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Dopo il Plenum del comitate) cen-
trale del Partito operaio unificato 

Le nuove scelte 
della Polonia 

II riconoscimento della vera natura del movimenfo 
che ha scosso la societa polacca • I mutamenfi al 
vertke • L'abbozzo di una linea diversa di sviluppo 
economico - La democrazia socialists e la partecipa-

zione dei lavoratori 

Dopo una lunga e non fa
cile preparazione, il Comita-
to centrale del partito ope
raio, riunito a Varsavia, ha 
affrontato i problemi posti 
dalle agitazioni nelle citta 
baltiche, cominciando col ri-
conoscere la vera natura del 
movimento che ha scosso la 
societa polacca. Si 6 tratta-
to — e lo si dice — di un 
moto genuinamente operaio, 
che ha avuto motivazioni sia 
economiche che politiche, un 
moto di cui si ammette la 
legittimita davanti alia im
possibility per le masse ope-
raie di fare ascoltare e va-
lere in altro modo la pro
pria voce. 

Proprio perche la comuni-
cazione tra la base e il ver-
tice del paese e del partito 
era da tempo bloccata, quel 
moto — si aggiunge — 
avrebbe potuto avere conse-
guenze molto gravi. Una pe-
sante incrinatura rischiava 
di prodursi nel blocco di 
forze sociali, sul cui appog-
gio il sistema polacco e de-
stinato a reggersi non solo 
per la difesa degli interessi 
nazionali, ma per la costru-
zione di una societa sociali
sta. L'aggettivo «catastro-
f ico » e stato impiegato per 
descrivere le alternative che 
in un simile caso avrebbero 
potuto presentarsi. 

Riconosciuta la natura del 
movimento, resta da esami-
11 are quale e stata la risposta 
che ad esso e stata data dal 
massimo organismo del par
tito e dai suoi nuovi diri-
genti. Prima risposta sono 
stati i cambiamenti di per-
sone al vertdce, che si sono 
spinti sino ad alcune esclu-
sioni dal Comitato centrale. 
Molti di quest! cambiamen
ti erano stati richiesti dagli 
operai delle zone baltiche in 
agitazione. Erano quindi 
prowedimenti difficili da 
evitare, sebbene le esclusio-
ni al di fuori dei congressi 
ahbiano sempre un aspetto 
spiacevole. Ma non si tratta 
solo di persone: si e aperta 
in Polonia una discussione 
sui modi stessi di elezione 
per le cariche di direzione 
ai diversi livelli. Gierek ha 
riconosciuto che per quanto 
e accaduto esiste una re-
sponsabilita colleltiva, non 
imputabile solo a singole 
persone, anche se vi sono 
persone la cui responsabi-
lita e palesemente piu grave 
di quella di altri. 

La seconda risposta e sta
ta l'abbozzo a grandi linee 
di un nuovo indirizzo di svi
luppo economico per la Po
lonia. Si ritiene chiusa la 
fase della industrializzazio-
ne massiccia e indiscrimina-
ta. Lo sviluppo futuro viene 
piuttosto indicato in una cre-
scita selettiva che consenta 
alia Polonia di specializzar-
si in alcuni settori piu pro-
mettenti entro un nuovo 
schema di divisione interna-
zionale del Iavoro. Ci6 do-
vrebbe consentire di presta-
re maggiore attenzione al 
progresso tecnico, che attual-
mente presenta in Polonia 
lacune molto serie, e ad un 
incremento dei consumi, in-
dividuali e sociali, dalla ca-
sa all'automobile, che erano 
stati fortemente sacrificati 
in passato. 

Salvo che su quest'ultimo 
pun to, un mutamento di in
dirizzo economico era rite-
nuto necessario anche dalla 
precedente direzione. Ma og-
gi a questa si rim pro vera di 
avervi pensato tardi e in 
modo inadeguato, prendendo 
decision] arbitrarie e incom-
prese dal paese perche scel
te da pochi uomini in co
mitato ristretto, non solo 
senza il consenso delle mas
se, ma perfino senza l'ausi-
lio degli specialist! piu qua-
lificati. 

