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Movimento studentesco 

II dibattito strategico dopo Berkeley 

«Campus» e fabbrica 
nell'analisi degli 

studenti americani 
La scissione tra gli«Students for a Democratic 
Society* — I giudizi sul movimento negro 
Mercato interno ed espansione imperialistica 

Gli apprendisti della «Multiversity» 
I benpensant! americani e anche di casa nostra hanno tremato di indignazione 

a di raccapriccio nel vedere sul giornali le foto di studeati afro-amerci&ni che 
abbandooavano gli edifici occnpati della nniversita di Cornell con i fuciJi in 
spalla. E' stato questo 11 momento piu alto, e di maggior risonanza, della «offensi 
va di prima vera* scatenata nei campus e che per la prima volte ha toccato anche i 
plccoli colleges di provincial tradizionalmente destinati a servire i figli della piccola 
borghesia e finora axrocca-

Mostre 

ti su posizioni di indiffe> 
renza se non di aperta rea-
zione verso 1 teral del dissen-
so e deU'opposizione atuden-
tesca. 

Le lotte, secondo la stratev 
gia che ha prevalso negli ul-
timl tempi in seno alia « nuo-
va sinistra » hanno avuto una 
dupltoe avanguardia — da una 
part© i neri e daU'altra ell 
SDS (Student* for a Demo
cratic Society) — tendente 
perb, a unilicare di fatto 11 
movimento nel vivo della lot-
ta intomo al temi comimi a 
mobilitanti del razzlsmo, del
la poverta, della guerra, del' 
1'autoritarismo nella acuola 
e nella societa. Da allora da 
una parte 11 piano di « deca-
pitazione » del movimenti ne-
ro e studentesco messo in at-
to dalla amministrazlone Ni
xon con persecution! proces-
ai e condanne, daU'altra le di
spute e le polemiche, sfocia-
te in una scissione, che ban-
no travagliato gli SDS. hanno 
fatto segnare tin momento di 
atasi e di riflusso delle lotte. 

Secondo le ultima ioforma-
cioni l'SDS — un c quasi-
partitoo degll student! che si 
autodefinisce marxista-lenini-
sta e rivoluzionario — era 
presente in 300 campus con 
oltre 100.000 aderenti (cilre 
del FBI). Nel recente congres-
so le due llnee che convi-
vevano al suo interno sono 
venute a confronto, e lo soon-
tro e termlnato con la espul-
sione del filocinesl iscritti an
che al Progressive Labour 
Party da parte della attuale 
maggioranza composta da 
spontanelsti, operaisti e social-
democratic!, con netta preva-
lenza del primi. Dn Ubro 
curato da due soclologi parte-
cipanti al movimento studen
tesco di Berkeley, cl fornisce 
adesso un quadro abbastanza 
illuminante della tematica In
terna all'SDS che ha caratte-

rijzato 11 dibattito congressua-
le e la scissione. L'importan-
sa di questa antologia di scrit-
ti e document! studenteschi 
per il lettore europeo e dupli-
ce, perche aiuta a compren-
dere le ragioni politicbe e 
ldeologiche di fondo del con-
trasto e, contemporaneamen-
te, fornisce ample indlcazio-
pi sugli sviluppi della strata-
gia generate del movimento 
IGM studenti americani dopo 
Berkeley, a cure di A. Caval-
U e A. Martinelii, Einaudl '69, 
p. 395. L. 1500). 

n nodo croeiaje dello aeon* 
tro e rappreaentato dal pro-
blema delle alleamw, fondav 
mentale per un movimento, 
come quello studenteaeo. la 
cui base sociale svolge nella 
societa un ruolo temporaneo, 
cioe legato alia durata degli 
studi. L'evoluzione del movi
mento dal Manifesto di Port 
Huron del 1962, che aveva po
st o l'accento sugli aspetti an-
tiideologici e spontaneisti del 
movimento stesso proiettando-
lo verso una strategia di al-
leanza con gli esclusi e gli 
emarginatl dal sistema (ne
ri, blanchl poveri, minatori 
appalachianl, ecc, e apparen-
temente rettilinea e Concor
de: 11 movimento deve rivol-
fersi non ai gruppi margins-
i — prodotto di disfunsioni 

piu che di contraddizioni del 
sistema — ma al gruppi che 
ne emergono a) cuore e ne 
manifestano le contraddizio
ni primarie. 

