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Notizie dalVAmerica 

Un viaggio nella 
rivolta 

delle coscienze 
Gli USA olio specchio: « Lo Supernozione si confesso » di 
Don Wakefield, « Dissenso politico e violenza », « Non fa
re la guerra » , « Cinque anni di golera » e « Ghetto negro » 

I problem! della society sta-
tunitense, qa-vli emergono dal-
1* lunga e tuttora aperta vi-
cenda della guerr& vietnami-
ta, e l suoi dilemmi per il 
futuro restano in primo pia
no negli interessi del pubbli-
co, a giudicare dai numero e 
dalle v&rieta dei testi che le 
diverse case editrici sono ve-
nute allineando sugli scaffali. 
£ ' questo un tangibile sucees-
ao delle coraggiose avanguar-
die che hanno posto quei te-
mi all'online del giorno, rom-
pendo la crosta dei miti tra-
dizionali. 

II pubblico piii vasto, mta-
ressato alle testimonialize per
sonal J, che offrono l'occasio-
ne per un contatto libero e 
diretto con la complessa real-
ta da quei paese, apprezzera 
prima di ogni altro La Super-
nazione si confessa, del gio-
vane giornalista indipendente 
Dan Wakefield (Mondadori, 
261 pagine, lire 1800): reso-
oonto pieno di humour di un 
viaggio di quattro mesi nella 
« rivolta > delle coscienze, in-
tesa nel senso piii ampio. Wa
kefield si e ispirato un po' 
alio Swift dei Viaggi di Gulli
ver (e la sua «trovata » stili-
«tica>, un po' al Norman Mai
ler dei Rapporti al presiden-
te, delle Annate della notte 
(vincitore dell'ultimo Premio 
Pulitzer) e del recente Mia
mi e Vassedio di Chicago (pub-
blieati in Italia dallo stesso 
editore), dai quail ultimi ri-
prende la tecnica deH'impa-
sto con i ritagli della stam-
pa quotidiana. BUpetto aglj 
scritti di Mailer, che restano 
aul piano deM'impegno e su 
quello letterario tra )e opere 
piu significative di quest! an
ni, il suo reportage e certo 
un'opera minore. Ma le osser-
vazioni che gli dettano il suo 
candido girovagare tra gli esu-
11 volontari in Canada, negll 
inquieti « ghetti » negri e nol
le Unjversita, tra i seguaci del
la Lega per la liberta sessua-
le, le comunita dei pensiona-
ti dell'Arirona e 1 «superpa-
trioti», l casual! conversari 

con personaggi come Hum
phrey o come il figlio dell'at-
tore John Wayne, patito di 
« berrettj verdi » hanno una 
forte carica demistificante e 
offrono utili chiavi per com-
prendere fino a quale grado 
di ebolliaione una guerra co-
minciata all'insegna del prag-
matismo abbia portato il eal-
derone degli Stati, 

Con particoiare interesse si 
leggeranno le osservazioni di 
Wakefield circa i « modi » del-
roppressione esercitata dai 
gruppi dirigenti e dall'appa-
rato del sistema su quello 
one si suole chiamare il « cen-
tro silenzioso» (e cioe sulla 
grande massa della popolazio-
ne « che bada agli affari pro-
pri e non ha voglia di im-
pegnarsi in questions contro-
verse ») e i rapporti all'inter-
no deU'tfiite al potere. Gia 
Mailer, assistendo alio ineso-
rabrle schiacciamento di ogni 
lstanza critica da parte dei 
boss e delle macchine dei due 
partiti. alle rispettive Conven-
zioni presidenziali, aveva par-
lato della politica « come pro* 
prieta*. Uno degli intervista-
ti della Supernozione, gia fun-
zionario della Casa Bianca. co-
si descrive ora quella che egli 
def inisce «la trappola della 
efficacia », fatale a tanti uo-
mini politici: « E ' la trappo
la che, nell'ambito del gover-
no, gli impedisce di parlar 
chiaro, con il vigore e la fre-
quenza che sarebbero loro 
possibili; e la traprola che 
gli impedisce di dimettersi in 
segno di protesta e di mani-
festare fuori del govemo il lo
ro dissenso. Davanti ai gran-
di uomin) domina la tenden-
za ad assent ire, a soprawive-
re per battersi un altro gior-
no. a cedere su un determi
nate problema in modo da 
poter agire con efficacia su 
altri ». « perdere efficacia — 
annota il reporter — signlfi-
ca owiameote perdere il pro-
prlo potere o i propri con-
tartl con H potere*. 

