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MMI W E S A J I E 

Gli studenti hanno ragione? 
Un professore di Firenzefa una serie di obiez 
La sua difesa non e legata alia W 
precisa, a sita volta, le varie questioni 
debbono essenzialmente formare 

Vn aspctto dellc vlvaci inanifcstuzioni svoltcsi nei Klorni s corsi in gran nuniero di cittu iialiune. contro la riforma 
deel! psami di Slato. Qui sonu di sccna cli studenti liit-a li ddl'Aijnila 

Cara Unita, 
l'articolo di Romano Leikla 
sulV Unita del 22-10-59 « Gli 
studenti hanno ragione » mi 
ha lasciato piuttosto per-
plesso. Accanto ad una ar-
gomentazione valida almeno 
in parte e ad un quadro del -
la situazione scolastica che 
nel le sue fosche tinte e v e -
ro. si trovano affermazioni 
e proposte non aecettabili e, 
a me pare, in eontrasto con 
tutta l'a/ione del Partito in 

"campo seolastico. 
Intendo soprattutto rife-

nrnii al terzo ptmto della 
argomentazione dj Ledda: 
< La ter/a ragione della n o 
stra posizione i nves to d i -
rettamente 1'Istitnto del lo 
psame. Appare I'm troppo 
ovvio che una scuola seria 
e fiduciosa nel le sue capa
city formative non ha bi-
sogno di un esamo esterno 
per accertare la preparazio-
ne degli alunni >. Ma que -
sto esame di Stato e pur 
prescritto dall'art. 33 della 
Costituzionc d i e detta le 
norme generali per 1'istru-
zione. Anche le proposte dei 
comunisti per una riforma 
democratica della scuola 
pttbblicata per le elozioni 
del 1958. e alia cui elabora-
zione partecipo anche la 
Commissione Studenti della 
F.G.C.I., prevedono che a l 
ia fine del l iceo si sos ten-
ga l'esame di Stato. 

I niotivi non mancano e 
brevemente e bene li rias-
sunse Lucio Lombardo Ra-
dice nel n. 8-9-1956 della 
« Riforma della Scuola », 
sostenendo l'istiUito e le 
forme dell 'esame di Stato 
nonostante i suoi attuali 
gravi difetti di contenuto. 
Quanto poi Ledda aggiunge 
sulle origini clericali del l 'e-
same di Stato (che fu ri-
vendicazione tra le prime 
del Partito Popolare ancora 
nel 1920) e vero. Eppure 
oggi i clericali farebbero 
assai volentieri a meno di 
questo esame che, pur d i -
fettoso e malridotto t o m e . 
costituisce Tunica barriera 
contro la faciloneria e le 
truffe delle scuole private 
religiose. Xon sara la prima 
volta che un'antica rivendi-
cazione del Partito Popo
lare. daj clericali stessi oggi 
elusa o svuotata. v iene con 
rigore sostenuta dal nostro 
Partito (si ricordi la storm 
dell'Ente Regione) . 

A me pare che proprio in 

questa azione dj difesa dello 
esame di Stato rientri neces -
sariamente anche la riforma 
dei programmj d'esame. A 
questo proposito il compa-
gno Banfi ebbe a dire il 21 
ottobre 1955 al Senator 
* Peggio ancora, nell 'esame 
di Stato. s'e ridotto il pro-
gramma a quello doll'ulti-
mo anno, secondo un assuiv 
do e meccanico sistema. co 
me se la conoscenza dei ro-
man/.i di Fogazzaro fosse 
piu importante di quella 
della Divina Commedia.... 
Ora. se la fttn/ione dell 'esa-
me di Stato e essenzialmen
te quella di provare l'istru-
zione ricevuta. se essa cioe, 
consolidandosi in clnare no-
zioni essenziali. abbia dato 
luogo alia capacita di una 
applicazione professionale o 
di lino svi luppo successivo 
in scuole superiori, mi s e m -
Dra che la prima cosa da 
fare sia quella di rivedere 
i programmi di Stato, e ri-
vederli non nel senso di 
appesantirli o alleggerirli 
meccanicamente, ma nel 
senso di renderlj ragione-
voli ». La revisions chiesta 
da Banfi non e poi tanto 
di versa da quei ritocchi con
tro i qualj Ledda si scaglia 
come manovre e lus ive dei 
clericali. 

