leggi del profit-
to e alle poco peregrin* impo-
siziom scolastiche della veo-
chia Italia, ne quellf della 
faimgUa, '.a ventraziont delle 
glorie domestiche o degli lllu-
st.ri amici irequentati dai ge
nitori. Scuola e famiglia fal-
liscono egualmente nella loro 
deliberazioue di modellarlo se-
condo uiunagmi prefabbricate. 

II figlio Jvi ebb* un su< la
voro: mna ia meccanica ma 
odia il Htmo t se lo ritrova 
come an oeso persino nel U-
ceo « scientifico ». A stento ar-
riva alia maiurita Poi s'un-
piega JI una Danes dove « non 
pu6 tar camera >. quando im
pediment i di vario upo gli 
unpedisoono d; fare il capo-
st^zione v, loperaio in fabbn-
ca. intanu*. neli« ore libere, 
si da a iHvon d meccanica 
prtHusa .ig^iusta. martella, 
(abbnea tuc.n fr& museo 

Lalla Romano ha scavato, 
come altrove nei ncordc sen
za per6 .tccontentarsene Per 
dare un quadro piu dlretto del
la tormrtntosa formazione di 
questo ribelle oovato all'inter-
no di .ui repid > nido borghe 
se, non ha c t a t o a inserire 
brani di .ettere, documenti, te-
stimomanze. M* quests volta 
la materia i personaggi da 
defmire - scottanc troppo. 
Sfuggono ui4-:i. attraverso la 

media/ione della scrittura. Tut
to ci6 tende il libro difficile 
da clussificare Ne un'opera 
narrativa, percho troppo unpe-
gnata nel descriver* un pas 
saggio di situation? dei nostro 
tempo ne iin'opera matnoria 
llstica che esige di ceru mag 
giore semplicita e menc cur* 
letteraria. Ma Umitarsi a clas-
sificare. come (annc alcuni, 
* assurdo. Del libro occorre 
sottohneare il suo grado di 
slncerita. La Romano non ha 
e s i u t o a presentarsi spesso in 
po*< zione svantaggiosa. Si sen-
t* in lei la forzs del senti-
mento materno pronto a co-
gliere ogni mamtestazione che 
possa confortarla sulla perso
nality del figlio e ad oscilla-
re fra entuaiaam. e sconforti, 

ma sempre cor> ia voionta di 
^ > v > w w ^ * u » ^ «A* "-̂ .« w 4 « k>, u « sa*AAjf* 

Kuarsi al suo difficile ruolo. 
In tnsparenaa o vier data 

la storia segrc** d questi an 
nl: di chiunqu* abbia cer 
cato di capire sriovani c di 
rapprecentarsi diaagi e le in 
quietudmi che accompagnava 
no la loro crescit . Ne e d e n 
vata un'opera tutu- spenmen 
tale nelle sue aperture, nei 
guizsi ironici ne' sommesso 
umoriamo che lievita dal rac
oon to. persino nell* sue dures
se. La scrittrice ha comunque. 
evitato gti soogii della confes-

sione. Kicordanoc quelK che 
aCriVoV* J«k*4'«DB l u i i e i r MAI-
le possibility ulterion della 
narrativa, si potrebb*- defini-
re il libro in • romanzo di 
awentura *. Bti e senz altro 
un'awentura anuak quella di 
una madre <*he educando il 
figlio na corso u rischio dl 
trasformarlo <n tnetafore di 
una sua conce tone de1 mon
do e che. dalo* ribeilione del 
figlio. ha sapuu trarre alia 
fin* un'umile lezione di 
realta 

Michele Rage 

Fotografia 

U immagine 
e la societa 
Un convegno di professionisti 

e dilettanti a Verbania 

Per la prima volta in Italia 
i fotografi professionisti e di
lettanti si riuniranno a Ver
bania. dal 31 maggio .U 2 giu
gno, per un incontro nazionale 
nel corso del quale saranno 
affrontati, in una serie di di 
battiti, i problem! culturall del-
1'immagine e il rapporto foto-
grafia-socleta. 

L'incontro nazionale che al 
svolgera a Verbania in ooca-
sione del 21. congresso della 
Federaztone italiana delle as 
sociazioni fotografiche, e or-
gamzzato dal CIFE di Mi
lano e sara prati'-amente la 
prima vera grande press di 
contatto fra tutti coloro che si 
occupano professionamente. o 
per passione. di fotografia 

L'organizzazione ha predl-
sposto una serie di manifesta-
zioni ouiturali d! notevole in-
teresse. 