Sugli stessi temi, appaiono 
due testi che hanno valore di 

documento storico. II primo 
e il famoso rapporto Walker 
sul «massacro» dei dimo-
stranti alia Convenzione demo-
cratica di Chicago, ad opera 
della polizia del sindaco Da
ley (Dissenso politico e vio
lenza, Mondadori, 351 pagine, 
lire 1500): un'istnittoria emo-
zionante, che si legge come un 
romanzo. II secondo e Non 
fare la guerra (Laterza. 164 pa
gine. 900 lire), rapporto del-
1"American Friends Service Co-
mittee sul problema della co-
scrizione militare. La lotta 
contro quest'ultima e notoria-
mente uno dei nodi del •dis
senso » americano e ad essa 
sono legati il processo e la 
condanna dei professor Benja
min Spock e di altri intellet-
tuali. Ad essa si riferiscono 
anche gli artieoli di Carl Conn, 
Noam Chomsky. Paul Lau-
ter, Florence Howe e Artene 
Croce, che De Donato ha rac-
colto in un volumetto sotto 
il titolo Ctnque anni di gals-
ra (nella collana • i dissensi», 
113 pagine, seicento lire). 

Anche lo studio del profes
sor Kenneth B. Clark, noto 
psicologo e sociologo ameri
cano, collaborator di Gun-
nar Myrdal, sullo « universo 
della segregazione» (Ghetto 
negro, Einaudi, 302 pagine. 
1200 lire), ha origine in una 
indagine di gruppo: quella che 
e sfociata nel 1964 nel rap
porto dello Harlem Youth Op
portunities Unilimited, di cui 
l'autore fu presidente, Rispet-
to a quel documento, il sag-
gio rappresenta un ampio svi-
luppo, con estensione dell'in
dagine ai gfhetti di ogni par
te degli Stati Uniti. Clark stes
so e un uomo di Harlem e il 
suo libro, carico di dramma 
e di tormento personale, sgor-
ga in gran parte da esperienza 
vissuta. Trattandosi di un te-
sto del '65, vi si troveri tut-
tavia appena accennata la pro-
blematica politica attuale del 
movimento per il riscatto del
la gente di colore. 

e. p. 

Conferenza stampa 
Colloqui con il vecchio filosofo 

Marcuse a Torino: 
Fopposizione e 

la contraddizione 
II « maggio»francese, il movimento operaio e le minoranze intellettuali 
negli Stati Uniti — La dimensione politica: il problema di fronte al 

quale l'autore deH'«Uomo a una dimensione >> si arresta 

Dalli nostra redazione 
TORINO. 12. 

C'e qualcosa di paradossale 
nel fatto che Herbert Marcu-
*e, l'ultrasettantenne filosofo 
d'origine tedesra. l'autore di 
quella radiografia della so-
cieta opulenta che va sotto 
11 nome dell'uomo a una di
mensione, il teorico del gran
de rifiuto, si sottoponga a 
quella opera/.ione di i-oiisu-
mo cosi funzionale all'uni-
verso dei mezzi di I'omvmi-
cazione di massa che e la 
« conferenza stampa ». II pa-
radosso, tuttavia. non e teo
rico. e pratico, anzi politico. 
E, va detto. Marcuse, che e in 
Italia per qualche giorno, lo 
•a molto bene, f'ome sa che 
proprio la carenza politica 
(non soltanto nel senso del 
la pratica tecnica, ma in quel
lo nobile della prassi) costi-
tuisce il punto debole di tut-
to il suo discorso teorico, 
quello che non consents alia 
sua teoria critica della so 
cietk tardo-capitalistica di 
uscire — appunto — dall'oriz-
zonte della critica della teo-
ria e che lascia il pensiero 
negative) * il nocciolo della sua 
Interpretazionc della dialetti-
ca) prigioniero di se stesso. 
Che e del resto vina delle os
servazioni piii puntuali clie gli 
aiano state fatte da alcuni 
rappresentanti della opposi-
zione extraparlamentare tede-
sca e da numerosi altri suoi 
allievi. 

Abbiamo incontrato Marcu
se in occasione della serie di 
conferenze organizzate per lui 
dall'ACI (Associazione cultu-
rale italiana). Allievo di Hei
degger, uomo di punta, con 
Horkheimer e Adorno, dello 
Istituto per le ricerche socia-
li di Francoforte. che costitui-
see un momento assai impor-
tante della cultura moderna, 
emigrato a New York nel 1934 
dove ha preso corpo progres-
sivamente quella indagine sul
lo sviluppo della societa capi-
talUtica irrobustita dalle let-
ture parallele di Marx e 
Freud, Marcuse e stato troppo 
•pesso in quest! ultimi due 

anni drasticamente a^similato 
alia rivolta studentesca. Assi-
mihizione. per la veritit, da lui 
stesso piu volte motivata con 
la riccrca, spesso tormentata, 
di quella dimensione politica. 
che, ove manchi, relent tut to 
il suo discorso nella modalitii 
dell'utopia (tradizionale). 

Si e parlato del « maggio » 
francese. dei movimenti di 
opposi/ione nccli Stati Uniti, 
doi rapporti fra Old c New 
Left, la sinistra istitunonali7 
zaia o quella delle minoran
ze giovanili e intellettuali for-
Riatasi nei « campus » univer-
sitari die crrca atisiosanientc 
un contatto diretto e openm-
te con il movimento negro. 