« Riforme e non ritocchi >, 
d'accordo; ma, poiche una 
riforma organica e opera 
di anni ed anni (a meno che 
come la riforma Casati e 
quella Gentile non venga 
varata in periodo dj pieni 
poteri) nel frattempo e be 
ne ovviare agli inconvenien-
tj parziali. alle irrazionalita 
piu evidenti con delle m o -
difiche, proponendole anzi-
tutto noj stessi. come del 
resto fanno spesso i nostri 
parlamentari, e discutendo 
serenamente e senza precon-
cetti le riforme parziali pro
poste dagli altri Partiti e dal 
governo. specie quando, c o 
me in questo caso, vengono 
accettate a lmeno in parte 
le nostre tesi. Nulla d'al-
tronde impediscc di d iscu-
tere nei particolari il pro-
getto Medici, per dargli una 
piu organica struttura. ma 
e giusto riconoscere la v a 
lidity del criterio piii ampio 
di maturita da cui esso d e -
riva. 

MARINO RAICICH 
Inecsnanfe di latino e 
Crero al I.icon -Galileo-

<Firenze> 

Vorrci a (piesto proposito 
ricordarc che il settoriali-
stro del ministro Medici (c 
di tutta la politico scolasti
ca dei clericali) ha portato 
alia istituzionc presso il Mi-
nistero di un lspettorato 
generate per gli csami, ope-
ritndo, anche sul piano or-
ganizzativo e burocratico, 
un assnrdo distacco tra il 
monietifo coiicfiistro degli 
studi c tutto il resto della 
scuola, 

Riccrca auionoma 

Le question! piu scottanti 
La Icttera del compagno 

Raicich all'Unita fa seguito 
ad nitre Icttcre giuntemi 
pcrsonalmentc in cui c 
espresso il dissenso col mio 
articolo. Vorrci quindi co -
glierc Voccasione per fare 
un discorso piii ampio sui 
problcmi sollcvati e che, 
mi pare, siano fondamcntal-
mente due: quello delta na~ 
tura c del valorc del decre-
to Mcdki sui programmi di 
esame e I'allro dell'esame 
di stato c delle nostre pro
poste per una sua revisione. 

Sulla prima qucstionc. 
Poiehe Rntcich e d'accordo 
con me sulla gravitd della 
situazione scolastica. anche 
in rapporto al ttpo di esame 
che si fa. e sul fatto che e 
tempo di « riforme c non ri
tocchi >, mi pare che il no
stro dissenso sia ristretto al 
giudizio da dare sul decre-
to Medici: elimina questo 
decreto gli inconcementi 
parziali dell'esame di stato 
9 le sue irrazionalita piu 
evidenti? e cioe il decreto 
un provcedimento che, pur 
rcstando di caratterc par-
zialc, c pcro sulla via della 
riforma ed accoglie in par
te l« nostre tesi? lo credo 

Ma e'e di piu. La pedago-
gia modcrita c I'esperienza 
dellc scuole piii avanzate e 
piii serie dicono cite gli isti-
tuti mcd'i superiori debbo
no essenzialmente formare 
i Qiovanj, alia dutodfscipli-
na e'prepararli all'autbno-
mia della riccrca. ossia deb
bono fare il contrario di 
quel che fanno i nostri licei. 
Gia Gramsci. del resto de-
nunciava I'assurdita dello 
itisrpnameiito < purnmcnle 
dogmatico » e della discipli-
na di studio « imposta c 

controllata autoritatiramen-
te ». proprie ai licei italiani. 
e affcrmava che la «fasc 
ultima della scuola* dcrc 
esserc * concepita e orga-
nizzata come la fase deci-
siva in cui si tende a crea-
rc i valori fondamentali 
deU'umanesimo. Vautodisci-
plina morale nccessaria per 
la ulteriore specializzazio-
ne (...). Lo studio c I'ap-
prendimento dei metodi 
creativi della scienza e del
la vita deve cominciare in 
quest'ultima fase e non es
serc piu monopolio dell'nni-
versita o esserc lasciato al 
caso della vita pratica >. 
Questa la tesi che noi ab-
biamo aceolto c prccisato 
nel nostro programma di 
riforma degli ist'ttuti medi 
superiori. E' il decreto Me
dici su questa linen? Anche 
in questo caso mi pare che 
la rispnsta debba esserc ne-
gatira. II decreto infatti, 
non cambiando nulla sul 
piano della qualita della 
sccuola, consohda H carat
terc dogmatico e mnemoni-
co degli studi. QHOICHHO 
obbietta. a questo punto, 
che consentendo al giovane 
di spaziare nel programma 
dei trc anni. invecc che di 
concentrarsi in quello dcl-
I'ultimo anno, si darebbe 
automaticamente un tnag-
giore rcspiro nell'esame. Io 
credo die sia una possibili-
ta astratta e teorica. Xon 
dimentichtamo infatti che 
ogni anno si ripetono le 

iesortazioni perchc l'esame 
di no. E vorrci dimostrarlo \s,a di * acccrtamcnto delta 
scrrendomi anch'io di una maturita > e non il corri-
frase di. Banfi che. nel di- spcttivo di un gioco televi-
scorso dell'ottobre 1955. se- suo^ c che luttavia nulla 
guc immediatamente tl pas- cambia nc pud cambiare, 
so cifnto da Raicich. * to [perchc l'esame e il frutto 