Sabato 31 maggio .si terra 
una conferenza stampa per pre-
sentare i lavori dell'incontro. 
Alle ore 21, saranno proiet-
tate una serie di diapositive 
dei dilettanti che partecipano 
alia manifestazione. Alle 22, si 
svolgera un dibattito sulla 
« Punzione del fotoamatore og-
gi in Italia ». Domenica I giu-
gno continueranno 1 lavori del 
congrosso dei fotografi dilet
tanti inaugurato il giorno pre
cedent*. Alle 9.30 si svolgera, 
invece, un dibattito sul tema: 
« Racconto per immagim o fo-
to singole?». Vi prenderanno 
parte tre fotografi professioni
sti. AH* 11,30. saranno proiet-
tate una serie d- diapositive 
sulle origini della fotografia 
italiana e sulle immagini del 
Risorgimento. Alle ore IS, si 
svolgera un dlba:tito sul te
ma: « L'evoluzione della tecni-
ca fotografica nei prossimi an
ni ». Vi prenderanno parte tec-
nici e fotografi profeisionisti. 
Alle 17. si svolgera la proiezio-
ne di una serie di diapositive 
raecolte con sotto U titolo: 
« Immagini della famiglia ita-
liana-proposta di un archivio 

rotogratico». Alle 21.30 sara 
protettato 11 documentario 
Film su immagim fisse di Mi-
chele Gandin e Virgilio Tosi. 
Alle 23, sara la volta dl un 
gruppo di diapositive di foto
grafi professionisti. Lunedl 3 
giugno, all* 9.30, si svolgera 
11 dibattito su « Rapporto fra 
fotografia e altre forme ecpree-
s l v e s al quale prenderanno 
parte giomalisti, critici, foto
grafi e saggisti. 

Alle 11^0 si svolgera un in
contro con la stampa foto-
grafica nazionale. Saranno pre
sent! i rappresentanti di no-
ve riviste Italian*. Alle 16, al 
condudera il congresso della 
Federations italiana delle as-
sociazioni fotografiche. 

Nel corso dell'inoontro na
zionale di fotografia, saranno 
esposte, a Verbania, una ae
rie di mostre fotografiche rea-
llzzate negli ultimi due anni e 
che rappresentano proposte e 
tentativi di concepire rimmagi-
ne fotografica come documen 
to di ricerea stortca o come 
documento vivo di dibattito 
sulla realta d'oggi. 

La rassegna delle mostre 
comprendsra quella annual* 
delle association! dil^ttantisti-
che e quelle realizzat* da pro
fessionisti: « Immagini del Ri
sorgimento »; « Immagini della 
famiglia italiana in cento anni 
di fotografia »; « Francesco Ne
gri fotografo a Casale 1841-
1924 »; le mostre del « Nuovo 
Impegno » (• Un ospedale psl-
chiatrico »; « Le altre donne a 
«Marcia verso la pace»); 
c Un uomo da salvare ». 

Sara allestita anche una ras
segna delle foto presentate al
ia galleria milanese «II dla-
f ranuna s e una mostra del 
libro e del periodico foto-
grafici. Nei local! dove si svol
gera l'incontro nazionale di fo
tografia, saranno ristemati an
che grand] pannelli sui quail 
chiunque potra esporre le pro-
prle foto e prolettare diaposi
tive. 

VIGORE ESPRESSIONISTICO 

Dl LEVI ALLA «BARCACCIA» 
Un vigore espressionistico 

e la nota denunante della pit-
tura di Carii. Levi Un vigor* 
che orende quotr da una ul
tima tormer tazione ma che 
nello stessu tempt si profi 
la come continuo atto di fede 
verso tutto elf che e umano. 

La mosfra clu I'artista ha 
recentemantf inaugurato alia 
galleria « La Barcaccia » pub 
considerarsi u proposito un 
esemplare documento di vita. 
Quasi che Can- Levi abbia 
racchiuso in ut ampio rac
conto olttoriii' testimonianze 
e momenti vicissitudini e 
fatti direttamenu legati alia 
realta quonaiann agli am
bient; .n K'.U. openamo alle 
cose ;hf oi circondano al 
paesaggio ir cu- viviamo. 

Queste rappresentaziom, per
meate da ngoglios accenti, 
possono pertant* costituire co
me i capital di un nuovo 
libro che I artists e andato 
scrivendo giorn' per g iomo, 
con occhio e ammo di pmo-
re autentico t quinai di poe-

eta. a contatto di un'esisten-
za, nei cu n.clteplici aspetti 
si e voluui ir.timamente ca-
lare. 