Si riaffaccia cosl, anche di 
fronte ai temi economici. il 
problema di fondo, emerso 
drammaticamente in dicem 
bre, del funzionamento del
le istituzioni politiche e dei 
modi stessi in cui la vita po 
litica si svolge Vi e stato 
nelle ultime settimane un 
cambiamento di stile. Lo ha 
dimostrato Gierek, da quel 
capo operaio che egli e per 
formazione. recandosi di nor 
son a a discutere con i lavo
ratori in sciopero e con \ 
delegati da loro eletti, fosse-
ro o no membri del partito 
Lo dimostra pure il piu fran
co dihattito d<*lla stampa che 
ha preredutn la session? del 
Comitato centrale Tale me-
todo niicivi p all'oriaine del 
la fiduria rhe ?li operai han 
no datn alia nuova direzio-
ne. riprendendo il lavom e 
attendendo con calma le de-
cisioni che sarehhero state 
adottate. Ma — 1'esperienza 
della Polonia di Gomulka lo 

prova una volta di piu — la 
fiducia e un capitate politi
co che non pud restare pas-
sivo, essendo efficace sol-
tanto quando si rinnova con 
il consenso dei lavoratori. 

Oggi la discussione in Po
lonia sembra impegnata an
che e proprio su questo pun-
to. Ci si chiede come fare 
di questo metodo nuovo non 
qualcosa di eccezionale, ma 
di duraturo e garantato, qual
cosa di istituzionalizzato per-
sino. Le risposte offrono per 
il momento solo un primo 
approccio: si parla di sinda-
cafi restituiti alia loro na-
turale funzione di interpre-
ti attenti e ascoltati delle 
masse lavoratrici e di una 
possibile rinasoita dei «con
sign operai >. La preparazio-
ne anticipata del congresso 
del partito dovrebbe consen
tire di approfondire questi 
temi. Comunque il problema 
e posto e viene chiamato col 
suo vero nome, che e poi 
quello della democrazia so
cialista. E* un problema — 
si disse gia nelle giornate di 
dicembre — non soltanto po
lacco e anche per questo 
non semplice. Ma e pure — 
ne siamo sempre stati con-
vinti — un problema essen-
ziale, cui in nessun modo 
si pud sfuggire, perche non 
pud esservi avanzata del so-
cialismo senza partecipazio-
ne cosciente dei lavoratori 
alia direzione della vita po-
litica ed economica di un 
paese. 

Giuseppe Boffa 

GLI ARTISTI ITALIANI PER 
I CINQUANT'ANNI DEL PCI 

«Love Story» di Eric Segal 

I giovani di Harvard 
contestant) a parolacce 

Un « best-seller» americano confezionato abilmente con ingredienti di 
facile successo • Presentata ai lettori una falsa e semplicistica analisl 
sulla crisi e sulla contestazione delle university americane - II lieto 
fine con risvolto tragico - II pudore sentimentale e il tiro all'uoma 

i t o n e 
t*»1Pt*IMtVM 

PIERO TREDICI - « Cinquant'anni contro rimperialismo » 

Eric Segal 

L'arrivo in Italia del « best-seller » a mericano Love Story di Eric Segal e stato 
preceduto, ed e accompagnato, da una rim bombante pubblicita. Una « storia d'amo-
re > ci voleva fra tante storie desolate e impossibili. E ' come respirare ar ia 
pulita dopo ore trascorse in stanze affumicate (o magari in un reparto di fabbrica). Le 
storie impossibili. del resto. non sono solo nei libri. Basta il giornale: guerre, uccdaioni, 
rivolte. gruppi maiiosi all'attacco. rapimenti nelle strade, mafie piu abili operano nell'ombra, 

arabi e israeliani si affronta-

Colloquio con il maestro Mario Lodi sul modo nuovo di fare scuola 

I ragazzi del Paese sbagliato 
L'ultimo numero del giornalino della 3s elementare di Vho di Piadena — Come un allievo e il gruppo rea-
lizzano il «testo libero » — Aboliti i voti, si discute t utti insieme — La partecipazione dei genitori — Per
che la scuola deve collegarsi con il mondo esterno — Le ricerche collettive e gli errori corretti insieme 

Nostra servizio 
PIADENA. febbraio 

« Di notte il vento corre / 
per il mondo / e fa lunghe se
renade I con la sua voce di 
lupo / Uuuuuuu... Uuuuuuu.. 
Butta le ante contro il muro / 
quel villano, / apre le porte 
come un fantasma / ruba gli 
ombrelli dalle mani. spinge chi 
cammina / e butta polvere ne-
gli occhi >. Questi versi deli 
cati e genuini. aprono l'ulti
mo giornale della terza classe 
elementare di Vho di Piade
na. il « Paese sbagliato » di 
Mario Lodi. 