invano. Vi si possono tro-
vare cost I'accentuazione de
gli elementi retorico-lette-
niri della sciiofn ifdliinm. 
una ineredibile scclta degli 
argomenti scientifiei. uno 
spaventoso programma per 
gli istituti tecnici (si im-
pongono csami di applica
zione pratica ad una scuola 
che munca totulmcnte di 
striimenli per il faroro spo-
rimentale modemo!). Inline 
si trovano alcune perle. 
messe li da burocrati m't-
nistcriali, forse nella frctta 
di * fare »; il Foseolo trasfe-
rito nei programmi della 
seconda magistrate: PUttlno 
indicata come un pensatore 
fondamentale. mentre Vivo 
scompare come filosofo per 
far capolino come pedagogi-
sta nelle mugistrali; i rati 
di fisica. macchine e tele-
gra/ia unificati per gli isti
tuti nautici etc. etc. 

Mi pare quindi che la re
visione chiesta dal comuni
sti e dal discorso di Banfi 
non possa esserc confusa 

con il ritocco del ministro 
Medici. Noi chiedevamo e 
chiediamo una scuola seria 
c moderna. c nel caso spe-
eifico un esame, che sin rias-
suntivo di tutto I'arco degli 
studi — e quindi su tutto 
il programma degli ultimi 
tre anni — c d i e impegni 
seriamente e sevcrumente 
lo studente. Ma proprio per 
questo chicrftnmo d ie i me
todi di insegnamento. i pro
grammi di studio e gli csa
mi siano diversi. 

Le scuole private 
Circa la seconda qucstio

nc — rtstitiifo dell'esame 
— to ai'et>o optima acceti-
nato alia nuestione. che il 
compagno Xatta ha poi prc
cisato nella conferenza dei 
oruopi narlatnentari comu
nisti. Di che si tratta'' Xoi 
abbiamo valuta fomire una 
nuova base di discussionc 
<ml problcma dell'esame di 
stato per una eventuale re
visione di nucsl'istitnto. nel 
auadro della riforma acne-
rale delta scuola. ltaie>rh e 
d'accordo con »>«> tutl'nri-
nine oolitica dell'esame e 
ouindi tirt'ficiasa per la 
tcnoln di stato. ma nvnnza 
a questo puntn due i>lm*;io-
»ii: la nriimi di curi'Mrrc m -
<titu:ionale (Art. 33). la se
conda inerente i ranpnrti 
tra scuola nrivata e tcuota 
di Stato. Xon credo che la 
nrinin obirrrfojip nhhin rn-
aione di sussistcrc: non vm-
voniamo I'abol'izione dello 
esame di stato, ma una mo-
difiea del conaeano che lo 
caratterizza. Riteniamo cine 
che la scuola statute possa 
dimostrare sufCic'tentemente 
a se stcssa ia sua capacita 
formativa con un esame di 
stato interim alia scuola 
stcssa, ossia con i professo-
ri che hnniio scant to gli al-
lievi ncgli ultimi anni di 
studio. Xon richiediamo 
certo la stcssa cosa per la 
scuola privata. jter la qua
le il controlto. che lo Stato 
ha il diritto e il dovere di 
fare, si esercita attravcrso le 
commission; esterne. 

Non solleviamo quindi 
problcmi costituzionali nc. 
come potrebbe apparire, di 
natnra conenrcfatarta. K qui 
veniamo alia seconda obie-
zionc di Raicich sui rapporti 
tra scuola privata e scuola 

statale. Anche qui senza 
proporre niente di risolu-
tivo correal mo uprire una 
discussione che dia alia lot-
ta per la dilcsu e lo svilup
po della scuola di stato 
maggior respiro. Xon vi c 
dubbio che i rapporti tra 
scuola di stato e scuola pri
vata sono oggi piii che mat 
acuti. specie se si pensa 
fiU'ftcione coneltisicd di un 
lungo processo, che i cle
ricali stanno svolgendo per 
finanziurc le scuole priva
te attravcrso it cosiddetto 
« Piano decennale» della 
scuola. con palcsc violazio-
ne della Costituzionc. In 
qucsla sitiuirione dohhmino 
chiederci eon motto reali
sm a: resume di stato c an
cora per i clericali la via 
per conquistare altrc larghe 
fette della pttbbliea istru-
zione ed e per i Unci la 
barriera piu importante di 
difesa dull'invudcnza con-
fessionalc? Xon direi. 1 cle
ricali sono ormai andati piii 
nvunti. e con la pnrifica/ione 
o legalizzazione che dir si 
voglia, hanno ottcnuto mot
to di piii. Infatti. prima con 
le concession'! di Bottui, poi 
con le disposition} dei go-
verni democratici cristiam 
sui membri interni alle 
commission! d'esame, hanno 
icso formate il controllo 
dello Stato sulle loro scuo
le. Mi pare iiuindi che t'ar-
gine piii serio che si possa 
porrc alia scitoht privata 
non sia piii quello che Im 
come perno l'esame di stato. 
bens'i un altro e precisci-
rnente l'istituto della parita 
previsto dalla Costituzionc. 
Per la puritd si bittte it com-
ptniito compagno Banfi. con 
un suo progctto di legge 
che. ripreso e ritoccato dalla 
ADESPl. c stato presentato. 
a MIO tiomc. dd( setiatore 
Parri. 