Si e parlato dei problemi 
posti dalla drammatica scle-
rosi del movimento operaio 
negli Stati Uniti: a propositi) 
del quale, tuttavia. Marcuse 
ha precisato che es.so resta 
una forza senza cvii ogni tra-
sformazione rivoluzionaria del
la societa statunilense sareb-
be impossibile. Anche se, egli 
ha soggiunto, non sara possi-
bile che il movimento operaio 
statunitense torni a vitalita 
politica, senza una crisi strut-
turale della society. 

Ma come b possibile la cri
si di un insieme cosi forte-

mente strutturato ai fini del 
dominio, cosi coeso, come il 
modello sociale proposto dal
la fase opulenta della socie
ta eapitalistica? Secondo 
Marcuse, la risposta ^ da cer-
care nella sempre piii accen-
tuata divarica/.ione fra pro-
duzione delle risorse e loro 
utilizzazione. Tale divarica-
zione sarebbe uU'orlgine di 
quel temporaneo «indeboli-
mento» dell'apparato socio-

i economico che. al livello del
le siivrastrutture, si e niani-
festato appunto con la rivolta 
delle minoranze giovanili e 
studentesche. con la lotta dei 
ghetti. con il movimento ne
gro; che lia avuto in Europa 
il «maggio» francese (un 
maggio operaio, oltre che stu-
dentesco. come troppo spesso 
ci si dunentica di direi; che 
nella guerra del Vietnam si 
e manifestato come il punto 
di crisi a livello moiuiiale 
della logica di dominio impe
rialist ica. 

Fin qui. nel corso della con
versazione. Marcuse. Dopo di 
che andrebbe detto che si apre 
un altro discorso che pot rem-
mo accennare schematicamen-
te cosi: come trasformare que-
sta castclln îoMc d\ opi>»s«/i«>-
iii in contratldi:ioiu\ nel mo
mento chiave cioe della prati
ca rivoluzionaria. Quest a e la 
hm/.ume di quella dimensione 
politica specifica che si accen-
nava all'inizio, e il problema 
di fronte a cui Marcuse si 
arresta (anche teoricamente, 
si badi). 

II confronto (se ci sara, ca
me c\ auguriaino) con gh -stu-
(icnti italiani. vale a due con 
un movimento che dalla fase 
della presa di posizione ideo-
logica contro la societa eapi
talistica e passato alia fase 
della rioerca politica e del 
rapporto organico eon la clas-
-se operaia, potrebbe portare 
nuovi materiali proprio a que
sto aspetto del problema. Che 
e essenziale. Gli appuntamenti 
sono, per cominciare, domani 
a Torino al Teatro Alfieri e 
dopodomani, domenica, a 
Miluno. 

Cartoons 
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I «boss media»di Gal 

Rai-Tv 

Controcanale 

Non e facile recuperare in 
Italia esempi surnificativi <k 
satira politica; tanto meno at-
traverso il segno grafico. Ecco 
dunque che nia sotto questo 
profilo 1 boss media, agile vo
lumetto in 88 disegm di Gal, 
si presents come una impor-
tante noviCa consentendo un 
punto di nferimento positivo 
in un discorso critico che fi
no a ogKi e andato avanti so-
prattutto a forza dj lamenta-
aioni. Ma questa positivita 
per raffronto e solo un awio: 
giacche Gal, pur nella dise-
guaglianza dei risultati, ha di-
ritto pieno ad un discorso 
che supera i limici di una ras-
segna « italiana » per inserirsi 
in un dialogo morale politico 
che investe aspetti di fondo 
della civilta contemporanea 
(e, quindi, tout court, della 
moderna satira politica). 

E diciamo subito che Gal b 
un autore partigiano: fuori 
dunque dai modesti confini 
provincial di una equidistan-
za qualunquista. l'autore rive-
la un indirizzo critico preci-
so che gli consente di saldare 
efficacemenOe la analisi piii 
esplicitamente politica a piu 
indirette riflessioni sui ri-
schi standardizzanti (alie-
nanti) della societa tecno-
cratica: si vedano, tanto per 
fare un primo esempio. 1 fe-
licissimi cartoons della serie 
IBM, dove gli uomini sono 
colti nella loro dime^ione dl-
sumanjzzata di sehede perfora
te; Gal. ci sembra, giudica e 
piange. con una risata ama-
rissima, di questa eondizione 
disperata: e la statua-scheda 
della Liberta riesce ad essere 
contemporaneamence giudizio 
storico-politico sugli Stati Uni
ti e pietosa considerazione del
la degenerazione eapitalistica 
delle grandi ambizioni latenti, 
ma mistificate, di una collet-
tivita umana. 

Del resto. per precisione 
anagrafica, va aggiunto che 
Gal e, per professione, un po
litico: e a questa scelta di fon
do — che richiede concessio-
ni meno felicemenre propagan-
distiche — risalgono alcuni in-
terventi proposti ne / boss 
media (vedi la serie della 
stampa dei padroni: per la 
quale va tuttavia ulteriormen-
te precisato che si tratta di 
manlfesti; un linguagKio, dun
que, che mal si esprime nella 
ridotta dimensione del volu
metto). E' da questa premes-
sa ideologica divenuta see I ca 
di vita, che scaturiscono tut
tavia logicamente le tre serie 
in cui il segno grafico si an-
noda intorno ad oggetti em-
blematici fortemente sinte-
tizzanti: la patata tedesca. 
la nocciolina americana i 
peanuts, alia Schulz), il vino 
francese. 

