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Possono sfu!>j>;ire i giovani 
ai condizionamenii della societa repressiva? 

I ragazzi-bene 
dell'«isola» 

di Suiniiierhill 
L'esperienza di una scuola inglese - Utili elementi 
per una proposta di autogestione della comunita sco-
lastica - Irrisolto il problema-chiave dello scontro 
con le strutture autoritarie della societa di classe 

Una rnra folografla dl Giuseppe Tomasl 

Curiosila lelterarie 

LE PROFOND 
RADICI DEL 

GATTOPARDO 
Le ha rilrovale uno sfudioso di Palma di! 

Montechiaro in alcuni saggi di Tomasi di 

Lampodusa scritfi 30 anni prima del romanzoj 

In psicanalisi il punto di 
vista ada t ta t ivo e quello psi-
cosociale hanno aper to nuo
ve prospett ive di lavoro e 
possibility vaste ch apphcazio-
ne del metodo psicoanalitico 
a campi scientifici diversi : 
sociologia, antropologia, ar
te, religione, pedagogia. 

P u r essendo sostanzialmen-
te differenti t r a di loro en-
t r ambi i punti di vista si sal-
dano e si integrano nella 
constatazione d i e 1'individuo 
lungo 1'arco del suo svilup-
po psico - emotivo e solle-
c i ta to da una vasta gamma 
di bisogni per la cui soddi-
sffizione deve en t ra re in con-
ta t to con s t ru t ture della real
ta sociale, per esempio la fa-
mi?l ia e la scuola. d i e inevi-
tabi lmente lo condizionano e 
l inutano la sfera della sua 
autonomia e l iberta. Da qui 
d e d v a n o una ser ie di inter-
venti coercitivi suH'individuo 
che hanno come obiettivo fi
nale il mantenimento di un 
equilibrio basa lo su un rigi-
do rapporto di dipendenza. 
Alia luce di queste conside-
razioni acquistn un significa-
to di r innovamento sociale 
ogni tentat ivo educativo che 
abbia come meta il rovescia-
mento di questo rapporto. 

Summerhill (Alexander S. 
Net! — Summerhil l — Fo
rum editoriale, Milano, 1969, 
L. 3000) vuol essere appun-
to l 'esempliRca7ione pin con-
vincente di come la liberta 
funziona e di quanti ostaco-
li si frappongono aJl 'opera di 
chi vuol rovesciare il rappor
t o autor i tar lo in un rappor
to anti • autor i tar io . 

Che cosa e Summerhil l? 
Summerhil l & una scuola pri-
va t a , diret ta da Alexander S. 
Neil, per ragazzi del l 'a l ta e 
media borghesia inglese t r a 
i cinque ed I sedici anni. E ' 
re t ta secondo le modalita del-
l 'autogoverno e segue il prin-
cipio secondo cui i libri a 
scuola sono la cosa meno im-
portante , ment re sono im
portant! per un bambino « il 
tea t ro , i giocattoli, la c re ta , 
la pi t tura , lo sport, la li
ber ta ». 

E infattl a Summerhil l le 
lezioni sono facoltative, an-
che per anni di seguito; c 'e 
un orar lo m a vale solo per 
I ' insegnante; non vi sono esa-
mi ; solo chi intende anda re 

A Budapest 

Un saggio 
di Lukacs 
su Lenin 
BUDAPEST, aprile 

E' apparso a Budapest un 
nuovo sagglo del fllosofo 
ungherese Gyorgy Lukacs, 
dedlcato a « Lenin e delle 
questionl del perlodo dl tran-
slzlone >. L'opera era stata 
scrltta nel 1968, ma appare 
adesso In occaslone del cen-
tenarlo della nasclta dl 
Lenin. 

Lukacs esamlna qui a le 
contraddlzlonl fra II lenlnl-
smo e lo stallnismo», rile-
vando che a soltanto una crl-
tlco marxlsta puo llluslraro 
la rottura pratlca e teorlca 
fra Lenin e Slalln », e ag-
glungendo che II metodo dl 
continuity dello svlluppo sto-
rlco a unisce strettamente 
Lenin a Marx, mentre so-
pata radlcalmente Lenin da 
Slalln e del sostenltorl dl 
qucst'ultlmo ». 

A Mosca 

Nuove 
memorie 
su Lenin 

MOSCA, aprile 
La Case Edllrice dl Mo

sca a Medlclna u ha recente-
monte pubbtlcato II llbro 
« Memorlo dl medic! su Le
nin ». La prima raccolta dl 
questo tlpo, usclta nol 1964, 
altrasse I'ottenzlono dl una 
vasta cerchla dl lettorl. II 
volume venne raptdamente 
esaurlto ed atlualmente co-
stltulsce una rarlla bibllo-
grafica. 