< E* un testo libero — dice 
0 maestro che siamo andati 
a trovare nella sua casa — 
composto da tutti i ragazzi 
della mia classe: ciascuno ha 
dato una idea, ha suggerito 
una modifica. introdotto una 
immagine tra realta e fanta
sia *. E* un Iavoro fatto in
sieme. come appunto < Insie

me > si chiama Q nostro gior-
nalino. 

Mario Lodi e circondato da 
un gruppo di suoi ex allievi: 
Angelo. Tiberio. la figlia Co-
setta — i protagonisti del 
< Paese sbagliato > che sono 
ormai in seconda media. 

Ma cos'e il testo libero? E' 
una poesia? 
« Non soltanto — spiega con 

un sorriso il maestro — pud 
essere un racconto a voce, 
detto da uno dei ragazzi che 
gli altri pnssono arrtcchire e 
talvolta drammatizzare. pud 
essere un disegno realizzato 
da un allievo o da un gruppo. 
pud essere uno sent to in pro-
sa o in poesia. Cid che conta 
e che tutte queste espressiom 
siano il riflesso della vita, del 
mondo morale e afTettivo dei 
ragazzi. liberamente manife-
state ». 

Come ha avuto inizio il nuo
vo modo di insegnare? 

c Sono della generazinne che 

A Roma e a Firenze 

CONYEGNO DI STUDI 
SU BENYENUTO CELLINI 

In occasione del quarto centenano della morte di Benvenuto 
Cellini (1500 I57D. rAccademia Nanonale dei Lincei ha orga 
nizzato un convegno di studi (la pnma seduta a Roma, la 
seconda a Firenze) nei giorru 8 e 9 febbra»o A Roma. Cesare 
Brandi ha parla to di « l>lnni artista ». nlevando nella t forra,i 
che hevita dal! inter no» la carattenstica deH'arte celliniana 
I] < turgore witale * trova in Celilini la sua esplicazione neila 
tecnica del «nempimento progressivo». seoondo 1'esplicito 
as5unto della sua puetica. « andavo accrescendo dove vedevo 
il bisogno. non mai levando o poco» 

Su «Cellini scnttore» ha invece parlato Antonio Borsel 
lino. che. coliocando la t Vila » nella prospettiva oel nnnan/o 
moderno. ha souolineato I'lncontro di essa tra biografia e 
romanzo aitraverso una tavola di confronu e comspondenze 
a bvello europeo: col racconto picaresco in parttcolare e. sul 
versante autobiograTico. con gli « Essais a di Montaigne 

Borselhno ha. comunque. ncondotto la genes] di questo 
fenomeno alia mitologia mdividuaie di Cellini, sviluppando 
spunU sociologici sulla posizione deU'artista nel Cinquecento 
e suirmterpretazione che ne dava U Cellini stesso La « Vita ». 
in conclusione. nasce da una condizione di precaneta ctw 
induce I'artista ad appellarsi al pubblico per difendere ia 
su/« virtu e proporsi come un personaggio in totta col 
desiino Nell'interferenza di queste vane sptnte apologetiche 
e narrative il libra si canca di element! nuovi e da ootizia 
sul I/i camera deirartista si trasforma in romanzo 

Cx>n la relaztone su « Roma all'epoca di Benvenuto Cellini i. 
Framxj (.aeta na concluso i la von della prima giornata Nella 
seconds *eduta a Firenze. hanno parlato Rruno Bearzi (« Cel 
lini e la Tusione del Perseo »). M Luisa Allien Biagi (< Lin 
gua e stile nel Cellini ») e Carlo Cordie (t Scntu e inedtu 
cclliniaru di Piero Calamandrci»). 