L'oggetto-emblema e fotogra-
flco: concedendo dunque al 
lettore la massima facilitazio-
ne dei riferimenti ed apren-
dogli la strada per intendere 
senza eccessive mediazioni cul
tural! il colto messaggio poli
tico di Gal. Quando l'autore 
non cede alia tentazlone del 
gioco. 1 risultati otcenuti so
no, cl sembra, assolutamente 
eccezionali nella loro felloe 
chiarezza grafica e ideolog<ca. 
La satira e infatti partlcolar-
mente aggressiva. s costringe 
piacevolmente — il che e un 
risultato assai raro — a softer-
marsi lungamente su ogni car
toon, leggendone e approfon-
dendone I significaM fino al-
l'ulteriore scoperta che ogni 
segno e assolutamente essen
ziale. 

Si porrebbe tentare, a chlu-
sura di queste note, un rife-
rimento ai modelll ispiratori 
di Gal (fra cui Grosz, inevita-
bilmente): ma il discorso ri-
schia di essere improduttivo, 
mentre vale piti softohneare 
nuovamente che con / boss 
media il cartoon politico ita-
liano fornisce, finalmente. una 
prova di maturita. 

Dario Natoli 
GAL. I boss media, Editorl 

Uiuniti, lire 500. 
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IN AUTO — Da purrcchie 
set t imane. ornifli. la rubrica 
In a u t o e tornata ml r-dco e 
prestnta ogni yioii'/v i sum 
ierrtzi (la cura (labrnU' I'al-
mieri; Enzo De Hernart c Car
lo Maria tit <onu i con.<u!t'Hii >. 
Ci sembra che uueslu .secowia 
edizione ahhta maturato la tor-
muto, anche _-e la rubrica nun 
."-i e litterata del tuito di certi 
limitl e fji ccrfi n:i che ca-
ratteri:;ar'jno la .-MI pr\«\:i a,--
IMirizu/ne .-ui tele.itUermi, ian 
no scorso <tanto ixr far suhito 
un e.wmylo non e statu ehmt-
nato, ami tiir;>mm'j che -i e ac
centuate. il vizm delle pre.-en-
taziuni ltiutrimente harocche 
la grazuxa MananeVa l.az'.o 
e costretta a oiocare a na.<con 
dino con la te'ucan'.era. in uno 
studio che he I'ana di un de 
ffOsito di arredcimenti cava-
mente fanla-cienlthci — e <iue-
sto mctodo imijone al te!e./,et-
latere una / a f i ca del d i t to inu
tile). 

In a u t o .si <'• !»i.^tn chuira-
mente lo sco/to di otfrire al 
puhblico una riciuimz.onv dei 
problemi piu lmnudiati e anche 
controviTM che .-< jne^entano 
all'automohih.-ila: e a.-Milce que 
stn xcopo. iutto *omiuato, con. 
efficacia, forni'ndo un notevolc 
numero di intormazion'i <- at-
tenendosi qiuMamente alia pra
tica Quotidiana. 11 VIU'.IO dei ser-
t i i i . in generate, e critico-dida-
.scalico: e propria su questo ter-
reno. ci sembra. la rubrica ha 
compiufo i maaoinri proijre^d. 
evilando i consue'i toni » uffi-
ciali s e mettendo direttamente 
a confronto esiuenze e realla. 
Tipici di questo indirizzo. net-
( 'ul t imo numero, xono stati i 
servizi sulla recisioiib delle pa-
tenti e delle auto (un po' trop
po sommario. forse. il secondo). 
nei quali <ili ntifori hanno enn-
dotto un discorso diretto e at>-
hastanza chiaro sulla situa-
zione. 

Alia de.^crizione dei fenomeni 

automohi'i 
nun \ijnora 
cor, ecccs 
ncU'ultimo 
:! MTI'IZIO 

e alia denuncia <lell'- v;?ufficien 
:e. peri>. rar'Jtnente comspon-
de i.'ia ricerca delle orvjim di 
t'snie storture e di tantt ritar-
m: 14111 oioc-i '.' hmite etie in-
re-ft- fuMe le i«c'iif.»te e i ser 
rizi telensi' i. Certo. l'c>trema 
Iirei'iM di c>a -cun * pezzo » ra' 
' ' " • : ' ! tjue-ito Ignite, in questo 
->'f,-o. U'l r i c o r - o alle p i i ' i fa fe 
rl,'>!'u'<' \.er M'.terv a un solo 
'iroo'n''"to tw'.rebhe e-<ere ^en-
za r'-Jil. 'i 'ii auto Tra I'allro. 
que<to pcr>ne"erehhi' anche di 
a!lar';are Vimiao'xe a certi a 
-i/cf'i del co-twne 
•Uro. che la rubrica 
• na tra'.la di .-'Aito 
M'-Q jreVn: encora 
numero. ad e*evii>,o 
Mil n ' / e v - i 'ttlla fj,*(,rizzazio>'e 
pnrata nei pecuh cntri conta 
dim .si nduceca t >-erzialmenle 
a un'elencaz'or.e di spunti che 
arrebliero rnentato una piu at-
tcnta ri'tcssione. 