Nolla 6econdn edlzlono del 
llbro sono stall inscrlli 45 
artlcoll dl carallere rlevoca-
tlvo, fotocopio dello Idle-
re dl Lenin e del document! 
da lui soHoscrllti, fotoco-
ple dl tole di noli nrl'tsli, 
brevl annolnzlonl biografl-
che sugll autorl dello me
morie, e I'etenco ti-lle fonll 
da cut sono state tratto le 
memorlo del medlcl sul loro 
Inconlrl con Lenin ncgll ami 
tre II 1895 e II 1924. 

L. 

al l 'universi ta ini/ia la pre-
parazione a 14 anni e la com-
pleta in un periodo di t re 
anni. 

Ogni att ivita che n g u a r d a 
r a n d a m e n t o della scuola vie-
ne discussa in asseniblea, 
dove ogni membro del corpo 
insegnante ed ogni allievo 
senza n g u a i d o per l'eta di-
spougono di un voto che ha 
lo stesso peso ai fini delle 
decisioni. Ecco come funzio
na un 'assemblea nelle parole 
del diret toro della scuola-
t Una volta presentai una 
mozione con cui chiedevo 
che il bes temmiare fosse pu 
nito per legge esponendo le 
mie ragioni. Era successo che 
mentre portavo in giro una 
donna col figlio piccolo, un 
probabile allievo, sentu pro 
venire dal l 'a l to delle scale un 
aggett ivo molto forte. La ma-
dre aveva afferra to il bambi
no e se n 'era andata di cor-
<sa Perch6 chiesi al l 'assem-
blea. le mie ent ra te devono 
soffrire perche uno stupido 
bestemmia davanti ad un ge-
nitore che vorrebbe i senvere 
il liglio? Non e una questio-
ne morale ma semphcemen-
te f inanziana. voi bestemnna-
te ed IO perdo un allievo » Un 
ragazzo di 14 anni r ispose: 
« Neil dice sciocchezze. E' ov-
vio che la donna se si e 
scandal izzata non credeva a 
Summerhil l . Anche se avesse 
iscri t to il bambino, la pri
ma volta che fosse andato a 
casa ed avesse detto danna-
zione o aU'inferno lo avreb-
be tolto di q u i » . L 'assem-
blea fu d 'accordo e la propo
sta venne bocciata . 

Una scuola dunque dove 1 
bambini sono liberi di orga-
nizzare la loro vita indivi-
duale e sociale, dove non esi-
stono interferenze con il loro 
processo di cresci ta e di svl
luppo in virtu del principio 
che 1'infanzia e l 'eta del gio-
co ed ogni sistema comunita-
rio che ignora questa verita 
educa in modo erra to . 

Le cri t iche mosse a questo 
tipo di impostazione sono 
molte: dalla selezione di clas
se che costituisce il motivo 
cent ra le della organizzazio-
ne, alia comunita come «iso-
la » s tacca ta dal contesto am-
bientale, a l l ' au togovemo co
me espressione di una for
ma sofisticata di supremazia 
dell 'adulto sul bambino. Tut-
te cri t iche validissime. 

P e r 6 se noi consideriamo 
il libro non solo come testi-
monianza e proposta contro 
la societa repress iva , ma an
che come uno studio pilota, 
sper imentale , e se consideria
mo inoltre la personality stes-
sa del l 'autore, uno psicologo 
intriso di cul tura f reudiana, 
ci viene subito da porre un 
interrogative-: pud 1'utilizza-
zione dei metodl e delle tec-
niche psicoanalit iche a iu ta re 
la scienza dell 'educazione a 
supera re le contraddizioni og-
gett ive in cui di dibat te e 
che non sono solo di natu-
ra metodologica ma anche so
ciale? O non corre il perico-
lo di proporre un modello 
educativo che par tendo dalla 
autonomia • liberta a r r iva per 
vie t r ave r se ad una nuova for
ma di coercizione e repres-
sione proprio perche non in-
tacca le s t ru t tu re socio - eco-
nomico - culturali su cui la 
scuola si regge? 