Si a w e i v cosi che in ogni 
composizionc circola una sor-
ta di osmos. , che 1 tumul-
tuosi scat i. c materia inve-
stono pre) utentemente ogget
ti e figure; c&t in breve tut
to e ie< v nv dramma e teb-
bre di vita 

Ma <n ;a.: lnipaginaziom dl 
uomini e cote la «lacerazio-
n e » non *. rlsolve mai in 
un grido eniatioo ma al con-
trario e indice d. un'accora 
ta tristessa t d o ci rivela 
che I'artista .< parteoipa » lnti-
mamente »> truvaglio eaisten-
ziale, disd**pnand( u ruolo dl 
semplice sp*uatore 

Basta in proposito osserva-
r* u gruppo delle « materro-

ta » awol te m ur dolore che 
non si ia m-i lamento o pro-
testa. in quest* • visioni » Car
lo Levi, so at unu parte sem-
bra mdr:ar • i amart destino 
dell uomo nel»- stesso tempo 
esprime un suo atto di amo-
re in questa umanita che ha 
la forza d sepportare ed af-
frontare If awersita del fato. 

La *un o i " " ^ acquista co-
si un sapore quasi corale, sia 
che si addentri nella descrizio-
ne di un intricate paesaggio 
(che nel contempo ha qualcosa 
di nabesco), sia che si soffer-
mi nelle inquadrature di corpi 
abbandonai sullf terra, sia 
che isau,\ uru seen* di aman-
ti, sia infm- eh* sprigioni i 
piu aoceei co lon tra composi-
zjoni di uva arance. mele. 
foglie tronchi dt albero. Le 
succose accentuasiom croma-
tiche risvegliano 1 sens! asso-
piti ma ae^n stesso tempo 
sono oome folate d'aria pura 
su un moncu. intoroidito. 

E* interessr.nte notare come 
a tanti arm d distanza la 
pittura di Carle Levi abbia 
conservato irtegra 1* sua ea
rica **noz!ona i' pur facendo-
si via via piii ricca e varie-
gata. Cib vuol dire che un 
fervore d nuovf giovinezza 
permea i' pittore nel suo in-
raticabile iavor<> apingendolo 
a semore nuov« ricerche, sen
za per questo rinnegare l'au-
tenticita de».e origini. E que
sta esubentii/.i creativa che si 
ritrova ogg i-ei numerosi di-
ointi eapot &l'» «Barcaccla», 
oltr* a dare 1» misura del-
I'uomo ci permetu- dl riscon-
trare la talldita dei suoi idea-
li di a r t i s t Ideal: ch* furo-
no e sono ur impegno per 
operare neda pittura e con 
la pittura. un rlscattc soprat
tutto di natura interior*. 

f. m. 

Rai-Tu 

Controcanale 
ro\'FBSS!O.V! - Assismdo 

all'ultimo Mumt-ro di Cento per 
cento, la nubrtca ecomomice 
curata da Gianni PasquarelU e 
da Glancarlo D'Alessandrv. sia-
mn staft indotti a chiederci, 
ancora una volta. a cht e a che 
cana serva Questo i/raaranma 
satttmanale. Troppo * tecnico * 
vex un pubblico largo, troppo 
superficial? per un pubblico se 
lezitmato: a chi si rivaloe, que 
sto Cento pt?r cento? / pro-
orammatori. questo mterrooati-
va lhanno superato d'un colpo 
sin dalt'imzio, sistemando ia 
rubrica sul secondo canale m 
aiternalira al film, cioe in una 
pjsizione particoiarmente sfa-
voreivle. Ma questo fa parte 
rlella soltta polit-m dei dirigentt 
«,-«. w—j»i. i, ui4c ujumiv il vui a 
proffrommi sbagliaU e poi It na-
scondono tra le pieghe della 
programmazione (salvo poi a 
citarne i titolj per dimostrare 
la € ricchezza » della produzi'h 
ne lelevistva): rum e una solu 
none, ovvtameate. 

Eppure. non si pud negare 
che i temi di economia e di 
politica economica sono spesso 
tra i piu interessanti e potreb-
bero costituire il centro di ser-
rizi giornalmtiei di grande uti-
Uta per il pubblico piu larao. 
Tipico. in quest'tiltimo numero 
di Cento per cento il tema dei 
bilanct delle grandi aziende i-
taliane (Fiat. Pirelli. Montedi 
son, Italsider. eccetera): ottima 
occasions per cominciare ad 
introdurre i telespettatori ad 
uno degli aspetti fondamenlali 
delieconomia italiana. Ma non 
a questo, certo. mirava it ser-
vizio di Cento per cento, lnnan-
zitutto. sarebbe stato neceixarfa 
spieaare che cosa e un bilancio. 
come i fatto e anciie come lo 
si pud mistificare e come lo si 
mistifica nei jatti. A questa 
parte, invece, sono stati dedi 
cati pochi accenni. ridicolmen-
te timidi. da parte di Ezio 
Zefferi e dei due «esperti». 
Albertini e Cafagna: solo alia 

ifilf iTi'Gtti ^cflti i 'Mi yrtj.-,pei-
lata \l « dubbto > che le azien
de non si < confessing * del tut
to attraverso i loro bilanci. Ro
ta da ndere. davvero. 