.We sir emu brer to del aer-
r>:i. d'u'.tra parte, si aaoniiiue 
una ccrtn monotonia di real':; 
za zione' :n que.-to senso. se 
eondo ii"i. In rubrica dovreb}>e 
nidirizzare la .sua ricrca. Ge-
i.eralmente. i ' ftezz' > .vi affi-
ilano so;iralt'itto. anzi quasi 
c-clusu'(iment''. alle interci^te 
P<u o meno -. volar.ti : diffi-
cilmente si cerca un tcolio di 
cranaca che offra ai tclespet-
latori una documet.tazione di
retto anche attrarcrso le im-
maoini e i fatti. al di Id delle 
opinion!. Facciamo un esem
pio: non --arrhhe stato piu el-
*icace « Uitooroinre -> per mtero 
Ye.same di rc'idnne di un vei 
coin, per suffratiare il discorso 
che vi rolei a enndurrt nel re-
lat'tco serr'izio"' Coiiliere la real-
td dai tint dorrehbc ctserc il 
tipico modo di muorersi della 
tele'-idone: e uu'illusione che 
In ricacitd v(-ssa essere rao-
'limifn variai.do Yii.rpiadratura 
o lo .-.fondo dill" intcrriste. 

q. c. 
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Riviste 

Autoritarismo e 
confessionalismo 

Una mlnaccia seria grava 
sulla scuola materna: essa — 
come afferma Lamberto Bor-
ghi in « Scuola e Citlk» n. 3 
— rischia di smarrire, nell'at-
to stesso del suo nascere, il 
carartere democratic^ di scuo
la di tutti. In pratica, gli orien-
tamenti «che devono guidar-
ne l'attivita didattica corrono 
il rischio di venire alia luce 
sotto I'insegna del confessio
nalismo, la forma piii tedio-
sa di autoritarismo che tra-
vaglia la nostra societa». Lo 
appello alle forze laiehe e dl 
sinistra affinche operino per 
evitare questo ennesimo so-
pniso, propone e stimola un 
discorso globale sulla scuola 
a tutti l Uvelh giacche il dj-
segno moderato e misonelsta 
copre l'intera area — dalla 
scuola materna all'university. 

Sui problemi universitari e 
sulle agitazioni studentesche In 
America si diffonde un art!-
colo di Passow che riferisce. 
con ricchezza di documenta-
zione, le rivolte di Berkeley, 
della Columbia University, di 
Boston, sottolineando come nâ  
li eventi non potranno che 
operare un drastico mutamen-
to nelle Istituzioni deU'educa-

zione superiore americana. 
Borghi torna a parlare dei 

problemi relativi ali'autorita-
rismo e al disadattamento gio-
vanile anticipando alcuni ri
sultati di una ricerca condot-
ca dall'lstituto di Pedagogia 
dell 'University di Pirenze, men
tre Gianni Rodari presenta 
uno stimolante quadro della 
letteratura infantile alia luce 
delle tendenze di oggi, delle 
coliane, degli scrittori giun-
gendo a proporre una sinte-
si teorica nuova che tenga 
conto dei fenomen4 nuovi: in 
una parola i classici manual! 
di letteratura infantile ci ser-
vono sempre meno perche ab
biamo bisogno di « riflessioni 
fresche. sui fatti. sulle cose, 
fuori degli scherrri culturali 
tradizionali che la realta ha 
fatto Invecchiare». Antonio 
Sbisa presenta una ultenore 
volgarizzazione del pensiero 
di Marcuse, mentre Franceses 
Monno Abbele si intrattiene 
suH'apprendimento del con
cetti nel fanciullo. Seguono le 
consuete rubrtche e l':nserto 
« Fare scuola» oltre al sup 
plemento trimescrale a cura 
dei Cemea. 

© 
g. I. 

Notizie 

Programmi 
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9 Al Palazio delle Espotl-
lioni, • Roma (3-13 Qiugno), 
e aperle la mostra della let
teratura polacca nel mondo, 
L'esposizlone comprende una 
tcclta di opere, tradotte e 
pubblicate in lingue eitere, 
dl icrittori polacchl contem-
poranei dalla fine della *•-
conda guerra mondiale, vi-
venti in Polenia; sono pre
sent) opere di autorl pol«c-
chl tradotte In Italiano. In 
apposite vetrine, sono pre-
sentate anche scelte dl tra-
dutionl delle opere dei Pre-
ml Nobel Henry Slenkiewlcz 
e Wladyilaw Reymont Insie
me ad alcune tre le piu vec-
chle edlzlonl di classici po
lacchl tradettl in altre 
lingue. 