E ' vero poi che la liberta 
funziona, ma a che livello? 
Non cer to allorche I 'alunno 
si inserisce nel s is tema so
ciale di provenienza e neppu-
re quando svolge il suo ruo-
lo professionale al l ' interno 
di un'organizzaziojie del la
voro caDitalistico. come e 
quella inglese. Allora si ha 
1'impressione che proprio 
perche non e stato sciolto 
il quesito di classe che e al-
i'origine di una tale scuola e 
proprio perche si colloca In 
una discussione as t ra t t a ri-
spetto al concreto del mon-
do circostante . essa p repa ra 
meglio delle a l t re 1'individuo 
a t t raverso I'esercizlo della li
berty e dell 'autonomia, a tol-
le ra re i danni emozionall del
la civilta che lo circonda e 
gll fornisce piu s t rument i 
per adat tarvis i ed in tegrand-
si ma non per t r as formar la . 
L 'autore inoltre non dice se 
1'urto tra un mondo libera e 
autonomo, qual e quello di 
Summerhill , e un mondo sen
za liberta ed autonomia. co-
m'c quello eslerno a Sum
merhill, crea danni emozio-
nali pifi gravi di quelli che 
si sanano. 

Giuseppe De Luca 

Una conferences di Natta al ridotto dell'Eliseo 

La teoria di Lenin 
e il «partito nuovo» 

l a necesstta e lo sviluppo dell'organizzazione rivoluzionaria d'avan-
guardia in coerenza con le esigenze specificlie della lotta di classe 
Autonomia ed intemazionalismo nella elaborazione del nostro Partito 

La tconn del paitito in Lenin 
e stato 1'artfomentcj di una con 
fcrcn/a dibattito lemita ion a 
Roma al ridotto doll'Elisoo dal 
conipa^no Nnlta 

Nalta si c nf.itto aH'clabora 
zione teorica di Lcihi). sulla 
organiz/.i/ionf1 rno 'u / ionana del 
proletanato, comp uta nel vi\o 
della polemica sv.luppata in 
Russia all'im/io del secolo con
tro le lenden/e sp-mtaneiste ed 
economicustiche Ijcnin affevmo 
con eslrcmo \igorc la necessita 
di una forza politica di avan-
guardia, la sua fjii/ione mso-
stituihile per permettere alia 
classe operaia di csercilave il 
suo ruolo politico nella lotta di 
classe. Ma dalla piassi, da tutta 
la sua clabora/.ionc risult<i clnaro 
che Lenm non \olle m.u fornire 
un modello as.soluto di partito, 
un insiemc di pnncipi immobili. 
staccati da un contesto stonco 
e politico determinato. Tanto 
che ogh non esito a soUolmcare 
la voluta «esagerazione J> di 
certo posiziom espresse nel 
« Che fare? » e la csigen/.a spe-
cificamente russa di alcuni in-
diri7/i. 

N'aturalniente cio non vuol 
dire affatto at tnbuire a Lenin 
— che assegnava \alore deter 
minante allr elabora/ione e alio 
swluppo di una teoria n\olu-
zionai la — inclina/iom empi-
riche nella concezione del par-
Ulo. sempre ancorata a due 
punti fermi e decisivi: 1) che la 
coscien/a di classe non nguarda 
solo il rapporto proletan-paclroni 
o proletan-governo, ma £ con-

sape\ole//a del sistema di rap 
porti tra lutle le clas.si .sociali 
ncll'asscUo capitalistic©; 2) che 
il processo di enuincipa/ione 
della classe operaia. la molu-
zione socialisla t' 'o\ano il pun-
to focale nello Sl.ito nell'orga-
ni//<i7ione del potere. 

A questa concc/ione storici-

Mostra al «Collezionista» 

Magnelli 
1914-67 

II percorso piltorlco dl Al
berto Magnelli viene ripropo-
sto, a Roma da un «oniagglo » 
dc'la galleria « l| coilezionlsta » 
(via Gregoriana, 36). La mostra 
riunlsco 40 pltture dat 1914 al 
1967 ed e presentata da Nello 
Ponente. Pittore di avanguardia 
in certl suol moment! dl ricerca 
figuratlva ~ si vedano i quadri 
come «L'homme a la grille noi
re » del 1914 o le varia7ionl sul 
molivl delle « Plerres » negli an
ni trenta — Magnelli appare ne
gli anni seguentl come un poe-
tlco consolidatore dell'esperlen-
za pittorlca astratta europea da 
lul riportata, contro I'nvventu-
ra gestuale, a essenzlati valor! 
costruttivi e dl mestlore mo-
derno. 

II congress© della CGIL di Livorno 

Atti e documenti 
deirunita sindacale 

Proseguendo in una tradizlone che ha notevole importanza cui-
turale la Editrice Sindacale Italians pubbhea ora la documenta-
zione completa del VII congresso nazionale della CGIL che si e 
svolto a Livorno nel giugno 1969. 

La serie di questi t atti > costituisce, oggi, la documentazione 
piu ampia che sia disponibile per ricostruire 1'evoluzione del mo-
vimento sindacale in Italia dorw la Liberazione. 