La prima bat ta l ia 
/finssnminmo brevemente 

i termini del problcma: la 
("o.s'litucioiic stubilisce die 
lo Stato ha la premtnenza 
ncl campo dcll'istruzione. 
ma riconosce ai privati it 
diritto di uprire scuole sen
za oneri a suo carico. Lo 
Stato pud alt rest concedere 
a certe scuole private il di
ritto alia parita, al rilascio 
di titoli Icgali. disciplinan-
do pcro questo diritto. ossia 
ponendo degli obblighi e 
richiedendo garanzie. Tra 
questi obbliglii it progctto 

SFAV YORK — t/attnrr Virior 
all'arriin a Xric Vnrk a bordo 
1'Knrnpa e intrndnno ronvoimre prrsto * nmte 

Virtor Mature ahhracrta «nrririrnt«- la su* fldanr.itn Joy t'ruirk 
all'arriii) a » « • Vnrk a bordo del tranvallantlro -Quern Mary-. I dur prnvrntnnn dal-

„..»i . - <Tdrfoto> 

di legge presentato precede 
i segueiiti: die la scuola sia 
fornita di pcrsonaltta gitt-
ridicu. abbia corsi comple-
ti. rispetti il principio della 
libertd di insegnamento. 
abbia programmj e corsi 
confarmi a quelti statali, 
ussicnri al per.sonale tJiref-
ff'ro ed insegnante un trat-
tamento normative), econo-
nnco e di qtiiesccnza non 
infehore a quello del per
sonate delle corrispondenti 
scuole statali ccc. ccc. Con-
dizioni. quindi, die taglie-
rchboro le unghie — piii di 
ciuunto possa farlo l'esame 
di stato — alia * faciloneria 
e le truffe * (Idle scuole 
private c relioiosc. Cos) in-
Uitti si dimincrcbhe lo 
scandato delta parificazio-
ue. valuta dal fascismo e 
mantennfa eif rsfesn do? qo-
I'crni clericali, che non han
no mai valuta senttr parta-
rc di parita 

Questa mi sembra la bat-
taalia piii importance d i e 
si pud e deve fare ogni a 
fa core della scuola di Sta
to, in ciuunto pronoun uni 
linea affensiva e di attacca. 
n/ii d i e di arroceamento di-
fetisico sull'esamc di SUjo, 
die tra I'altro r diveutatn 
>1 fantasma di audio in n -
gore ai tempi di Gentile La 
nostra base di discussione 
siill'istitutn dell'esame si 
collcga strdtamentr e alia 
riforma generate della scuo
la e all'attuazionc della pa
rita. Essa risponde alia esi-
genza di riproporre senza 
mczzi termini, il sopraemi-
nente diritto dello Stato ncl 
campo della scuola. pur ncl 
picno rispetto della Ulicrtd 
concessit dalla Costituzionc 
alia scuola privata. Riassii-
mendo: per le scciiole statali 
<• cvcntuulmcntc per quelle 
die a era n no il fiato per ot-
teuere la parita. si trasformi 
('esame di Stato in un collo-
qnio in temo; rimnnpa inve
cc l'esame con le commis-
sioni cstcrnc. con tutti i pro-
fesort c con le sedi cstcrnc, 
per le scuole private non 
paritarie. Questa io credo 
sia la piattaforma p>ii rca-
listica per una discussione 
e una lotta die sulla linea 
della attuazione integrate 
della Costituzionc. rendu 
piu vigorbsa la difesa della 
scuola di Stato dal soffo-
cante clericalismo die inve
ste tutto il scttore della 
pitbblica istruzionc. 

ROMANO I.F.DDA 

inaugurafo a Sirmione 
un «antiquarium» romano 
SIKMIONE. 28 — In occa

sions riclla Scttiniana dei Mu-
sei e stato inaugurate nolle 
Krotte di Catullo un •• Antiqua
rium -. 