Tall opere, come II c De 
Republlca emendanda t di 
A. Fryci-Modrzewtki (tradu-
ilone tedesce edlta a Basi-
lea nel 1557), II < Do origine 
et rebus gestis Rolonorum i 

dl M. Kromer (traduzione 
tedesca apparsa a Baiilea 
nel 15*2), la c Chronica > di 
J. Herburt (traduzione fran
cese, Parjgi 1573), I • Car-
mina » dl M. K. Sarbiewski 
(traduzione Inglese, Londra 
1645), il «De opttmo sena-
tore i dl W. Goslickl (tra
duzione inglese, Londra 
1733) e II c Clot wolny wol-
nose ubezpieczajacy» di S. 
Leszczynski (traduzione fran
cese, Amsterdam 1749), at-
testa no che sin dai XV| se-
colo g|| scrittori polacchl 
erano tradottl. 

It cat a logo, che sara In 
distrlbuzlone alia Mostra, e 
corredato di brevl note bi-
bliograflche riferentltl agli 
autori dei librl espostl. In 
ogni neta si elencano le 

principal! opere dello scrIt-
tore, con le date delle prime 
edlzlonl (e, per I lavorl di 
teatro, le date delle ante-
prime. In celce alle slngole 
note, la llsta delle lingue 
In cut tone state tradotte le 
opore esposte). 

• Col titolo c Vlsl6n 11», 
sono esposte del 10 maggio, 

airistituto Italo Latino Ame
ricano, le opere di 11 artistl 
latino-americani resident) a 
Roma. La mostra vuol esse
re un omagglo a Lucio Fon-
tana. Questa mostra a la pri
ma dl una serie che I'AIILA 
dedkhera all'arte dell'Ameri
ca Latina alio scopo dl con-
tribuire alia migliore cono-
scenza della problematic* 
dell'arte latino-americana. 

Sono esposte fino al 25 
giugno opere dl Lucio Fon-
tana (nato nel Rio de la 
Plata), Ines Blumencwelg 
(Argentina), di Federico 
Brook (Argentina). Terete 
Casanova (Venezuela), di 
Pedro Coronet (Metslco), 
Estuardo Maldonado (Ecua
dor), Samuel Montealegre 
(Colombia), Carmen Gloria 
Morales (Clle), Mario Puccla-
reltl (Argentina), Carlos Re-
vllla (Peru), Joaquin Roc*-
Rey (Peru), Raul Sanchez 
(Venezuela). 

Televisione 1* 
10,00 FILM (per Roma «• zone co l lrgate) 

12,30 S APE RE 
Corso di francese 

13,00 IV CASA 
Un s f r v i i i o sui problt-mi rtflla c iovano sposa e la spconda 
puntata clell'iiirhicsta suUarrrrianit-tito. 

mtfon 

13,30 

17.00 

17.30 

17,45 

18,l.i 

TRLEGIORNALE 

L A N T E R N A MAGICA 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 
a) Vanprlo v ivo; hi Profrss ioni di domani 
d'oggi: g i | s trumcnt ls l l per i g iovani 

con la r»ar-
CONCERTO IS M I N l A T f R A 
* Lsignoli d'Olanda.. . d irc l l i da Parlre Fick. 
tec ipazione drll'iir^anista c pj.inista Jacques Van Bomnirl . 
Verranno esoRniti brani di Hat'tirtrl. Goudapprl c Strauss 

19,05 TANTI DELLE ISwLK FILIPPIXE 
Al pronramma partrcipann il c h i t a r r i s u Mario Gangi c il 
soprano Lilia Reyes 

1&.15 SAPERE 
Questa nostra Ital ia: l .ucania e Calabria 

i y , « TELEGIORNALE SPORT. Cronarhe ital ianc, Oijsi al Par-
lamrntn 

20,30 TELEGIORNALE 

21.00 TV 7 
(PER LA SARUEGNA: TIJIRINA EI.ETTORALK REGIO-
NALE) 

22,00 II, BIANCO AHHAXDOXA 
E' mi te lef i lm im^lierese sul la v irenda di un emigrato 
nrBli Stai i r n i t l . rhe rerta di iniliroKliare il suo a w e r -
sario a scacelii per suadajjnarsi il d i n i t o di fare della 
puhhlieita in TV. 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
21,00 TELKGIORXAI.E 

21,15 I N DISCO PER I / E S T A T i : 
Second* sci . i ta della rass.eun.i puhhlicit . irio-canora. Tra fill 
okpiti di stasera, Paolo Pnnrlli e Ilice Valnri 

22.15 TER/.O GIOIIXO 
II srrniiilii uunii'io ilella rubric i , che si occupa di fatti e 
prohiemi rcli^io.si, e de<lie.ilo airci-iitneuismo. 