II VII congresso, in particolare, ha segnato un po' U punto di 
svoita per quello che rlguarda il processo di unita sindacale: 
quando si i svolto, l'esperienza dell'umta d'azione era, si pud dire, 
ormai spenmentata a fondo e si era all'inizio di vere e proprie 
esperienze di unita organica; gia runita d'azione 6 superata nella 
consultazione permanente, nelle assemblee comuni, neDa presen-
tazione delle prime piattaforrne politiche comuni. 

II congresso di Livorno, oltre che trarre un bilancio, aveva 
dunque 11 compito di indicare le linee del prosegutmento del pro
cesso H modo in cui lo ha fatto, ed I risultati che si vedono, ap-
partengono alia cronaca. 

I due volumi, di 1150 pagine complessive, sono in vendita 
presso le Camere del Lavoro al prezzo di lire 4000. 

stica del partito, come del 
mai'usrro, a que] nucleo essen 
-zialo del lenuusmo si e rifatto 
ll PCI con In elaborazionc dl 
Cramsci e col « partito nuovo » 
di ToglMlti. che nel M4 affermo 
la necessita di un parlllo nuo\n. 
di niassa. con una netU un 
pronta na?ionalc. proprio in 
coeren/a con i «compiti coin 
pletamente nuovi; posti dalla 
nostra strategia itahana di 
avan/ata verso i' sociahsmo. 
Non la necessita di un niuU-
mento di rotta, ma di una espli-
ca?ione picna di iiuella ispira-
/.ione ci porta oggi a dare nn-
pulso a un rinnovamento del 
partito. in coerenza con la cre
scita, 1'articolazione del movi-
mento di classe e democratico 
degh ultimi anni, con le nuove 
forme di democrazia di base 
che si fanno strada e nelle 
quail noi nconosciamo il segno 
della nostra linea generale. In 
questo spu'ito devono essere 
giudicati il nostro richiamo al 
ccntralismo democralico e la 
opposizione al fra7ionismo. ispi-
rata prima ancora che da ra
gioni di unita da ragioni di una 
vera denioci'a/.ia interna, an 
che dinanzi aH'ammonimenlo 
d ie ci \ iene da allarmanti fe 
nomeni patologici degli altri 
partili itahani. 

î a stessa ispira/ione ha gui-
dalo la ricerca ch una nostra 
\ ia di avanzata verso il socia
hsmo. la nostra concezione del
la societa socialista. Non si 
tralta di gretlez/a provinciale 
o di una concessione all'oppor-
tunita tattica del momento. Co
me ebbe a marcare ripetuta-
mente Togliatti, l'autonomia di 
ogni partito e oggi base mdi-
spensabile per lo sviluppo del 
movimento comunista in gene-
rale, per i suoi collegamenti 
con altre forze rivoluzionane, 
perche sia fecondo 1'mcontro, 
la presa del marxismo con le 
diverse realta nazionali e con
tinental!, d i e non possono es
sere ncondotte ad un unico 
modello di sociahsmo. 

Questo rapporto tra auto
nomia nazionale e preson/.a in-
ternazionale — ha detto Natta 
— e un fatto acquisito, e da 
tempo, per il PCI. Noi non m-
tendiamo fare nessuna riiumcia 
alia nostra linea di autonomia 
politica, organizzativa e di giu-
dizio nei confronti delle espe
rienze di altri partiti comunisti, 
e non intendianio fare nessuna 
nnuncia alia nostra a/.ione per 
l'affennazione di un nuovo m-
terna7ionalismo. Sono fuon stra
da coloro che hanno cercato di 
levare rumore .scandalistico o 
di aecreditaro clnssa ciuale lotta 
nll'inteino del PCI, per un epi-
sodio. nevocato recentemenle, 
del 1951, e d ie nella sua es-
sen/a polllica non e clle una 
conferma di una ispirazione hen 
precisa gia negli anni della l-i-
bera/.ione e poi rihaclila Ma via 
con niaggiore chiarezza. 