a. I. t. 

ha fatto la resistenza — dice 
pacato — allora si pensava di 
cambiare la societa e quindi. 
per me e quelli del movimento 
di cooperazione educativa di 
cui faccio parte, di trasfor
ma re la scuola. Purtroppo la 
nuova pedagogia che andava-
mo elaborando. mutuandola 
dal Freinet. non trovava ri-
scontro: la societa stava su-
bendo una involuzioncTutta-
via eravamo convinti di dover 
dare una battaglia nella scuo
la e di presentarci con meto-
di e contenuti diversi da quelli 
tradizinnali >- Bisngna dunque 
dire che avevate precisi pre-
supposti politico ideologici? 

< Chi introduce la nostra di-
dattica — chiarisce Lodi — 
ha m mente una scuola che 
non sia la riproduzione della 
nrganizzazione autoritaria del
la societa. Del resto Freinet 
aveva elaborate le sue tecni-
che. all'indomani della prima 
guerra mondiale. in previsio-
ne dell'avvento al potere della 
classe operaia in Francia. al 
servizio della quale poneva le 
sue ricerche in campo peda-
gngico. per contnbuire alia 
crea7ione deiruomo nuovo Del 
resto come pud nascere I'uo-
mo nunvo v non partiamo dal 
bambino, dalle sue esigenze di 
autonomia. di liberta. di crea 
tivitA. che la scuola per prima 
deve rispettare e saper susci-
tare? ^ 

«II tema, quello che noi 
chiamiamo testo libero. deve 
essere espresso dai ragazzi 
quando e sentito quando e'e 
in loro il desideno di comu 
nicare una certa esperienza di 
vita servendnsi di tutti i mez 
zi a disposizione Naturalmen 
te scegliendo i prefenti. quel 
li per i quali sentnno maegia 
re mclma7ione- dal di^ecno 
alio scritto. alia espressinne 
verbale. alia musica. al cine 
ma In snstanza il testo libero 
e il iiinto di partenza Se 
l*interes«e suscitatn. ooniamo 
da un racconto di un ragazzo 
e generale si decide la ricer-
ca* dall'mdaeine «^cio stnrica 
fino all'a^petto matematico 
La cnltura e un fatto unita 
rio e non pud es«ere appresa 
a enmpanimenti stagni » 

Si pud dire che tutti I ragaz 
zi apprendono alio Me^so mo 
do e che in sostanza la cate 
gona degli insuffinenti sia del 
tutto eliminate? E soprattut 
to in che modo avvwne la-cor 
rezione? I ragazzi paHann il 
dialetto e avranno di certo 
difflcolta ortograflche e gram

matical*. < L'apprendimento e 
un fatto soggettivo e qualche 
disparita tra i miei allievi esi
ste. ma viene largamente' su-
perata, man mano che si ac-
cresce il grado di partecipa
zione alia vita di gruppo do
ve le qualita migliori di cia
scuno vengono poste in luce 
e utilizzate dall'intera classe. 

Giudizi 
severi 

Quindi gli insufficient! non ci 
possono piu essere. II cnterio 
di valutazione del progresso 
di un ragazzo non e dato dal 
voto. da tempo a bo! i to (anche 
se poi lo senviamo sulla pa 
gella di comune accordo) ma 
da un grafico personale che 
non e mai comparativo I ra 
gazzi nel giudicarsi sono molto 
severi. e talvolta intervengnno 
per ristabilire l'equita. Ci pud 
essere un progresso rapidissi-
mo di un ragazzo fino a ieri 
un po' pid lento, ma lui stes 
so e capace per timidezza 
mescnlata a rignre di non ri-
conotcerlo » 

c Quanto agli errori — ri-
prende ccrtamente ne fan 
no: quelli diciamo di stile sô  
no sempre corretti colleltiva 
mente perche quando qua leu 
no propone un testo e lo scri 
ve le osservaziom sono di tut
ti: "lo cambierei questa fra
se. io direi piuttosto in que
sto modo" Infatti il testo vie
ne firmato "tutti" Quanto agli 
errori. ciascuno conosce le 
pmprie difficolta. se certi er 
ron vengono npctuti spesso 
ci s. nvolge a He <chede auto 
correttive ngmvio <i e>ercita 
5iille doppie -:b<gi-ate la I al 
pi»«To della d e vic«»iersa. «ul 
la n con Yh *• senza ». 