Inoltre. i dali che sono stati 
for nit i non si pre>iainno r*>rii> a 
una immedtata comprenswne: 
ne, m questo nenso. >ono serviti 
il servizio fUmalo di Sobis • 
Triscoli o i discorn dei sud-
detU c experti *. Mancava. in-
fatti. sia nelll'uno che negli 
lltn qualsiasi confronto capace 
di atricinare il tele^pelUitare 
alia sostanza di quanto veniva 
e.<l>o.?to (ad esempio. il para-
gone tra laumento della pro 
diutone e I'aumenUt della mo
no d'opera tmpwsata. oppure il 
uaragune tra profitU — termine 
cue m ienu> per cento riene 
i-rifato accuratamente - e so
lan) e qualsiasi autentica ana 
list critica diretla a mquadrare 
I'attivitd e la politico delle 
orandi aziende nella situazione 
attuate della societn italiana. 
.'.i teritd. tutto il discorso. cui 
Cafagna ha conferito toni dt-
chiaratamente ottimustici (ma 
ottimistici per cht?). fia aosuu-
to I'andamento di un soffietto 
imbblicitario per le aziende in 
quesiione: non diver samente, 
crediamo. un simile servitio 
•iarehbe stato impostato se a 
commi^sionarlo fosse stata la 
ConHndw>tria. 

Kvidentemente. a Cento per 
cento si finae di ianorare che 
ieconnmia ha contenutt soda-
It e polit'ct profondi e che i di-
scorsi economici lianno sempre 
due facce. e mutano sostanza 
a seconda del punto di vi*ta 
'hil quale It si conduce: nella 
"•nnomia. insomma. ancor phi 
'•he in qunfsiasi altro campo. 
no che determina la compren-
siine e.saffa dei fenomeni e U 
rifertmento agli interessi con-
creti che dietro quei fenomeni 
stanno. E\ cioe, I'analisi di 
classe. 

a- c. 

Programmi 

Televisione 1 
U J * 

HM 
11,30 
14.00 
17.00 

17,30 
17.45 

18.45 
19.15 

IMS 

iS.30 
21,00 

22,30 

23.00 

SAPERE 
La clvllti eiaefe a enra di Olno Neblolo ( i t pnntata) 
OGGI CABTONI ANIMATI 
TELEOIOKNALB 
8PECIALE TVM 
CENTOSTORIB 
• tins funs ifortuaau > dl Gianni Pollen* 
TELEGIORNALE 
IA TV DEI RAGAZZ1 
a) Panorams delle n«zlonl: I'Aaatralla; b) Le m a d e del 
folk: eantl deirallecrla 
LA FEDE OGGI e Conversazioni dl p Mariano 
SAPERE 
Gil anni pin lunfhl, a cure dl Renato sinun.1 (5» pumata) 
TELEGIORNALE SPORT, Cronache (tallane. Ogri al Far-
lamento . 
TELEGIORNALE 
BRODO DI POLLO CON L'ORZO 
Commedla dl Arnold Wesker. Regis dl Flamtnln Bnlifnl. 
Tra fU tnterpretl: LUIa Brlgnone. Tlno Carrara. Lino ( ap<>-
llccbio. II Clclo dedlcato al tealro i0K><*sr cnnli-mpitranro 
continua eon questo teslo dl Wesker dl alcuni anni fa 
Wesker vl rappresenta. In chlave tra paietlea e di!>perata. 
II declloo dell'lmpeirno politico In una ramiaila dt scml-
prolciar) dl Londra. attraverso Rll anni. E' una pruiesu 
— piu mallnconica che rabbloia — eoniro rimborRhesi-
inenio dl una parte del movlmento operaio Altri letri dl 
Wesker. come • Radld > o ('ultimo (« Palatine frltle e 
tutto •) , sono senza dubblo pin vleorosl e attnall: ma per 
questo. probabilmente. ad estl si e preferlto « Brodo dt 
polio >. 
PERCHE' T 
Tra I servlzi in prosramma: nno snlle tecnlche test rail. 
I'altro saU'aeqnlsto dl an appartsmento. 
TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
19,00 SAPERE 