UNA TRISTE AGON'I\ - Zu-
sislenti sono, come I'Umta ha 
riferilo, le voci su una pio.s.si-
ma * sospensioiie » di TV 7: ma, 
anche m os.seliza di quest? voci, 
.si auvertucl)hc d chma di ago-
ma nel quale d sclUinanale or
mai si liascma. Una tyi\tp aao-
ma. die e siala conjeymata dal-
Vidlimo numcro 

L'unico seiiAzio dvciso, mm--
dcnle, eta quello di Marina e .Si-
lom sin jm'li che lianno scello 
di viveie a fianco dei paceii, 
dciih shutlali: ascollando le af-
[ennazioni <h alcuni di loro (m 
jjaiticolare quelle di vadie Lul-
te o di vadre Gaulhier) cosi 
dccisi, pur nell'anibito delle loro 
condiziom religiose, sulla loro 
scelta di cio.ssc, ci veniva fatto 
di pensaie a quale soite questi 
Oicti aiiehhero se fossero chia-
inati a realizzare qualche servi-
zio per T\ 7 

(omunque, n compensate il 
pezzo di Marina e Sironi, il nu 
mcio di T\ 7 a ha ojlerto un 
seuizio sulla \ituazianc combo-
(liana di Paolo Meucci die, sia 
sul piano dei conlenitti che AU 
quello della icalizzozionc teem 
ca, si collocava tia i peooion 
della slona del settnnanalc, ad 
un livello adduitluia indecenle. 

A quanlo sembra , son piu profonde dl quanto si <redesse le radlcl del « Gat topardo ». Che : 
II romanio dl Tomasl dl Lampedusa avesse avuto una lunga, I ravagl la la gestazlona (dl cui ' 
approfltto un'ablle campngna pubbllcltarla slno a r indore credlblle I ' lmmagine del palrizlo j 
sicilinno intento a r iempire un quadcrno al tavolino il'un famoso ba r di Pa le rmo) , questo era , 
gui noto. Assai meno, invece (ne ha accennato solo " L O Monde", ma in F ran c i a ) , che la chin > 
ve per coglicre s i n nuce t 1 tcmi della for tunata opera di Tomasi, s'lia da t rovare in alcuni j 

saggi di erit iea storica e lette- i 
r a n a scritti t rent 'anni prima j 
del Gattopardo c sempre con | 
lo stesso ammo del gran « di- | 
let tante » 

La scoperta di queste lonta-
ne radici (e con esse di una 
singolarc, a volte letteralc co 
stante ideologia) si deve ad 
un giovane studioso di Pal
ma di Montechiaro, Andrea 
Vilello, che da anni va sc.i-
vando nella storia del suo 
paese, e che con il suo / Got 
topardi di Dcmnajuqata ha 
tracciato un acuto, gustoso e 
ricco r i t ra t to della schiat-
ta che Tomasi ha r iassunto 
nella figura del Principone. 
Tutto coinincio — ha raccon-
tato lui Uesso — per un va-
go accenno di Giacchino Lan
za, figlio adottivo dello scrit-
tore . « Ricordo s>, disse, « che 
una volta Tomasi mi par!6 
dei suoi scritti giovanili (gio-
vanili per modo di d i re : fu 
autore abbas tanza ta rdo -
n.d . r . ) . Mi disse che nel pri-
mo dopoguerra inviava qual
che articolo a una rivista che 
si pubblicava in una citta 
del Nord t>. 

Trovar la questa rivista nel 
complesso e cont raddi t tnnu 
rigoglio let terario, degh anni 
venti. Andrea Vitello non si 
perde d 'ammo. Le ricerche 
durano anni, si svolgono in 
varie cit ta. A Genova, infine, 
il colpo di fortuna. Lo scrit-
tore palmese sfoglia da ore le 
annate di Le opere e i giorni 
un mensile che era comincia-
to a uscire nel '21 quando nel 
sommario di un numero del 
'26 scopre il nomo di Giu
seppe Tomasi (« di Pa lma », 
aggiungeva allora, in luogo del 
« d i Lampedusa ») a fianco 
di una lunga nota su Paul 
Morand, scr i t tore e poe-
ta, francese di cui con ogni 
evidenzn e ['humor d iscrete 
a renderlo famigliare a To
masi . Solo piu di t rent 'anni 
dopo Morand scoprira il sag 
gio su segnalazione di Vitel
lo. Con lo stesso predicate du-
cale, pochi mesi dopo Toma 
si pubblica sulla stessa rivi 
s ta un saggio su « W B. Yeats 
e il r isorgimento ir landese ». 
E' lavoro assai piu impegna-
tivo del precedente, e insie-
me piu utile per cogliere ab
bastanza precisamente una 
tendenza che r i t roveremo non 
sostanzialmente cor re t ta fi-
no al Gattopardo: il gusto 
per lo stabil ire (non in fun-
zione ideologica naturalmen-
te) un rappor to abbas tanza 
s t ret to t r a le t te ra tura . s toria, 
introspezione psicologica, im-
pressionismo. Ne bas ta . II 
saggio fornisce gia alcune in-
dicazioni — che piu tardi ap-
par i ranno scontate — sui gu-
sti di Tomasi : apprezzamen-
ti negativi su Tasso e Hugo, 
valutazioni positive di Leo-
pardi , D'Annunzio, Baudelaire , 
Panzini , Lermontov, altri . Ma 
sin qui s iamo al sapore 
dell ' incdito. 