In un locale della villa ronia-
na. alia quale si da apnunto il 
nnme di «srottc di Catullo -. 
venue trovato due anni fa un 
animasso di niacerie: il locale 
era stato infatti adibito a sea-! 
nco di matcnali di dcmolizione. 
in gran parte franinienti di in— 
tonachi roniam aftrescati. In 
cinque niesi di lavoro selettivo 
e di ricomposizione sono state 
recuperate sinora una decina di 
scene flijurate. risalcnti all'et.i 
di Vcspasiano. Si tratta del piu 
ricco patnmonio di affrcschi 
roniani che sia venutn in luce 
nell'Italia settentno.iale. 

I/importanza tli questi affrc
schi della prima eta impe-
riale e stafa niessa in risalto. 
durante la cenmonia d'inautfu-
razionc. dal sopnntendente dot-
tor Mirabella Roberti. che ha U-
instrato anche ii nmanente ma-
teriale e<;posto- stucchi. scultu-

« re. braccialctti e vari oiieetti di 
• bronzo. 

idee del tempo e dello spazio 

non sono mai stato — di-
ceva Banfi — c non sono 
amico degli csami come 
giudizi assoluti di colore: 
I'unico esame calido c quel
lo che si inscriscc nel pro
cesso dell'insegnamcnto co
me suo momento csscnziale. 
Solo eosi. inteso come cri
terio di studio e controllo 
delta validita dei nsultat i . 
l'esame di stato puo essere 
valido. La vera soluzione 
del suo problcma sta qu in 
di nella soluzione del pro-
blema della scuola. Un esa
m e di stato sara buono. 
quando sara veramente 
buona la scuola >. 

II decreto Medici non va 
certo in questa direzione. 
anzi ca in quella opposta. 
Infatti isola l'esame e lo 
ritocca come se li fosse il 
male, dando per scontato 
(e qui e anche il suo con-
serratorismo) che tutta la 
scuola — programmi di stu
dio, indirizzi e metodi di 
insegnamento — vada bene. 

naturate di questa scuola, 
con i snoi programmi e i 
suoi metodi. In pratica 
quindi it decreto non e al
tro che un aumento quanti-
tativo delle nozioni da prc-
sentare all'esame. E' cioe 
sulla linrn. condannata all
elic da Banfi ncl pnsso citato 
da Raicich. dclt'appcsanf-
mento meccanico c delta 
estensione del caratterc di 
noziomsmo catcchistico del-
I'csamc-

Vediamo infatti piii da KI-
c'tno il decreto. Leggendolo 
non si sfugge all'imprcssw-
nc che sia la conscguenza 
del frettoloso e supcrficialc 
attivismo — fare qualunque 
cosa. ma fare — che Von. 
Medici ha imposto al Mini-
stero in concorrenza con 
quello del passato governo. 
11 decreto ripristina mecca
nicamente la situazione pre -
bclltcrt, come se venti anni 
— cosi ricchi di avvenimen-
ti, e quali! — siano passati 

Lo sport 

e il razzismo 
I/attrnzionc die «.i prcta al

io *porl. romp frnnmrno 50-
cialr, rlir inridr sulla mrnia-
lila e il coMunir (Srlla pome. 
e iroppo «rar<a. I-a Mampa 
*pnrti\a, ad r-rmpio, ha una 
pr«*»a r uninflurn/a suli'npi-
ninnr pulililira lanlo nolr\oli 
quanto ira»rurate <la n «nriolo-
ehi » r « co«mmi»li ». In pri-
mi» luozo. prrrhc il Irliorr 
-portivo c *p<-«»i-«imo piu 
rwnprirnlr. pin appai-ionato 
f piu rriliro di tutli sli allri: 
il'nn ranio nnn pcnlona al rro-
ni-ta rinr»aiie«za o il ziudi/in 
ti-merario. dalTaltrn f r«irrma-
mente '(izsctinnabilr Hallo 
-pirim acrtnUlica. Irri. un jsior 
n.ile demnrratico cl«-| porriPris-
sio rhr M *iampa a Unma pro-
nunriava una «innpalira anlo 
criiira «u on epi«odio rhe ci 
ha fallo venire a menio nn fe 
nnmrnn piu generate. LVpi-
-ndio «• 5rmplirf: domrnira 
*rr.r~a. alio -ladio Olimpiro. 
un cioratorr jiivrminn com-
mi">*" una <rorrrttrrza nei ron-
frnnii drH'a\-\cr.«ario: lo colpi 
rrileratamrnlr mrntre quello 
rra a trrra. Lravamo. come 51 
dire. « «npli «palti» e, »e «er-

la rn-a apparvr a luui mlio«a. 
r rr«la r»lr«"n>anifnir riproir-
\11Ie. I alio -la rhr. I'indnmani. 
il rroni-la ili quel giornalr, 
per e*primrrr la sua *arrn*an-
la ripro\a/ione, *r ne u«ri ron 
qur-la fra»e: * O. S. e un ^10-
raiorr rnez/o indio the ha una 
rla**c porlrn!n*a e nn raral-
lere «rl\ajtpio. primili\o, da 
nrgrn del Ghana ». Prnja ra/-i 
7i«tira rhe, appunio. |o sir"n 
eiornalr ieri ha \0I11I0 con 
molio *piritn « aiuorrn«urarr ». 