Corso dl tedctco 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 IL GENERALE DELLA ROVERE 

E' unsltra Inchlesta delta serie * La vera storia dl... >: dl 
questa Inchlesta e antore Plero Nelll. Attraverso alcune 
testimonianze dlrette, Nelll ha rlcostrnlto I'satentlca vl-
cenda dl Giovanni Bertoni, I'uomo che MontanelU Incon-
trft In carcere a San Vlttore • cbe Roberto Rosselllnl 
mlse aJ centro del suo film • II generate Della Rover*», 
ispirato appunto a quanto MontanelU aveva scritto sul 
suo Incontro con Bertoni Nel * Generate Delia Rovere ». 
Bertoni veniva deserlito come nna sola del nazlstl. spae-
c lata enme capo della Reststenza In funxtnne provocatoria 
Ma quale fn la vera storia dl quest uomo T 

22.05 SPECIALE PER VOI 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALB RADIO: ore 7. «, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23 

1.3* Corso dl lingua Inflese 
7,10 Muslca stop 
1.30 Le cansonl del matttno 
9.OS roionna muslcale 

ld.05 La Radio per le fcuole 
st*T» 

14,35 Le ore della muslca 
11.40 Co disco per Testate 
11.30 Una voce per vol 
12.05 Contrappunto 
13,15 I numeri uno 
14,00 Trastnlsslonl reglonall 
14.45 Zibaldone (Milano 
15,45 Un quarto d'ora dl no-

vita 
14,00 * Ma che storia e que-
14,30 il saltuaiio 
17.05 For vol gtovanl 
IS.5S II dialogo 
10,13 Gli ultimi gloml di Pom-

n#l 
11,30 Luna-paxk 
24,15 L'anello del Nibelnngo 
21.00 • tl crepnscolo degli Del • 
22.00 XX secolo 
i..15 Hit parade de la chanson 
22,30 Rlcnrdo dt Antonio Pu-

gllese 

SECONDO 
GIORNALE RADIO, or* t.30. 

),JM. a Jf. ».!•, 10,30, 11,30, 
12.15. 11.30, 14,30, 1S.I0, 
14,3*. 17.30, 10.30, 14,30. 
*?. W 

8.04 Prima dl cominciare 
7.10 Un disco per Testate 
7,43 Blllardlno a tempo dl 

miMtca 
••40 Un disco per Testate 
9,04 Come e perch* 
0.13 Romaatlca 
0,40 Interlndlo 

10.00 II pittore d| taati 
10,17 Caldo • freddo 

10,40 Chiamate Roma 1131 
12.20 Trasmisslonl reglonall 
13,00 Un disco per Testate 
13,35 II sematitolo 
14,00 Juke-box 
14,45 Canxonl e muslca per tatti 
15.00 Plitit di laaclo 
13.18 Glnvanl cantantl Uriel 
15.35 Servlilo special* 
16,00 II hambulto 
16.33 Lo spatlo musicals 
17.10 Pomerldlana 
17.35 Classe nnlca 
14,00 Aperltlvo In muslca 
19.00 Ping-pong 
20.01 Perm* la moslea 
21.10 La valle della I ana 
22,10 Rapsodla 
22,40 Nasclta dl ana muslca 
23,00 Cronache del Maaaogiorno 

TERZO 
14,00 Concerto dl aperture 
11.15 Mnsiehe per strumentl a 

flato 
11.45 Archivio del dlseo 
12.20 Muslrhe Italian* d'oggi 
12.55 Intermetao 
13,35 lilnernrl operlstlcl: I dur 

« Barblerl > 
14.30 Un dlseo In vetrlna 
13.43 Pagine planlstlche 
13,30 Concerto slnfonleo 
17.43 A Hunegger 
14.00 Notltle del Terso 
14,15 Quadrante economlco 
14.30 Musics lerrera 
IMS A che panto 0 la ftslea 

In Italia 
14,15 Concerto dl ogni sera 
44.34 Dlclotto sonate dl Matila 

Vento 
41.00 Mnsica faori schema 
22.00 II Glornale del Terto 
22.10 Trlhuna Internal le del 

compositorl 1944 ludotaa 
dalTUNESCO 

Vt 0CGNAL1AMO: « II crepnscolo degl! del » dl Rlccardo Waga*r 
(Radio. I* or* 40,15) - L'opera * diretU ancora da Wolfsaua 
•awalllsh. 

http://cont.ro