Le divergence nascono e si 
sviluppano al momento del
la indivlduazione di queste 
forze. II punto di partenza e 
dato dalla analisi della natu-
ra e delle caratteristiche del 
sistema capitalistic america-
no — questo e un segno pre-
ciso della opzione mandsta 
abbracciata dagli studenti ra-
dicall. La prima tendenza 
(quella che poi ha prevalso in 
congresso) afferma che U neo-
capitalismo si fonda aulla orga-
nlzsaxione a sull'aspansione si-
stamatica del mercato inter-
no mediante u continuo rat-
forsamento della spirals pro-
duttone • oonsumo; aaoondo 
quasta analisi U dominio im-
perialistioo dal mercatl eete-
ri sarebbe secondarlo. Al can-
tro di questo sistema non vi 
a piu la claaae oparaia tra-
dlzionale numerlcamanta asm-
pre piii ridotta, ma un nuo-
vo tipo di claaae operaia (tec-
nlci, quadri epoctafiaaati, inse-
gnantf, profeasionlstl, ace.) 
esarcitante una funsiona sen* 
pre meno produttiva e aampra 
fta dl eontroUo. pur auben-
l b eaaa m ogni eaao la 
•Ami flnali a ganarali. 

Una rassegna della pittura 
di Victor Brauner a Roma 

Victor Brauner: t Partpecttve animique», 1963 
La classe si definisce cosl 

In relazione ai rapporti socia-
li di controllo o non control-
lo della produzione e del mo-
do e livelio di vita. Gli stu
denti, la cui rivolta nasce non 
dallo sfruttamento, ma dalla 
mancansa di potere, sono in 
gran parte destinati a for-
mare il nerbo di questa nuo-
va classe al servizio del po
tere ma da esso esclusa. Es-
si, in questo senso, possono es-
sere considerati degll appren
disti nella fabbrica della mul
tiversity e rappresentano di 
fatto un gruppo chiave nella 
riproduzione di forza-lavoro 
per le esigenze del capitali
smo super-tecnologico. Di qui 
nascono l'ipotesi e la propo-
sta di un'alleanza che si con
figure come naturale ed au-
tomatica proiezione nella futu
re carriera professionale della 
coscienza politica radicale svi-
luppata dallo student* nella 
universlta. 

Per gli studenti del Progres
sive Labour Party lnvece lo 
tmperialismo non b solo espan
sione del mercato interno ma 
la totalita degll aspetti del 
sistema, intern! ed internazio-
nali, lntegralmente collegati. I 
veri sfruttati, coloro che pa-
gano le spese della politica e 
della guerra imperialista, sono 
i lavoratorl, la classe operaia 
tradizionale, la cui ribellione 
(testimoniata dall'aumento del 
numero degli scioperi negli ul-
timi anni) dipende dal dete-
rioramento delle condizioni 
economiche e non dal «lavo-
ro privo di significato » o dal 
«consumo manipolato». Ne di-
scende 1'identita e la conse-
guente neoeasita dl unifica-
zione delle lotte di indipen-
denza nazlonale nel Terzo 
Mondo e dl quelle del la
voratorl americani. Ne discen-
de ancora la condanna del 
movimento nazionalista nero 
come piccolo borghese e del 
dirigenti vietnamlti colpevoll 
di ricercare una soluzlone po
litica del conflltto a) tavolo 
delle trattatlve e qulndl di In-
debolire la rivoluzione mon-
diale. 

I difetti e gli errorl di pro-
spettlva a di analisi appaio-
no presentl in entrambe le po
sizioni. Bfolto succintamente si 
pub qui rilevare che i teon-
ci della nuova classe operaia 
sottovalutano la dimensione 
lntemazionale de] capitalismo 
imperialistico e quindi sotto
valutano di fatto 1 riflessi in
tern! del colpi che subisce o 
dell'opposizione che incontra 
all'esterno la politica america-
na. Inoltre, essi finiscono per 
trascurare la classe operaia 
tradizionale che viene data 
sbrigativamente come total-
mente e irrimediabilmente in-
tegrata mentre la stessa com-
ponente di protests nel voto 
dato al razzista e reaziona-
rio George Wallace nelle ele-
zioni presidenziali indica al 
contrario lVslstenza di tensio-
ni di classe cui finora. per 
difetti ed errori di strategia, 
non si h riusciti a dare sboc 
chi politic! e classisti ade-
guati. 