Con il terzo saggio invece, 
la radice del Gattopardo e. 
davvero messa a nudo. Occa-
sionata da una let tura eriti
ea del « Caesar s> di F ' !.'drich 
Gundolf, Una storia delta fa-
ma di Cesare, va infatti ben 
oltre la diinensione di una 
recensione. Piu che dall'ope-
ra Tomasi vi appa re pre io 
dal mito stesso di Cesare, dal 
citlto della personali td eroica. 
E se il saggio su Yeats an-
ticipa il Lampedusa maturo 
delle lezioni su Stendhal (la 
cui pr ima let tura fu offer-
ta , dopo il successo del Gat
topardo, da un numero ormai 
prezioso della penultima serie 
di « Pa ragone ») questo su Ce
sa r e anticipa il romanzo po-
steriore di t rent 'anni e pur 
gia cosi immanente . 
Rioonosciamo pure che il nec-

so stabilito da Vitello t r a 
principe e Cesare sia una for-
zatura . Ma come non concu-
dere questa liberta di fronte 
ad impressionanti sinuglianze 
non solo stilistiche t ra il Gat
topardo (crol lava « t u t t o 
quanto J e r a ca ro al Princi
pe sino alle radici del cuo-
re > ) e d saggio del '27 (« tut
to quanto e r a s ta to fonda-
mento della gloria di Cesare 
glaceva tn Cranium! » alia fi
ne del l ' Impero) ma persino 
concettiiali? La defuuzione. gia 
nello s m t t o su Cesare, del-
l'eta piescnte « nella quale la 
rapidiU stessa deU'evoluzione 
conferi ice alia vita un sen-
so di disagiata p reenne ta » 
non e orse a fondamento di 
tutta la carat ter izz 17,011c ideo 
logica lei Pr inc pi tli Sahna? 

g. f. p. 

Controcanale 
Sequcnze nsibxh come quelle nol
le qttali le os.se) vaziom sul modo 
di oovevnare di Siitanuk crano 
« documentate » da immaflim d\ 
dame ritualt e d\ coitci non me-
fjho identificabili. ,SJ alien Hava
na a fiammenti di mhnn\(e che 
4 infai mavano *» i trh'wttaloi i 
solo nel .seiiso volulo dall'aulore. 
y>on si cmulucda un mininio ch 
rifio/ist sui inecedenti del coli)o 
di Stato. if \)iohlo d\ >\i)\anuk 
era facdmentc opeietttstica: sul 
)uolo dealt amencam si tacera 
pudieamente Ma per elencare 
le iacune le r/i.sfoiMom, le mi-
s*fifj«i£imn contemtte in un scr-
? \zw pur con tneve oceonereb-
be uno spazio che non ablnamo: 
ncurdoemo vol tanto die « Ve-
aperto» Meucei ha cercato di 
aceredi'aic la 1e\i che gh umci 
(luerrintien in az\one m Cantbo-
aia MAIM quelh che ce Viianno 
con ful/i (ma. in pumo luooo. 
nmamente. IOU i i letconq c i 
no)d 1 let'iumit >. mentx' pci (i-
no le aaciizie orcidcntali •> dan-
no notizia c/i battaaUmu dcll'c\cr 
c\to icaolnie che i annn m mnn-
taona ( di mamfestazwm. anche 
aimale, vuhnzzaW cantto il qo-
[ erno mibtaie 

Ch altn due s-nnri otcilla-
1 ana s'nf fdn dr> In elln nunimn 
Quello bull'analUibetismo degh 

imm'wrati al nord era, so .si vuo-
le, oneslo' ma non andava ni
tre la eonsueta lamentela, e ce 
ne displace per l'autore, Giu
seppe F1011, die un pcuo d'amu 
fa si seqnalo, nelle sue prime 
(.ollaborazwni eon TV 7. per al
cune coraqniose e penetrant! 
carris'wndenze dalla bardeqna. 
II .soinzio di Emiho Fede MII 
fatmaei, infine, pur contenendo 
alcuiif tnfarmazioni e\attc ed 
uitere >?anti, manteneva i toni 
tncert' o tortuosi che hanno ca-
lattcr zzato tutta I'indnosta con-
dolta in queste settimane da 
TV 7 u questo tenia. ICtu.so. an-
cma ma volta. e\a il problema 
di fo ido, cioo quello — pure 
enunciato all'inizio dalto stesso 
Fodo — della eontraddizione tra 
ni/eH S'.M del capitale e salute 
pubbl ca. Del lesto, die dire (h 
una ndue^ia che nel' i pi una 
puntata .si e battuta a favoic 
da b ci etti come se questi fos 
seifi tna panacea e po\ in que 
••t ult ma ha accolto senza bat 
to c uiho le aUe\ mazioni del 
pinfr ,sor Sec;re. secondo le qua-
li \n realta. oiazic alia penelra-
zione del capitale ^tranuno, solo 
if dicei per cento del mcrcato 
tfiKfqc ai brevefti? 