Radio 
NAZIOX VII 

GIORXAI.E RADIO: m e 7. 8, 
111. 12. It. i.i. 17. 2(1. 2I.IH; «. in: 
Corso di l ingua mulese: 7 10: 
Mlislea s lop; K.tH: l e r. in/oni 
•lei ma 111 no: W: 1 iiosiri tii;li; 
H.IIK: (o lon i ia music,de; lo.o.'i: 
Le ore della IHIIMC.I: 11: La no-
Mra .saline; II.Ill: I'II.I \ o e e per 
vol; 12.IIV ( o i i l i a p p i i n i o : ll.l.'v 
Appuit ianiento eon Orietl.i Her-
l i : II: 1 r.t sin iss in n i reiiioiiali; 
ll.l.">: / i l i . i ldone ii.ili.nio; 15.to: 
Cliioseo; 15.15: Can/oni in ca
sa vos ira; l«: ProKramiii.i per 
i raua/zi: Hi III: P i imavcra n.i-
poletana; 17.0,): Per vol Uiov a-
ni; 19.13: (Jr.iiidi speran/e ; 
19.30: Luna park; 20.15; II ro
manzo pnlizicsco; 20.15: La v o -
stra arnica Hianea Toccafondi; 
21.15: Concerto s infonieo diret
to da Franco Curaccinlo 

KKCONno 
GIORNALE RADIO: ore 6,30. 

7.30. 8.10. 9.30. 10.30. 11.30. 12.15. 
13,30, 14,30, 15.30. lti.30. 17,30. 
18.3". 19.30. Z4; 6: SvcglMli e 
ranta: 7.13: Hiliardino a t em
po Hi musira; 9.I5: Ronianl iea: 
9.10: Interludlo; 10: Calamitx 
-fane; 10. Ill: Chiamate Konia 
3111; 12.20: Trasmlssionl reijio-
nali; 13: Hit Parade: 13.15: II 
srn ia t l to lo : II: , l i ike -hn \ : 11.15: 
Per ( l i amicl del disci>; 15: 

Per la \ o s t ra discotcca; Ifi: Po-
tueridiana; lfi..15: Le c h i a \ i del
la uiusiea; 17.10: pomerid iana; 
IX: A p e n t i v o in musi i . i : I'.l: l) i-
schi da viai;-;io; 19.50: Punto 
e viri;ola; 2«.0l: Alherto I.upo 
presenta: In e la musica: 20,15: 
IMssaporto; 21: La \ o e e dei la-
vor. i ioi i ; 21.15: I'll disco per 
Testate (seconda seratai , pre-
sentauo: (ialiriella Karinon e 
I'ippo l l j i ido; 2,i: Cronache del 
Mi / / o u i u i m i . 

TEKZt) 
9,30- F. Liszt: 10: Concerto 

di aprrtura: 10.15: Musica e 
immauiii i: I !.!.»• Concerio del-
i'urK.misia Karl Riehier; 11.15: 
Mllsiehe i tal iane d'nKKl: 12.10: 
Meridi.ino di (Jri-cnuieh: 12.20: 
l . 'epoea del pianoforte; It: ln -
terme/zo; II: Fuori reperlorio; 
11.30: Kitralto di autore: 15: 
Frank Martin. « l e vin herhe »; 
17: Le opinioni deKli altri; 
17,20: Corso di lingua initlese: 
17.15: M. Ra \e l ; 18: Notizie del 
T e r m : Id.15: (Jil.ulrante econo
mico; 18 10: Musiea le-;--era; 
18.15: Piccolo piaueta; 19.15; 
Concerio di omii sera: 20,30: 
11 iiostru pane <iuolidiano: 21: 
s trumenti aniirhi nel mmidn, 
22: II Giornale del Terzo; 22,30: 
In Itali.i e al l 'estero; 22.TO: 
Idee e fattt della musica. 

VI SFCiX.M.IAMO: • II nostro pane (|iiotidiano > (Radio 3 . 
OTP 20.30) - Coniinci.i uii.x serie di ti asmissioni dedicate ai 
prohiemi e alle prnspe l tUe deH'alimentazimie. I.a cura \ l d o 
Merianl I.a tra.smissione di staser.i si ocrtipa delle sostanze e 
delle calorie neeessarie all'. \ i t a d e l l u o m o . 

«Le nostre bandiere 
erano quelle che ci 
avete strappato 
quando lottavamo 
contro gli agrari» 

C'ara Unita. anche se ti ar-
mere m ntardo. torrei che 
tu ospitasst questa «lettera a-
perta » mdirizzata al Presiden
te della Regione stcthana 

« L Associazione " Famiglta 
Siciliana " di stanza a Zurtgo 
(Sv.zzera) ha lanciato un invi
to ai suoi associati, atttnche 
per U ?6 apnle st apprestai-
sero a rtcerere il cardinal* 
Carpmo. arcivescnvo dt Paler
mo 

« -Von ne avrei tenuto aicua 
conto, se si fosse trattato e-
sclusivatnente della venuta del 
cardmale Carpino. in quanta 
non sono un assoctato, ma 
quello che mi ha colpito e mi 
ha costretto a scnverle e sta
to il fatto che Lei. nella qua
nta di Presidente delta Regio
ne sicihana. in tale occasione 
si e autnnzzato ad inviare la 
" Bandiera Siciliana " tacendo-
la scortarc da alcune persona-
Utd della Regione 

« Poiche. la bandiera 6 stato 
un dono dai Presidente della 
Regione siciliana. mi sento 
parte interessata della que* 
stione. Anzttutto, caro signor 
Presidente. vno'io precisarle 
che per not emiqrati stciliam 
la " bandiera " che voi ci ave
te otferto e un msulto. perche 
git emtgratt siciliant sparsi nel 
mondo. sanno di non posse-
dere alcuna bandiera siciliana 
e tanto meno italiana. Ogni 
qualvolta abbiamo combattuto 
contro i lat'tondisti e gli agra-
ri sictliani per far valere t no-
stri diritti. la bandiera italia
na a e atata sempre tolta dal
le mani: non va dimenticato 
che 3S sindacalisti stciliam tu-
rono assassinati. ret di lotta-
re in virtu della Costituzione 
italiana. 