DaU'altra parte, si nota una 
acritica e schematics super-
valutazione della classe ope
raia tradizionale che ignora 
gli attuall antagonism! tra la
voratorl bianchi e ner! e tra 
lavoratori americani e popoli 
del Terzo Mondo. Inoltre, vi 
e un rifiuto di nature pret-
tamente « ideologica » a pren-
dere atto dell'emergere di nuo-
vi strati sociali potenzialmen 
te antagonist! al sistema ca
pitalists e a far leva su di es
si per sviluppare a fondo le 
contraddizioni del sistema 
stesso. 
Un altro libretto d) un teo-

rico degli SDS (C. Davidson 
Tattlca e strategia nella mul-
tiversita, De Donate. 1969, pa 
glne IK), L. 900) svolge con 
coerenza e « lmmaginazione » 
il tema del « rit'. i i » del mo
vimento studentesco alle lotte 
unlversitarie, awenuto a par-
tire dal 1965 66 sulla base di 
una strategia che mette in re
latione e collega le tstanze in
terne del campus (autoritari-
smo accademico, dipendenza 
dalle corporazioni e dal Pen-
tagono, aegreguione e discrl-
mmacione ecc.) con 1 proble-
mi della societa (il potere e 
11 sistema economico, il com 
plesso industriale militare la 
guerra, 11 rasxismo, aoc.). Tale 
strategia si e espressa con la 

occupaaione della Columbia 
University come la forma 
politica piu avansata del mo
vimento studenteaeo america* 
no. I documenti di quasta lot-
U pubbUcaU nel libra di Ei
naudl, giuatlflcano ampiamen-
te lo slogan: « Creara due, trt 
molta Columbia ». 

Fernando Rotondo 

Le allegre icone 
delPeros surrealista 

Nella mostra di Victor Brau
ner a Roma (galleria Iolas -
Galatea) una delle opere pid 
interessanti, anche sc non 
fra le piii tlpiche e poetiche, 
6 il grosso quadro Nasctta 
della materia del 1940. Con-
frontato con le due piccole 
sculture in bronzo del '45, Si-
gne e Totintot, e con tutte le 
pitture degli anni '60 qui 
esposte, il quadro ci aiuta 
a capire quanto il pittore ro-
meno abbia dirottato dal ma 
nierismo surrealista. 

Nasctta della materia, nel 
suo tardo eclettismo surreali
sta, e una pittura che chiu-
de un'esperienza plastica in!-
ziata da Brauner a Parigi, nel 
"33, quando prese studio nel
la stessa casa dove lavorava-
no Giacomettl e Tanguy. E' 
un quadro dlpinto scrupolo-
samente come un quadro an-
tico ma per figurare un'im-
magine non culturale, non sa-
piente, anzi primitive e infan
tile. 

L'immagine e quelle stra-
vagante, ilare, casuale, oniri
cs o finta tale, dei «cadave-
ri squisiti» che in quegli an
ni i surrealist! usavano anco 
ra eseguire in gruppo (ne 
avevano disegnati un bel po' 
fra il 'VH e il -30, Tzara. Bre
ton, Eluard, Matta, Tanguy e 
Ernst, e come se facessero 

sullc « Spose » e sul Grande 
Vetro di Duchamp). 

La «tattilita» della forma 
e di origine metafisica (Brau
ner, dopo le prime opere 
dadaiste espressioniste, dipin-
se alia maniera di De Chiri 
co molti quadri ma con gran-
de noia per il mito della clas-
sidta grsco • romana • rina-
scimentale). 

L'eccezionalita della visione 
e nel gusto di Max Ernst 
formidabile creatore di forme 
m quegli anni. 

II valore plastico dl Nasct
ta della materia, che 6 un se
me del - rigoglioso svihippo 
pittorico del vero Brauner, 
6 lo sdoppiamento della fi
gure naturale in maaobio a 
femmina che fanno una for
ma sola; e U solo valore pla
stico che pub far pensare 
agli androgini, ai doppi, alle 
icone erotiche del Brauner 
piu poetico. Nelle soulturine, 
impensabiU senza i pansieri 
di Giacomettl, trovlamo gia il 
Brauner tipico della forma 
doppia, a specchlo, androgina. 
La solitudine dei «marciato-
ri» di Giacomettl non fa per 
Brauner il quale e buon cam-
minatore della fantasia ma ha 
bisogno di far la strada in 
due, maschio e femmina, op-
pure male che va di conso-
larsi con una misteriosa for-

sempre nuove improwisazioni 1 ma di nature androgina ohe 

fa - tutto - da - se. 
La serie dei quadri degk 

anni '60 e notevole, assai ti-
pica di Brauner capace ora 
anche con il colore, alia ma-
niara di Klee, di sondare e 
di evocare le profondita, gli 
strati, i labirjnti e dell'eros 
e deU'immaginazione umana. 
Per quanto noto sia il moti-
vo deU'ocohio nell'iconografia 
di Brauner non cessa di sug-
gestionare e di incuriosire ad 
ogni nuova visione dei qua
dri. 