Mario Lotli mo-tra lo sche 
da no. con tutti i po^sthili er 
rnn d: onosrafia *» .li aram 
matica. che tiene in clause e al 
quale i suoi allievi fanno ri-
corso sulla base delle propne 
debolez7e. evitando eosi que 
gli esercizi pedanti uguali per 
tutti. quando gli errori sono 
difTerenziati II disc«rso si 
s post a sul sigmficato della 
espenen/a n<»lla 4Cin>Ia a Pia 
dt»na. su una sua >>ventualr 
estensione Lodi espnme un 
certo pessimismo sulla classe 
in«*>gnante della sua genera 
zione. cost chiusa al nuovo. 
tan to da guardare con diffi-
denza i suoi metodi 

c Gli insegnanti — spiega Lo
di — non accettano di metter-
si su un piano di parita con 
gli allievi. ritengono di per-
dere la propria autorita, men-
tre invece si conquista la sti-
ma e i'affetto dei ragazzi 
quanto piu 1'autonomia e Ia 
creativita dei bambini ba 
possibilita di espandersi >. 

Allora questa classe k una 
cosiddetta t isola felice »? 

« No, e una spina nel fian-
co della scuola uhlciaie. Cosi 
come e detto anche nel li 
bro. ho avuto delle difficolta. 
in parte superate da una cer
ta consacrazinne ufficiale per 
cui si apprezza il mio Iavoro 
Ma come abbattere i muri 
della classe e quelli della 
scuola perche diventi < aper
ta > a tutte le sollecitazioni 
della societa. perche la espe 
rienza di una classe si estenda 
a tutta la scuola? 

«Sono assessore alia pub-
blica istruzione eletto nella 
lista di sinistra che ha con 
quistato Ia maggioranza: il 
sindaco e comunista Ho ac-
cettato di nuovo. perche que 
sta volta fra autunno sindaca 
le e movimento studentesco 
mi pareva giunto il momento 
di contrihuire a cambiare 
qualcosa nel modo di parte
cipazione dei cittadim alia 
cosa pubblica ». 

Funzione del 
doposeuola 

In che rapporto e con la 
scuola questa attivita poll 
tica? 

« Risponrio subito anche alia 
precedente domanda — dice 
con animazione mentre sulle 
ginocchia saIta Rossella. la 
sua himba di quattro anni -
Sta btiona tu — si interrompe 
somdendo —. Da quando il 
nuovo constgho comunale e 
stato eletto — prnsegue - la 
discussione su come deve es
sere gestito il comune. sul suo 
pmgramma e stata trasfenta 
alia assemblea popolare Se 
si pensa che il comune com 
prende poco piu di 3 000 abi 
tanti e a queste assemble 
partecipano dalle V»i alle 5n0 
persone. sigmfica che una 
buona meta della p<ipolazione 
adulta discute gli indirizzl e 
le scelte deiramministrazinne. 
Anche la scuola e stau al 
centro di dibattiti che dovran- , 

no proseguire. ma intanto si 
e cominciato a delineare la 
richiesta del doposeuola per 
le elementari e le medie. Si 
e precisato che il doposeuola 
non deve essere ne il rigido 
mezzo di controllo sui compiti 
a casa. ne inteso come tem
po libero. Bisogna cominciare 
a prefigurare un programma 
unitario tra mattino e pome-
riggio che armonizzi le ore di 
impegno intellettuale con quel
lo fisico. per arrivare ad una 
scuola a tempo pieno. che non 
sia una nuova costrizione». 

La popolazione da dunque 
suggerimenti anche sui nuovi 
contenuti della scuola? 

< E' ancora presto per dir-
lo, ma certo la discussione 
assembleare distrugge il timo-
re reverenziale deH'autorita e 
molti genitori. che di fronte al 
maestro sono in condizioni di 
inferiorita cui turale. comincia-
no ad esprimere pareri su 
che cosa e meglio per i lo
ro figli. C'e infatti un circolo 
di genitori nel quale il nostro 
gruppo "Noi insieme" (geni
tori. ragazzi e professori se 
verranno) comincia a distrug-
gere certi miti della scuola 
ufficiale e si propone di or-
ganizzare un doposeuola per 
proprio conto >. 