« Mighaia di lavoratori sono 
Stati costretti ad emigrare co
me raminghi all'estero: e per 
la maggior parte abbiamo do-
vuto chmarci a testa bnssa 
dimtnzi ad un padrone stra-
niero ed essere considernti 
come mcrce a basso mercato. 
Responsabilc di cib e I attua
le classe dirigente siciliana e 
nazionale. 

« Voglio ricordarle. signor 
Presidente. che la maggior 
parte dt not emigrati ha la 
fanuglia smembrata, vi sono 
molti paesi siciliani dove ad 
abitarli vi sono soltanto i ma-
fiosi ed i parassiti, mentre 
dall'altra parte sono rimastt 
vecchi e bambini, ansiost di 
vedere ritornare i proprt con-
giunti dall'estero. Pertanto. si
gner Presidente, sarebbe me-
glio che Lei si dedzcas.se a 
fare cambiare veramente le 
cose in Sicilia. dove ognuno 
di noi potrebbe far ritorno. 

«Gli emigrati siciliani. i la
voratori siciliani in genere 
hanno tanta pazienza di sop-
portare, ma la pazienza ha 
anche il suo limite ». 

G. BONO 
(Dottingen • Svizzera) 

La dietu 

estiva 
Dal prof. Aldo Mariani ab-

biHmo ricevuto questa let
tera : 

;< Siiiiior direttore, 
.ii sonsi della Iogge sul

la s tampa. vorrci ri»tuficare 
akuiiu: incsaUe/./.e t h e mi n-
{liiitrdano, conW'iuite nella 
nota " Chi m.inuia bene e 
lrop;Mi c i-hi man.cia male e 
yuKU ", pubbheata su I'L'ni-
f« del 7-6 '69. 

H \*on sono direttore del-
riMituto Na/.ionale della Nu-
ti-'.zione. bensi molto piu 
senipheomente . di uno dei 
laboratori dell'istituto. 

2) La citazicitie di un mio 
su.<!>ierimento relativo a co
me Middisfaiv i lnso.uni nu-
tntivi nella stajiione est iva. 
eercando di vmcere tquan-
do i ) \ \ iamente esistc!!> una 
dirn:iui/io,u* deH'appetito. e 
stat,i isolata dai eoatesto e 
qmntli distorta. Mi sembra 
che M sia \o iuto far cre
dere al letton che. <ilLi stt-.s-
s i n-aputa maiuer.t di Ma
ria Antonietta. 10 abbia pro-
IH).sto di far manniare 'irm-
c/ie.s a c!n non ha pane! 

31 N'el prfK.lam.ire l'esi-
i!iii/.( di ir.ia ra/.ionale edu-
ca/;o:ie ahmentare . ne.s.sun 
esperto di nut.n/.ione ha mai 
mtesii formre indica7.ioni £c-
ner.ehe. avuUe dai roali bi-
soilni e dalla s i tua/ .one <;o-
ci.ile. II line del l 'educa/ io' ie 
v |):utto«to (|iiello di racco 
maiulare il modo micl .ore di 
aliment.n si, tenuto in ojini 
caso conto delle pai'ticolari 
situa/ioni bioloiriche e socio 
etonorir.ehe e correcuendo 
preL'itidi/i ed abitudini in 
consirue. Si tratta dunque di 
un'opera es tremamentc art i-
io lata e complessa . resa o! 
tre tutto difficile dai fatto 
che troppi mterventi nel 
camp" de l l a l imenta / i one so
no strumeiital i / /at l . 

Distinti sainti. — K.to: .li
do .MflriflHi t. 

Diamo atto al prof. Ma
riani di accrnli attrihudn — 
sulla hose di un'errata in-
JoriiKKioiie (I afjcnzm — una 
(liuilitica che rum oh compe 
te. c ce ne scusiamo. I'er il 
ii 'sfn. /e sue * i>rcasaz>ani t 
ci n-mtirano. in e'tetti, up 
portine. II fesfo della sun 
dichuirazioiie — ilifinsa dal
le aaenzie - ci avera la-
sciato jrancamente peiples-
si. L'mrilo a comhattere In 
crentuale disappctcnza esti
va attenendosi alia reoola — 
certo - fondamentalc v. au-
rea addinttura — di dare li
bera corso ai « awti » e alle 
< tendenze » indiriduah non 
poteva proprio, infatti. esse
re considerate un consipho 
nriqinale. D'altronde. il con-
testa dai quale q.iesta fra-
se sarebbe stata isolata non 
diceva molto di piii. 
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