Un occhio, anche qui, un 
po' da icona, un po' da to
tem, un po' segno astratto, 
dell'infanzia del mondo, un 
po' segnale di curiosita insa-
ziabile per la vita. A propo
siti deU'ocohio, la letteratura 
surrealista sulla pittura, out 
e sempre stato caro U mito 
del potere divinatorio e pre-
figuratore dell'arte surreaMsta, 
ricorda ohe per anni Brau-
ner dipinse figure con un oc
chio trafitto finohe', in un in-
cidente banale e crudele, il 
27 agosto 1938, ebbe un oc
chio offeso da un colpo di 
bicohiere. I quadri con i gran-
di occhi costituirebbero quin
di qualcosa come un momen
to di risarcimento poetico di 
una perdita di vita. 

In realta, i'importanza del-
l'occhio nelle figure androgi-
ne di Brauner non 6 minore 

di quella che gli e data nel
la pittura bizanUna, nella pla
stica negra, oceanica, preco-

lombiana, nella dscorazione de
gli indiani del Nord Ameri
ca, nella pittura rupestre. E 
aggiungerei che in Brauner 
1'occhio si apre sul mondo 
come da un corpo fetale, oc
chio animale che e creazione 
plastica consanguinea dalle 
forme emblematiche di un 
Matta e di un Lam. 

II contenuto durevole delle 
pitture di Brauner e 1'eroti-
smo ndente e allegro che sem-
bra riemergere dai colori an-
tiohi della pittura rupestre, 
dai colori di ogni luogo di 
un'infanzia deH'umanita da re-
cuperare per la storia laica-
mente, materialisticamente. 

In queste icone dell'eros le 
tonalita profonde del colore 
sono curiosamente le stesse 
che strutturano la pittura ru
pestre e la pittura cubista, la 
giungla di Lam e di Matta e 
gli strati psicologioi di Klee: 
tonalita di strati geologic!, di 
grembo terrestre fertile, cal-
do, ridente. E il segno e la 
forma di Brauner cavano in 
questo colore le figure della 
fatica che mette il mondo 
per farsi sposa e per aprlrsl 
tnel senso figurato prima da 
Duchamp e poi da Matta). 

Dario Micacchi 

Letteratura 
« II poeta nella strada » di Rafael Alberti 

La Spagna come tragedia 
del mondo imperf etto 

NelFitinerario di un'autobiografia poetica la storia deiruomo in lot-
ta contro rimmobilismo e le tirannidi dei sistemi di potere 

II senso di una oiografia 
poetica pu6 essere quello che 
Vittono Bodmi ha voluto n-
cavare dalla sua nuova «an
tologia » di Rafael Alberti, 11 
poeta nella strada. tJU anni 
sono queh del nostra secolo; 
gh awenimentl pubblici e 
personali sono strettameru-
legati: la guerra di Spagna, 
l'emigrazione attraverso citta 
splendide, indifferent! o neml-
che, come Parigi o New York, 
approdi in terre dove 11 do-
lore piega altri mineros y 
campestnos, minatori e con-
tadini oppressi, o sboccia da 
zolle ohe somigliano a carnes 
sangrientes, carni insangulna-
te, o si leva da labbra tor-
t urate dalla « fame nera », da 
uomini ohe gridano, ululano, 
si limano i denti, gntando 
aullando Umandose los dien-
tes. 

Questo poeta spagnolo che 
ha conosciuto nella giovlnez-
za ferita l'umiljazione e la tra
gedia del suo popolo, non 
smarrisce i termini della pro

pria onguie. La nostalgia lo 
riprende di continuo, una vol-
ta nel aesiderio di tornare 
o almeno di cesser fiore I 
nel mio paese»; altra volta 
nel sentirsi senza «radici »: 
vcerto, il mio canto / pud 
esser di qualsiasi luogo, I Ma 
queste radici spezzate / ... a 
volte non me lo lasciano I 
esser del mondo, e neanohe 
di quella terra /... Ed d co
me Valbero che sale I e non 
e dt nessuna parte*. 