K non ci jarrhhe da a?-
einniserr aliro. S-nonrhe. i| fr-
immrno f atilia«tanra diffu»o. 
Mr-<i fa ci r rapiialo «oito zli 
nrrhi un artirnlo rli un eior
nalr »porti»o n l̂ quale, prr 
dare ronfo di nn inconlro di 
piiffilatn tra un hianrn c un 
m-*ro. *i direia prr*-apporn 
rhe il primo air\a fatto bene 
a pirrhiarr *odo sul mnxo 
%porcn del serondo. e \ia di 
quel pa»»o. A \o | |r , e piu 
-pri'o. il ra/zi»mo «i tramuia 
in uno spirilo. non meno era 
vr. di preiiudiiio recionali^ti 
co, da • Nr»rd contro Snd» 

fra-i di un"c*prr»»ionr rlie a\c-
\a lien aliro tni»o. ilopo la 
Lihrra/imir. o piii dolr-rti per 
questa mania di conlrapporrr 
Nonl e Sjml nelle parlitr della 
domenira. O rhe parlerrmmo 
ili «ciroccn se \incono le *qua-
dre po*te sul I it ora Ir tirreniro, 
oppure di bora *c si'affrrma-
no quelle adriatiche ? Che di
re poi della ridimli-,«inia cam-
pacna rhe condusM; / / l/c.v</ij!-
ptro I'anno <cor*o contro eli 
« arhiiri del Xnnl »? 

Oue'-ti «ciorrhi 1 laln'i •» re 
li portiamo apprr^-n dai tempi 
del prrfa^ri-nio. e certo da 
quelli fa^ri-li, net quali l'e-al-
ULTinnr *portiia era *pe*«i»»i-
mn leirolo e porlaiore di prr-
cimli/i ra/^iali. Mnlii leiiori 
rirorileranno la rjnra che *i 
fere in Italia quando — *r 
non erro. ai rampionau del 
monilo del 'JR a Pariei — un 
tentino nejrro hra«iliano colpi 
nn no*ir« altaceante. Quel ne-
ero, a noi rajraz/i d'allora. \e-
ni\a qua<i addilato come il 
simbolo del male. prr**appo-
co come cli ahi*sini. nei di 

pre lunedi, *i leterxa salle no-
5tre editioni dcll'Italia netlcn-
trionale che « il *enio del \ord 
5offia impetnosio sal la serie A ». 
Do\e — re lo con*entano quei 
rompacni — nnn «ai «e piii 

\i»te, diremmo anche noi chel forridere per la comica pari-

Per non andarc lontano, *em-j jcor^i del dure, erano ileftniti 
un popolo indecno di vi\ere 
nel con»c«o civile, o qnalco«a 
del jtenere. 

E jtiarche *iamo «ul di-corso, 
varrebbe la pena di scpnalarc 
ai eiornali<ii «pnrtivi la rc.-.pon. 
sibilita a edurati\a » che han

no \cr-o i raeaz/i. Va bene i 
funirlii. il cinema, ecceiera-
.Ma i racazzi. oj:j:i come ieri. 
bet nnn sfip^iiluito le cronarhe 
*porti*e come un eli*ir did-
ci->->imo. Io non rienrdo piu 
un riio di Saleari o una «toria 
cfeir.frt enfiinxn. ma certi pez-
zi del C.nlrin llluxtrotn di \en-
ti anni fa (i comment! di Ber-
ra. i di*cznini di Sil\a...) po-
trei ripeierli ancora occi. For-
<e anrhe perche, in\eee di cat-
tiva letferatura, quezli artiro-
letti denota%ano tin cullo del
ta eompelenza. della ^rmplici' 
la. un amore dell'ei idenia lo-
ciea. rhe «on«» otiime prope-
deinirhe alia formazione men 
lale. Perrio — »e IVrrnrvn 
\irne tollerato dai rollethi 
«portiii — .*i \orrehhe e*ortar-
|i a qne«t*allen7ione %er*o i 
raca/zi: con nn linznaztio. e 
un commento, che pro\orhi in 
e»*i un amore \ero »erso lo 
«port. permeato di fraternita 
e *orreito dal concetto che an
che cli atleii. Itianchi o neri. 
nordiMi o <udi4ti. sono « etna-
ii tra ezuali ». Del re^io. non 
«i tratta -0I0 di racazzi: anrhe 
ai * crandi » *i poirrhbero e\i-
larc concession! a prcchidizi 
che poj «i tra<ferisrono tran-
quillamente dal campo della 
domenira alia strada di tutti 
i aiomi. 