A quali miti ti riferisci? 
< Per esempio quello della 

scuola come sacTificio che non 
pud essere facile come un gio-
co. Noi vogliamo una scuola 
ne facile ne difficile, ma se 
ria La scuola attuale e una 
cosa poco seria. si impara a 
pappagallo. usando solo la me 
moria invece del ragionamen 
to Lo studio invece deve es 
sere motivato dairinteresse 
Partire dairinteressp signif'ra 
a'tuare il metodo della ricer 
ca che certo richiede molto 
nin tempo e impegno ». 

Hai dunque fiducia sulle 
possibilita di cambiare la 
scuola? 

c Molto. ma oggi mi pare 
ehiaro che per ri;i-"ire ad in 
cidere realmente e necessa 
rio che I'azione di rinnova 
mento che si svolge all'inter 
no della scuola ad nm»ra del 
nostro movimefito ahbia un 
poll«»eamento esteno Î e aŝ  
semhlee popo'aH che si svol 
gono nel nndro comune. mi 
pamno on ••ficace momento 
di sintesi e di comunicazione 
di ecporirnze che fanno pro-
gr»»Hi'»» la scuola e la so
cieta >. 

Sesa Tatd 

e 
no, americani nel Vietnam, 
paesi latino-americani e pae-
si africani rivendicano una 
loro presenza a parita di di-
ritti... Senza il conforto degli 
arfetti privati, direbbe qual-
cuno, dove si va? Ed 6 quel
lo che sembra dire anche 
Eric Segal con Love Story 
(ed. italiana Garzanti, pp. 
134. L. 1.600). tEric Segal* 
avverte 1'editore, *ha avuto 
il coraggio di raccontare oggi 
una storia d'amore*. Anche 
1'editore s'e reso conto che 
di coraggio ce ne voleva. Co
munque. Ia « storia > sboccia 
a Harvard, cittadella aristo-
cratica degli studi universita-
ri d'America. Protagonisti: un 
giovanotto atletico. figlio di un 
ricchissimo banchiere, e una 
ragazza italo-americana (in 
Italia non si sa quanto le quo
te degli italo-americani siano 
basse nella scala dei valori 
degli anglo-sassoni puri che 
frequentano Harvard), la qua
le k bella. intelligente. intre-
pida. eroina tutta positiva, 
non fosse quel neo dell'esse-
re italo-americana e figlia di 
un pasticciere. 

L'c amore » e perfetto, e su-
pera ogni prova (tranne una). 
Intanto il papa banchiere ta-
glia i viveri al figlio contesta-
tore. Ma 1'eroina lavora per 
lui. Lui studia. Quasi per sta
re in linea col tema della 
c giornata seconda » del vec-
chio Boccaccio, ove «st ra-
giona di chi da diverse cose 
infestato. sia oltre alia sua 
speranza riuscito a lieto fine ^, 
i due fidanzati si sposano (con 
patetico auto-matrimonio pre-
sieduto dal cappeilano della 
universita nella Chiesa Unita-
ria...). n giovanotto che. ol
tre ad essere atleta si rivela 
an cervello. finisce per esse
re terzo nel corso di diritto. 
Siccome non e « un ebreo». 
dice lui. le offerte di Iavoro 
piovono dalle coste del Pa-
cifico e deirAtlantico come 
se fosse stato il primo asso-
luto. I) giovane preferisce 
I'Atlantico e si insedia a New 
York, con ottimo stipendio. in 
uno studio legale famoso (e 
progressista. anche se prefe
risce i non ebrei) E sarebbe. 
insomma. una storia per dav-
vero a lieto fine, se la giova
ne moglie. rendendosi conto 
che i figli non arrivano. non 
decidesse di ricorrere a un 
medico Li si scopre una per-
fida leucemia. e il lieto fine 
volge al tragico 