Eppure e possibile dire che 
Alberti sia un poeta nostal-
gico? La nostalgia, i ricordi 
della «infancia viriicola y pe-
squera», nella bella Andalu
sia affacciata sulle coste del-
l'Atlantico, sono certamente 
una nota o, addirtttura, una 
componente essenziale dei 
suoi versi. Ma senza sfuma-
ture patetiche. L'accento ca
de altrove. C'b un perchfe nel 
rimpianto. Ed e la barriera 
che si e creata per ogni spa
gnolo, in patria e in esilio. 
In chi e desterrado, senza 

Notizie 
• Ecce I'elenco delle opera 
piu vtiMktt* nel cerse della 
t«Hlir.«na, I numeri Ira pa-
rentati Indlcane II petto che 
le tUito oporo occupano nel
la clatslflca doll'ulNmo no-
litieHo. 

Narradva: 
1) Ouaretcki: < Don Ca

milla e i giovani >. Rluoll 
(1). 

1) Vlttorlnl: « Le cittA del 
mondo >, ElfMwdl (2). 

S) BatMfll: < L'Airone». 
Mendederl (4). 
4) Murdoch: « La sua par

te di colpa >, reltrlMlll (S). 
5) Romano: < Le parole 

tra noi leggere >, Elnpudl. 
Saggistica e poesia: 
1) «Guida alia formaiio-

a* di una biblioteca pubWi-

ca e pnvata», Einaudl. 
1) Pallanberfl: < Le finan-

ze del Vaticano». Palazzi 
(3). 

3) Barnord: « Una vita », 
Mondadori (1). 

4) Bornhard: « Mitobiogra-
fia », Adolphl. 

5) PasorH: «Omega 9», 
BleHl (t). 

La classlftca 4 stata com-
pilots tu doll roccoltl pro*-
•o lo llbrorlo Intornatlonall 
Di Stofono (Oonova); Inter-
noilon«l« Hollat (Torino); 
Intornaxlonolo Covour (Mi-
lono); Cohillo (Verona); Ool-
doni (Vonoila); Intornoik-
nolo Seeker (Flrenie); Unl-
vorsltot (Trto»lo); Coppolll 
(Bolop^a); Modornlsslma • 
Oroatato (Komt)« 

piii la sua terra, ci pu6 esse
re tutt'al piu il bisogno estre-
mo, di non perdere, per n-
conoscersi ancora, il proprio 
passato. Tutto il resto non 
nasce dal rimpianto ma cial-
l'esperienza. 

In questo modo, ogni luo
go dove il poeta e costretto 
a passare — Parigi, i Argenti
na, 1'Italia di questl aimj — 
diventa come una Spagna in-
grandita di cui il suolo del
la Spagna reale, «todu negro 
de gusanos», brulicante di 
vermi sotto la mano del K Cau-
dillo», e 1'epicentro di una 
generate tragedia che si con
sume nel tempo nostra, nel-
luomo che non sa ancora au 
prodare, compiendo la rivolu
zione gia intrapresa, in <n quel 
paese dove non e I'uomo / 
solo un'asptraztone ma i I'uo
mo stesso ». Se la Spagna de-
v'essere la Spagna, e I'uomo 
che deve realizzarsi: nel le-
game con la Spagna, questo 
libro ci pone quasi con vio-
lenza di fronte alia tragedia 
del mondo imperfetto. 

II poeto nella strada ted. 
Mondadon, pp. 350, L. 2800) e 
la seconda raccolta antologi-
ca di Alberti che viene pre 
sentata al pubblico italiano, 
dopo quella intitolata Poesie, 
apparsa nel 1964. Qui viene ri-

Ereao un titolo che l'autore 
a usato, a distanza di anni, 

per tre dei suoi libri, £1 poe
ta en la calls. I componimen-
ti acelti ed egregiamente tra 
dotti da Bodini (in un dia-
logo bilingue fra poeta e poe
ta), vanno dal 1831 al 1965: 
all'incirca dalla naaoita della 
repubbllca spagnola fin qua
si ai gioml che viviamo . 

Essere presente ai fatti, par-
tecipare alle situazioni della 
gente, vivere la dinamica del
le lotte e osaervare, denuncia-
ro le inorxie One impediscono 
la vittoria deH'uomo contro 
rimmobilismo del sistema: 
queeti sono i temi, di la dal
le cornicl episodiche delle sin-
§ola composUlonl. fl poeta t> 
• preoentas (onalla ttradao), 

e molto spesso in una ior-
ma attiva, con la sua ira. E' 
la dommante di questa auto-
biografia in pubblico. Solo al-
cuni compommenti ci ncon-
ducono a ricordi o ad eventi 
pnvati, agli studi come « alun-
no esterno » nel collegio fre-
quentato dalla buona borghe
sia della terra natale, dove 
gia era possibile la prima 
esperienza di un'ingiustizia 
minima che apnva gli occhi 
sulle piu grandi; la condi-
zione doll'emigrato spagnolo 
nella cerchia poliziesca rlclla 
Francia di Daladier e del pat-
to di Monaco. Ma anche que
st), in fondo, non sono even 
ti personali. Tuttavia l'attcn-
zione va soprattutto agli in-
contri con la vita e col mondo. 