P- * i 

KANSAS CITV — La senipre se«neertantc Maria Callaa 
liu folio niiovamente parlare di se. Oiunt.i il.i New York 
iielln eiltii del M l̂nsouri, non si e presentiitu al rieeiimento 
in sun onore urRnnizzuto dal (tovernatore dello Statu alia 
Nelson Art Gallery, rtovo ottoeento iuvitati sono rimastl 
in\mio ad attendere 11 eaprleeloso soprano (Telefotoi 

Corriere 
radio-TV 

La TV per la "correnle ?9 

Xon protcsterpmo per il hirpo spario che nei noticinri 
ruJiofomci e felerisiiu riene dedicuto id Coniiresso della 
Deiiiocriicwi Ci'istiurm. Sostcniamo che la RAl deve essere 
una strnmenta di dcmornuiti. e die timto put nssolrc 
In sua funzione quanto piu metre in yrado ot/ni soifiolo 
ci'iudino d' scijiiirc ah nrreniiiicHfi dai quali poi dipende, 
si rod' n no lit sua csistenza c quella deJIii coiimmta 
»IC;/H quale vivc. II Conarcsso della DC e indiibbia-
mente nvo di qi.rsti ecenti. e la radio r la TV non pote-
rnno non oceiipnrsene. Ci rcsf<i,_ semnuii. da sprrarc che 
nmilniiii scnsibdifa l« RAI va'rra dimostrnrlii quando 
siirmiiin o/i altri arandi partiti iincioiadi a riunirsi a 
coiiuresso. 

Qud cite iiirere non ci soddisfa, e tl modn ncl quale t! 
Conarcsso dc e stato scanito. Chi non nc avesse tntearato le 
iit/nrmartoiti cfarpire dalla radio nei suoi noti^iori con 
qiu'lle che era possihile raccopherc su qtiulsiast niornalc. 
di qualsiasi parte, non arrebbe nt'itto alctina probabilitd 
di enpire cosa succcdcvn a Firenze. I resoconti crano 
/reddi, burocratici. distuccati. Le stcssc parole c fe stessc 
frasi. in quel linniutfipio stcrilizzato dt cmozioni (e di 
sifinificato), che costituisce it lingitaygia drll'informazione 
radiofomca, erano messe in bocca a Moro come a Fanfani, 
a Dotiat-Catttn conic a Colombo, indiscnminatamente. 

Ma non si tratta solo di cattiva infornmzionc. V'e di 
piii, c di peyaia. In nlciini momenti il Teletjiomale e non 
solo Vorpano pnvato della DC. ma addiritturn di una 
corrente di cs.su. / discorsi dei dcleoafi oppositori alia 
nltade direrione dc. quelli di Radi, di Donat-Cattin, dello 
stesso Fanfani (almrno nella versionc del Telegiornale di 
martedl sera alle 20 30). erano fioriti delle note expression! 
• secondo I'oratarc -, e »secondo lui -, c - n suo modo di 
rcdere- . ccc, espresswni delle quali i noticiuri si scrcono, 
come & noto. per sottolincarc il loro distacco. quando non 
la loro disnpprovczionc Gli altri discorsi. quelli di Moro, 
di Cesclti, di Colombo, per dime solo alcuni. venivano 
am lisci, senza intemtziont. come e dt quelli die la RAI 
approva e avalla. Stanto, dunque. a questo. La TV. cosl 
come ha mostrato durante questi ultimi mesi di fronte 
alia itistensioue internazionale. si e palesata come strn-
mento di un settarismo che non rapprescnta neppnre plh 
tutto il Partito della DC. ma solo lu sua parte put ottnsa-
niente conscrcatrice. E non ci mcniriolia Anzitntto (e la 
rireostanrn e di una tale gravitd che sfiipiscc non sut 
ancora stata sollevata nella sua sedc piii cotnpetente), 
dbbiumo a direttore del Telciiornale il fiylio del Presi-
dentc del Conyresso (e si e visto in talnne tnferriirioni 
q»«le fosse la sua posizione politico). In secondo Inopo 
non & un mi.sfero per nissuno che le dimissioni di Fanfani 
hanno portato alia sostituzione di Massimo Rendina con 
Leone Picctoni. imposta dall'attunlc nruppo dirigentc dc. 
Constatarc che la TV. lungi daU'csscre strttmento di tutti 
i'ti €livenendo strttmento di una parte nella parte, ben. con-
fessiamolo. fa itnpressione. Rtpci'tamo. meraviglia che lo 
scandato non sia stato ancora sollevato nelle sedi piti 
opportune. 

l i s . 

simpaijeo Ahhiamn llixto questa volta. il 
/XVUlumv Vl»iv Franchot Tone. 