g. c. 

da oggi, in piu 
il nuovo supplemento 

EC0N0MIA FIHANZA 

X/Espresso 
finaSmente un giornaie libera 

entra nel chiuso mondo 
degli affari 

L'Espresso 

;mreB so ! 

(tre giornali in uno, 
sempre a lire 200) 

> 
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VACANZE LIETE 
SAN MAURO MARE • RIMINI 
PENSIONE VILLA M0NT<\NAU1. 
Via Pineta, 14 Tel. 44.09(5, vicino 
mare in me7zo al verde, ?onn 
veramente tranciuilla, camere 
con-senza scrvizi, cucina roma 
gnola, parcheggio. Giugno e set-
temhre IGOO-lsOO. Lugho 2?00 2500 
tutto compreso. Agosto interpel 
talccl. Sconto bambini. Dir. prop 

UN AMBIENTE famill.ire per 
Voi a Misano Mere Locahta Bra 
sile Forli. PENSIONE ESEQRA, 
vicina mare, balconi. camere con 
e senza servizi, acqua calda e 
freddn assicutata. Tranqinlhta. 
Giugno e settemhre 1C00I730 Lu 
gho e dal 24 al SI lugho 2250-2400, 
dal 1. al 23 agosto 26M-2800. 
tutlo compreso. Tel. 45.009. 

RIMINI (Torrepedrera) HOTEL 
BELLI • Via Somalia Moclerno 

a 40 metn dal mare tranouillo 
cucina romagnola abbondante 

ttitte camere con telofono oassa 
1800 2000 • alta mterpellateci 
parcheggio-privato direzione pro 
pna 

HOTEL VIRGINIA BKLLMtIA 
Telelono 49 218 Centrale, ambicn 
te moclerno, ascensore, autopar 

Ge.slione propria. Giugno 
sottcmbre 2 000 2 200. Lugho 
agosto jlOO 3,100 tutto compreso 

RIMINI - PENSIONE SENSOLI. 
Tel 27 968, Via Serra, 10, Rimo-
dernata, 150 m. mare, zona tran-
quilla, ambiente familiare, came
re con-senza doccia e WC, par-
cheggio, olfima cucina romagno
la. Maggio-giugno e seltcmbre 
1600-1800. Media 2300-2500. Alta 
2600 2800, tutto compreso. 

RIMINI • PENSIONE LAUREN-
TINI. Tel. 26.732. Vicina mare, mo
del na, camere con-senza servizi. 
Giugno e sellembre 17001900. 
Lugho: 2200 2400. Agosto interpel
la ted . 

PENSIONE PESARESI I3KLLA-
RIA. Tel. 49.338. Posizione Iran-
quilla, confortevole, camere con 
balcone e bagno, ambiente fami
liare. parcheggio. Giuuno e sot
tcmbre 1900, luglio 2400, agosto 
2900. tullo compreso. 

SAN MAURO MARE Dl RIMINI • 
PENSIONE SOPHIA. Tel. (0511) 
49132. Moderna costruzione sul 
mare, tranquilla. Camere con 
modern) comforts, balconi, bar. 
parcheggio, cucina eccellente. 
Maggio, giugno e settembre 1700. 
Lugho 2.100. Agosto 2.600, tullo 
compreso. Gestione proprietary 

RIMINI «VILLA SANTUCCI », 
Via Parisano, 88, tel. 52.285. Nuo
va, vicmissima mare, tranquilla, 
tutte camere acqua correnle cal
da e fredda Rassa 1700 comples
sive. Alto interpellated. Gestione 
propria. 

VISERBA Dl RIMINI • PENSIO 
ME G1ALP1NA, Via Salcano, 26, 
tel 38.910. Nuovissima, moderni 
comforts, vicmissima mare, cu 
cina romagnola familiare Mag 
gio 1.500, giugno 1600 1700, lu 
gho 2200, agosto 2 700. scllem 
Pre 1 600, tutto compreso. Cibina 
mare. 

bpiaggia Sole mare e oucins 
abbondante a RICCIONE • HOTEL 
REGEN • via Marsala Tel 42 788 

vicinisstmo mare tranquillo 
parcheggio camere con doccia \W 

bassa 1600 1900 media 2000 
MOO 2600 • alta 2800-3000 • tutto 
compreso cabine mare. 