II carattere del poeta si 
chiansce a poco a poco at
traverso una forma che nas-
sorbe tutte le possibili ospe-
rienze di linguaggio, dai toni 
favolosi alle balenanti illumi-
nazioni surreali, dalle imma-
gni filtrate nelle tradiaioni 
letterarie piii rigorose ed 
elaborate alle nitide imprps-
aioni paesaggistiche. Ma e l'i-
ra che muove il verso, una 
proluneata indignazone che 
alza il pugno a scuotere i 
cancellj della prigione comu-
ne. In quest'ira il poeta ha 
messo radici, fino a rompe-
re il fondo Urico che gli ri-
mane, tanto che qua e la si 
potrebbe parlare di una for
ma di elegia eptgrammatica. 
Nelle strofette di Juan Pana-
dero il poeta s'immagina ad-
dirittura nelle vest! dl un 
cantore e guerrigliero popola-
no, Gianni il panettiere. e l'ira 
arriva all'intensita o alia mi-
sura esatta dell'insolenza con
tro i carcerierl della Spagna: 
«Perche" piangere, se la pe-
na I non fa che mettere al 
cuore I altri cepoi, altra ca
tena? I 11 mio miglior lutto 
sarh I metterml un fuclle in 
spalla I e andar tul monti 
a lottare* . 

Mich«U Rage 

RaiTv 

Controcanale 
MORAL1SMO — Passano le 

stagioni, ma Vivere interne 
torna e ritor'ia sul video, chiu-
$a nella sua formula, tmmuta-
brtmente mfictata <lal vizto del 
mora/ismo. Tutto ao che si ri-
cava dalle Jrosmt'Mom di que
sta TubriL-a curata da I'w 
ScutoCia e qualche frammento 
di predica' condito da telle 
ma^sime. Ce lo ha confermato 
la traimi.sMo«e \navgurale del
la nuova serie. che era. per la 
esattezza, la settantasetesima. 

Questa volta. ci e parso. si 
! roieai polemizzare contro la 
i macchina che obbliga I'uomo a 

virere in funzione del denaro 
e dei consumi- Ma o\d fin dal-
I'mtzio, nell'* originale » di Lu-
cio Mandara, che pure non era 
privo di battute sensate. e'era 
una sfasatura: la polemic a si 
aecentrava sul lavoro. Ora, si 
pud ipotizzare una societa do
ve non esiste. m assoluto, il 
lavoro? No. Ecco. allora. che, 
mentre V* originale» fimva 
per proporre I'alternativa tra 
il lavoro massacrante e un'im-
possibile fuoa. le conclusioni 
di Sciascia si limitavano. m 
fondo. ad una esortazione: cer-
cale di lavorare di meno. E 
grazte tante! Forse. questo sa
rd anche possibile per un *pro-
fessi'mista ».' ma la maogioran-
za della gente e obbligata a la-
vorar soda dalla «catena > (e 
non soltanto in fabbrica, or-
mai): e non ha alcuna possi-
bilitd di determinate individual-
mente la misura del proprio la
voro. 11 fatto e che VobbietUvo 
della polemxca arrebhe dovuto 
essere il lavoro alienato (che. 
questo si. puo essere trasfor-
mato) e su questo avrebbe do
vuto fonaarsi I'analisi. 

E ancora. Si e parlato, oiu-
stamente. del < .Mitema» che 
Ferrarotti ha felicemente defi-
mto < predator to > e Graztadet 
ha devcritto come schiavtbticv. 
ma. poi. si e finto dt credere 
che questo sistema possa fabbri-
care gli antttodt per se stesso 
— il che e assurdo. E cosi. no-
noslante d titolo ironico dello 
«originale » e alcum arvertt-
menti di Ferrarotti. alio fine e 
preraUa I'esortazione alia *buo 
na i-olontd ». 

Andie dal punto di vista del 
Unguagg\o, la rubrtca e nma-
.sta ancora una volta impighata 
net limiti della sua formula. Lo 
* originale » dt .Mandard era dt-
retto da Guardamagna con di-
smvoltura e, a tratti, con un 
buon taglio di cronaca: ma in 
sostanza era solo un discorxo. 
tutto detto. e immagini e Per-
sonaggi erano solo pretesti il-
lustrattvi. 