Scrota d'onorc. con la Aveva preeeduto il film 
puntata d; domenica sera, un documentario sul Polo 
ha toccato il fondo. E meno Sud. Un tcleeromsta occh.a-
male che quella sul Quar- luto. che visibilmente col 
tetto Cetra era anche t'ulti- Polo Sud non e'etjtrava as-
ma puntata. N'on intendia- solutamente niente, si e 
1110 qui mettero 111 discussio- piazzato davant: alle teleca-
ne la qualita del Quartetto. mere ocenpando il nd<"o per 
Anzi. fra i vari complessini il tempo sufficieiite a farci 
vocal: che imper\-ersano. passare la vo^ha di se^ir.re 
quello Cetra 6 ancora il piii il resto. Alia mamera dei 
sopportabile. Perfino oriei- docurnentar. te!cv:s:\: :ta-
nale e spassoso. in qualche liani. 
oeea'ione. Ma Tidea di uti- • 
hzzare i suoi - numeri - co- Martedl ?ora. dopo la ron-
me cloa di una scrata e di ?ucla. appar.zione di Padre 
quelle che possono venire Mariano, il quale ha affer-
solo a un dinaente della TV. m ato che i eron $U d: - ne-
In tutte !e riviste alle quali r a - tolsono alia iente la 
hanno preso parte, i nostn voslia di campare. e dopo il 
quattro sono stati ii?ati co- Tdeaiornar*' eon le dichia-
me elementi di contorno. di raztoni del p^u telegenic© 
spalla. e non a caso La TV dei m;n:stri. Tambron;. una 
ha pensato altnmenti. e i opera di Puccin:. Suor An-
risultati ogmino ha potuto prbca, con Edda Vmcenad 
constatarli domenica sera, nella parte della protaaoni-
A voler fare un consuntivo <,ta. Un'opera, questa. che 
sommario di queste Sercte n o n n a molto da jtuadazna-
di gala dovremmo dire che r e dall'edizione televis;va, 
quelle di BuscazUonc e d: a n che a motivo della mono-
Modugno ci sono parse sen- ton;a delle scenosrafie. A 
zaltro buone. discreta quel- p a n c . poj. le rserve eon-
la di Charles Trenet. insuf- s u e t o S U S ; J spottacol: lirtei 

' ficienti le altre. a l l a -ry. 
La puntata d: -Y.Y Secolo c „„ , .„. ,. 

ded:cata alia pol.onv.clite ha n S«"f»'-va uns puma a di 
alternato momenti di gran- C , n c I a n J , ° a l P» R d e i l e , *' 
dc drammat.cita a lunshe t r e n»«*-ocrr I na confusa 
pause di stanchezza. mspie- " n P , r e s a d-.rcta- da Tor no 
qab:h dato larsomento e le 5 ° r l a - Pr.ma - dc.'.a (rran-
sue posstbihta espressive. dS 9nerr

A
a d' ™on'-™\ h a 

Pare. Per6. che il documen- ^ a t " m
7

o d 0 a p a S i : n l a n ^ S o r -
tar-.o sia stato ta«Iiato. per d l d : j a r p a l c u n ^ 9afTJf.s m 

rajioni d'orario. e questo v 0 ? t 0 d : Pre^ntaton E se-
spiesherebbe la :mpress:one « u ? a I'r* » 5 u ^ s : < ? e

a , S 
di frammentaneta di alcun; brani ftlmati dedicati alia 
brani ' -^rande cuerra-. abbastan-

II film del lunedl sera. » m « e s t | v a . e la solita 
Anime alio specchio. aveva ehiacchierata d: Roman 
nn titolo deano di un ro- U a d " P1 ^ f 1 1 ^ : , , ^ ^ ; 
manzone a fotoarammi. Si m o "otare la r.duzone al 
trattava. invece. di una pel- niin-.mo indispcnsabile deUe 
l-.cola di esile fattura. una f a r o l e , ^ ^ %\CJjLl ^ S 

d: quelle fiabe in ch:ave mo- L : 3 1; I a ^f.1^ i ^ T ^ 
dema e capitalistica. con la a ™ l ° 1° s t e s ' 0 - m ^ 0 A l m " 
fancitilla che si innamora P" n t a r S l u n Pa '° d l v o l t «-
del prjncipale. arande ma- • 
snat0 di Wall Street, e lui Ieri sera, esplosioae df 
d: lei flno alle .iuiste norze. Canzonissima. E starolta, 
II -pn'neipe azzurro- era, can-can castigatortnut 
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