A RIMINI, per un heto souciorno 
al mare PENSIONE SOUVENIR, 
Viale Trento, 10. Tel. 24 365 
PENSIONE FORTUNATA, Vialc 
Cormons 21, tel 28 560. vicinis 
sima mare, oucinn cns.ilingn. par 
liieumo. ginrrlino SconLi per co 
milnc 

(Jui si 'iiaiu^ia bone! Rimini 
SOGGIORNO VILLA FESTIVA, 
Via Costa 21 Tel 28 631, pochi 
iiassl mare, modcrnn. voramenlL 
trannuJIa, camere con sen; l doc 
oia, \ \C , IMICOIII, parehojliuo B.^ 
sa 1 /DO 800. lulto compreso 
1-15 Umbo pro/7.0 spcciahssimo 
Alta inteipcllateci. 

IGEA MARINA • HOTEL INTER 
NAZIONALE e BELLARIA • HO 
TEL MIMOSA flno a 10 giugno 5 
settembre 1700; 11 30 giugno 1800 

lugho e 17-31 agosto 2300 • 1-16 
agosto 2700 • tutti contorts • Sen 
vere U.D.I. • Dir. Alberghl • Fer 
rara plazzolta Foschlnt. 4. 

VISERBA • RIMINI - PENSIONE 
FIRENZE. Tel. 38 227. Sul mare. 
camere balconi, cucina rnmagno-

Bassa 1800. I.ugho 2.100, tutlo 
compreso Alia mterpellateci. 

MAREBELI.O RIMINI • PEN
SIONE TONONI, Via Rosnuni, 65 
Tel 32 841. Vicina mare, Iran 
quilla, cucina romagnola, giardi 
no, parcheggio Bassa 1.650 com
plessive. Alta mterpellateci. Di
rezione proprietary. 

RICCIONE • PENSIONE MARINA, 
Viale Verga. Tel. 41.944. Trail-
qiiilhssima, vicinissima mare, 
comforts, cucina cnsalmga. Bassa 
2.000 complessive. Alta interpel
lated Gestione proprietano. 

HOTEL ADRIATICO • BELLARIA. 
Tel. 44.125 Coniplet.inienle nil-
novato all'eslenio ed airinterno. 
Camere con balcone e servizi 
privali Nuove sale Grande par-
co. garage Interi-.llaleci. 

PENSIONE GIAVOLUCCI, Via 
Ferraris, 1 • RICCIONE. 100 m. 
mare. Giurno settombie IfiUti, 
1-15 lugho: 2 000; 1630 linlio: 
2.200: 1-20 igosto: 2 60(1; 21-31 
agosto: 2 000. tutto compreso. Go 
^ione propria. 

S'\N MAURO MARE • RIMINI 
PENSIONE VILLA PATRIZIA • 
Vol 49 153 Vicino ni.ne • am 
pluita camere con seii7a doccia 
c WC. Pareliegg.o. Ir.ittani.Milo 
lamihare Bassa slag 1500 1 AW 
Ltiqlio 2200 2400 tutlo compreso, 
niche cabine mare. Agosto inter 
polluted Gestione propnet.iri. 

RICCIONE • Ponslono CORTINA 
Tel 42 134 vicina mare • mo 
Jerna • con tut*i I conforla • cu 
cina genuina bassa stag. 1600 
alta Interpellated • ambicnto fa 
unbare • acqua calda e fredda. 

RIMINI - PENSIONE GRAN 
BRETAGNA. Viale Carducci, 2. 
Tel. 22.613. 50 m. m.ire, zona 
Lranquilhssima, ampio uiardmo. 
oltnno trnttiiinento Bassa 2 000. 
All.! ?.'0D 30IH) complessive 

RIMINI RA'ABEI.I.X HOTEL 
SARA. IV1 X'lT, niiol'.i'iionl. 
sulla spun::..!, conloi:, \, i)c, i\ 
nomalo P„iv- ,i da 1 1 ' .'0 a ':;, 
2 200 conipKssive \i< \ p i . v 
modicl Par, hclilio , o,». i to 1 , 
lerpcllaleci. 

BELLARIA • HOTEL BERV1 I'o 
la cd abhon lanle. conu'ic d^-cia 
l;i cd abbondante, eaniotv doccia 
pruat . i , ogm contort--, autap.iuo 
Maggio, gin «iio, settemhre hie 
1.800-2 000. Luglio 2.400-2.700, tutto 
compreso, 
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