* * • 
A FACCIA IN GIU" - Fac 

cia a faccia. con la puntata 
sulla raccomandazione e caduta 
a faccia in gtii. 11 tema era. co
me tale, piuttosto di * colore »: 
la discussione e rimasta per-
manentemenle in bilico .sull'or-
lo del qualunquismo. Certo. co
me sempre, qualche brandelio 
di realta e emerso: la disoccu-
pazione. il catttvo funzionamen 
to della pubblica ammtmstra 
zione. la sfiducia dei cittadt 
ni nello Stato come causa del 
sistema delle raccomandazioni. 
Ma tutto e stato coperto sotto 
il manto delta necessttd della 
« educazione cirile ». Anche qui. 
insomma. ha dominato il coma-
do nu>raIisTrio. 

g. e. 

Prog ram mi 

Tele visione 1* 
11,00 MESSA 
12,00 I SACRAMENTI 
1240 CORSO Dl INGLESE 
13,00 OGGI LE COMICHE 
13^0 TELEGIORNALE 
14,30 RIPRESE OIRETTE Dl AVVENIMENTI AGONISTICI 
17,00 IL PAESE Dl GIOCAGIO' 
17^0 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAIZI 

La flilibusts di Franchi, Mantegazia o Salvini 
11,45 INCONTRO CON I VANILLA FUDGE 
19,10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
1945 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT, Cronacho del lavoro 
2040 TELEGIORNALE 
21,00 CANZONISSIMA 
2240 UN VOLTO, UNA STORIA 

Tra le intervlste di questa sera cc n'o una ol navigators Tor 
Heyerdohl, che foco lo famoso traversato a bordo del Kon 
Tiki 

23,15 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RECITAL DEL TENORE CECCHELE 

Al recital partocipa il soprano Rita TaUrico. Verranno ese-
guiti branl di Puccini, Mascagni 

72JW BREVE GLORIA Dl MISTER MIFFIN 
Quarto puntata del teloromanzo di Alia Prior interpretato da 
Cesco Boseggio 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO:oro t , 13, 
15, 20, 23; 440 Mottutlno musi
cs lo; 7 Musics stop; 747 Pari e 
dispart 7,4| lorl al Portamento; 
•40 Lo conzoni del mattino; 
•.$4 I nostri figli; 9 Musico e 
Immagini; 940 Messo; 1Q Lo 
ore della musico; 11,15 Dove 
sndare; 11,30 Lo ore dello mu
sics; 1244 Si o no; 12,41 Let-
tore oporto; 12,47 Punto o vir-
gola; 13,15 Ponte Radio; 14 
Trosmissioni regional!; 14,40 
Ziboldono italiano; 15,45 Scher-
mo musicalo; 16 Programmi 
per I rogaui; 16,30 I neon tro 
Roma-Londro; 17 Al Hlrt alia 
tromba; 17,10 II mito del teno-
re; 18 Gron variola; 19,20 Le 
Borso in Italia e all'ostero; 
19,30 Luno park; 20 II giro-
sketches.- 21 Conversazioni mu-
sicall; 22 L'abaco dl Leonardo 
Fibonacci; 22,10 Dicono di lui; 
22,30 Compositor! Italian) con-
tempo ranei. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 13,30, 
18,30, 19,30, 22,50, 24; 6 Prima 
di comlncioro; 7,43 Biliordino o 
tempo dl musico; 8,13 Buon 
viaggio; 8,18 Pori o disporl; 
8,40 Signori I'orchestro 9,05 Co-

mo e perchA; 9,15 Romantics; 
9,35 Chiamate Roma 3131; 
10,35 Batto quattro; 1145 Chia
mate Roma 3131; 1240 Trosmis
sioni regional!; 13 Bentomota 
Rita; 1345 Ornella per vol; 14 
Conzonisslmo 1949; 14,05 Juke
box; 14,45 Angolo musicalo; 15 
Relax a 45 girl; 15,15 II porso-
noggio del pomorigglo; 15,18 
Direttoro K. Sojno; 15,54 Tre 
minuti per te; 14 Pomeridlana; 
17,40 Bandlero gills; 1845 Ape-
rltivo in muska; 19 Sorio mo 
non troppo; 1943 Si o no; 19,50 
Punto o virgola; 20,01 II Gat-
topordo; 21 Canzonissimo 1969; 
23 Chiara fontana; 23,20 Dal V 
Canale dello Filodiffusiono: 
Musico leggora. 