Non e tutto Segal ha volu 
to dosare con abilila i suoi 
ingredienti La storia d'amore 
s'intreccia con quella del fi 
glio del milionano che chia
ma il padre ba star do (be I co
raggio) e si nbella. A mo 
menti. nel suo disgusto della 
famiglia il giovane Ollie Bar 
rett sembra una copia scolo 
rila del « giovane Holden > di 
Salinger A questo aspetto si 
aggiunge la desenzione am 
bientale dei giovani studenti 
protestatari che. pid o meno. 
si danno ad orge di parolac 
ce Ma cid nonostanle. padre 
e figlio si ritrovano sulla so 
glia deH'ospedale dove giace 
la ragazza morta Lo scontro 
fra generazioni pud. insomma. 
risolversi sciogliendo I'equivo 
co delle ahittidini e delle tra 
dizinni vecchie. come si risol-
ve un facile indovinello. I 
giovani harvardiani possono 

seppellire le mogll, non i pa-
dri. Morale per i grandi ca-
pitani delle finanze e dell'in-
dustria: smettetela di far le 
< facce di pietra > e di star 
chiusi a ponzare cifre. Cura
te un po' la prole. Basta po
co. E poi quelle division! fra 
anglo-sassoni e italo-america
ni o polacchi o ebrei: siamo 
tutti americani (o figli di Dio). 

Anche le parolacce, osserva 
da parte sua il «candido» 
editore. sono storie: anche 
quelle rivelano solo «II pudo
re dei sentimenti». L'essenzia-
le e un altro: «lui appartiene 
a una vecchia famiglia bosto~ 
niana. lei & figlia di un italo~ 
americano. Eppure s'mnamo-
rano>. Possibile? Come dire: 
lui orango e lei colomba: ep
pure... Insomma. secondo Se
gal. se la storia d'amore fini
sce male, colpevole b solo la 
natura. Socialmente la •sto
ria > promette bene. 

Un libro come questo 6 una 
truffa ideologica. Dovendolo 
considerare documento di una 
situazione odierna. si conclu-
derebbe che l'America ha 
compiuto ben pochi pass! in 
avanti sulla strada dell'auto-
coscienza. Bisognerebbe am-
mettere — e sappiamo bene 
che non e cosi— che la con
testazione dei giovani o di al
tri gruppi si limita a qualche 
freccetta contro il papa bo-
stoniano. salvo poi a risco-
prirlo al limite estremo dei 
sentimenti. E la guerra Ohre-
Pacifico? E le sopraffazioni? 
La rivolta negra? 

Per resattezza: sulla guer
ra del Vietnam, come per la 
condizione ebraica. c'e co
munque un cenno. E* nel ra-
pido episodio di un amico del 
Giovane Barrett che torna al
ia cvita ciofle* dopo aver 
sparato a qualche vietcong e 
che. perd. si affretta a preci-
sare: < Non sono matematica' 
mente sicuro che fossero viet~ 
cong. Ho sentito dei rumori e 
cosi ho aperto il fuoco contro 
quattro cespugli». Sempre di-
screti r.el loro pudore senti
mentale. questi giovani di 
Harvard, ma sempre sportivi 
fra tiro al piattello e tiro al 
cespuglio. 

Michele Rago 

L'ltalia supera 
la RFT nel 

commercio con 
I'Ungheria 

BUDAPEST. 10 (a. fc.). 
E uscito in questi giomi un 

numero speciale dell'organo 
della Camera di Commercio un-
gherese < Hunganan import > 
dedicato all'ltalia. Vi compaiono 
tra J'altro dichiarazioni dei mi-
nistn ungherese e italiano per 
il commercio estero. nelle qua-
b si sottolinea come l'ltalia ab-
bia ormai raggiunto il primo 
posto tra i partners conunerciali 
ungheresi dell'area del dollaro: 
il volume degli scambi comnier-
ciab italo ungheresi e infatti 
quintuplicato in dodici anrri su
pera ndo quello con la RFr. 

Le esportaconi ungheresi in 
Italia stanno allargando la '•ore 
gamma dai prodotti agncou a 
quelli ind'utnali e U mercalo 
ungherese sta offrendo ouove 
possibility agli operasai «co-
nomici HaUari, 