TERZO 
10 Concerto di aperturo; 11,15 

Muskhe di ballelto; 12,10 Uni
verslta Radiofonica Internatio
nale; 12,20 C. Monteverdi; 12,35 
Intermezzo; 13,30 Concerto del
la violinisto Giocondo Do Vito; 
14,25 Re Leer; 17 L. Berio; 
17,35 Musei minor! d'Malia; 
17,40 Jazz oggi; 18 M. Clemen-
ti; 18,30 Musics loggers; 18,45 
La grondo plotea; 19,15 Con
certo; 22 II Giornolo del Tor-
zo; 22,30 Atterraggio; 23 Rivl-
sfa dello rivlite. 

NUOVO ORARIO MOSTRA 
PITTORI GENOVESI 

L'ENTE MANIFESTAZIONI GENOVESI 
conwnica 

In previsione di una maggiore affluenza di 
visitatori alia mostra dei «pittori genovesi a 
Genova nel 600 e 700» a Palazzo Bianco, che 
chiuder^ il 9 novembre prossimo, viene stabi-
lito il seguente orario: tutti i giorni (festivi 
compresi) dalle ore 10 alle 23 ininterrotta-
mente. Nello stesso periodo Via Cairoli e via 
Garibaldi saranno chiuse al traffico automobi-
listico dalle ore 20,30 alle 23,30. Domenica 
2 novembre e domenica 9 novembre il traffi
co automobilistico sard sospeso anche dalle 
ore 9,30 alle 12.30. 

ywmmmmm 

CDITORI 
RIUNITI 

VI SEGNALIAMO: c AHerroggio» di Simono Mostrocinquo (Ra- ! 
dlo 3, ore 22,30) Regis di Giorgio Bandini. Interpret!: Mario Scac- : 

clo, Moriu Setter. 

n o v t t A 

I I C o n « t « t -XI I 
s o d4»l 
c o m u n l s t a Ha* 
l l a n o . Attl o 
H s o l u z l o n i . 
L 3 SOO 

t .ot iso-8B«>rl inf ju«ar 

L « Confforonxa 
d l M o s c a 
H punto. pp. 212. I. SOO 

i probtami attuali dallirv 
Oarnazionalismo nel rappor-
to di Luigi Longo al Comi-
tato cantrale del PCI a nel-
I'irrtarvento di Enrico Ber-
linguef alia riunione di Mo-
aca dai partiti comunisti. 
In appendice, i documenti 
conclusivi dalla conferanza. 

-A**K . 
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STORIA 
SOCIALISTA 

RIVOLUZIONB 

Pret. di Gastone Manacorda 
I volume, pp. XLII-452. SOO 
III. in bianco e nero, 8 tavo-
le f.t. a color) 
La grande rivoluztona 
borghese descritta da 
uno storico socialista. 

II punto 

C h o m s k y - K o i k e * 

I L V I E T N A M 
I N A M E R I C A 
L. SOO 

ta radici deH'aggressio-
« • • il «uo effatto boo 
merang aulla aoc l a t a 
americana, nella serrate 
requlsitoria di dua intal* 
lattuati atotunitanai. 

N O V O a t l l O V • 
S t r u m l l i n 
LA RIFORMA 
• C O N O M I C A 
NKLL*URSS 
L. 700 
Un dibattito fra atudioal 
di diverao orlantamanto 
sul contanuti, la implica-
2ioril e I traguardi dal 
cambiamenti progattati 
nell'aconomis dall'URSS. 

A n d r e i G r o m y k -

LA POLITICA 

SOVIETICA 
L. 400 

tl rilancio della « 
stanza pacific*» coma 
impulso alia soiuzkme 
dai probleml intemazlo* 
nail, nella prospettiva da» 
linaata dal minietro dagll 
•atari soviatico. 

G i o v a n n i 
• o r l l n s u o r 

PSICHIATRIA 

L SOO 

La malattie mentali a I t 
manipolazione deiruomo. 
I rapporti tra corrteetazio-
ne paichiatrica a 
manto oparaio. 

L o n l n 

V o l . X X X V I 
A cura di G. Garrltano 
pp. 550. L 3.500 
ScritH dl Lenin dal 190* 
al "23. II periodo della for-
maxtoiie a dello sviluppo 
del portfto boraaavko. In 
ojuoato vohmw, II -Ta-

dl Lofiliio. 

•DITOIt l 
ItlUNITt 

9. 
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