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Un progetto di legge sbagliato 

La ques t ione 
del doposcuola 

Una attenta lettura del te-
sto integrate del progetto di 
legge, presentato da un grup-
po di senatori democratico-
cristiani e socialisti, sulla 
istituzione del doposcuola, 
sull'abolizionc delle lezioni 
private e sul riordinamento 
del calendario degli esami, 
gettera sicuramente molta 
acqua sul fuoco dei suoi so-
.stenitori e per contro fornira 
nuove armi a quella parte 
del corpo insegnantc che di-
fende, per ragioni corporati
ve, una situazione ormai in-
sostenibile. II progetto in que
stione e infrVti esemplare di 
una certa po\itica scolastica: 
affrontare questioni giuste e 
importanti in modo settoria-
le per fornire loro soluzioni 
sbagliatc. 

II fenomeno delle lezioni 
private e sicuramente una 
piaga che va guarita. Ha da-
to luogo a vere e proprie spe-
culazioni commerciali, incide 
negativamente sulla prepara-
zione professionale degli inse-
gnanti, opera una discrimina-
zione tra famiglie che pos-
sono o no sostenerne la spe-
sa. Esso e pero una conse-
guenza dello stato attuale 
della scuola italiana. La sua 
radice, infatti, 6 da ricercare: 
nella confusa mole dei pro-
grammi di studio e nel loro 
carattere disorganico e nozio-
nistico che esige dallo stu-
dente una corsa continua per 
tenersi al passo; nella caren-
za di aule e nel superaffolla-
mento delle classi che im-
pedisce al professore di se-
guire trenta o quaranta ra-
gazzi insieme (egli cosi no 
segue un gruppo, lasciandosi 
dietro gli altri, che ricorro-
no alio lezioni private); nel-
l'indegno trattamento econo-
mico degli insegnanti che li 
obbliga a lavori supplemen-
tari. Di qui occorre quindi 
partire per risolvere il pro
blema. 

II progetto, invece, affron-
ta un solo aspetto della que-
stione (quello del trattamen
to economico) per risolverlo 
in modo errato. Che cosa pro
pone infatti? Propone, in pra-
tica, che le lezioni private 
si trasferiscano dalla casa 
deirinsegnante alia scuola, 
attraverso l'istituzione di un 
doposcuola pomcridiano di 
due ore, nel corso del quale, 
appunto, si dovrebbe « assi-
milare meglio la materia svol-
ta nolle ore di lezione ». In 
cambio gli insegnanti rice-
verebbero un forfait di tren-
tamila lire. Questo concet
to del doposcuola-ripctizione 
e ribadito dalla sua estcn-
sione a tutti i gradi della 
scuola c soprattutto dal fat-
to che il progetto di legge 
affcrma che la sua frequen-
za e ci pagamento. sia per 
gli alunni delle elementari 
sia per gli studenti delle 
medic. 

Per chi pud 
pa q a re 

Ci pare cvidente che a quc
sta strcgua non si climinano 
le cause piu serie delle le
zioni private, si ripropone 
assurdamentc un servizio sco-
lastico da cui c escluso chi 
non puo pagare, non si ri-
solve il problema del tem
po per raggiornamento pro
fessionale degli insegnanti c 
si deforma completamcnte il 
concetto del doposcuola, qua
le viene attuato nei moderni 
sistemi educativi. Su questi 
due ultimi problemi vale la 
pena di soffcrmarci un poco. 

II doposcuola non puo es-
sere inteso come una ripeti-
zione delle lezioni fattc al 

mattino, in quanto cosl signi-
ficherebbe due ore di lezio
ne in piii. Esso, applicabile 
per ora alia scuola obbliga-
toria (mentre e ancora discu-
tibile se debba interessare 
anche gli studi superiori), de-
ve essere invece inteso come 
lo sviluppo di una serie di 
attivita — culturali, ricrea-
tive e sportive — organiche 
alia formazionc generale del 
ragazzo e volte ad arricchi-
re la sua conoscenza e la sua 
personalita al di lit delle ma-
terie apprese, con le lezioni 
rcgolari. In questo modo, ed 
6 questo il senso della pro-
posta per il doposcuola pre-
sente nel progetto di legge 
comunista sulla scuola obbli-
gatoria, la scuola diverrebbe 
un centro in cui si esercitano 
le fondamentali attivita for
mative del ragazzo. 

Lavoro reale 
dell'insegnante 

In stretto collegamento con 
questo secondo tipo di dopo
scuola va posto il problema 
deH'insegnante e del suo trat
tamento economico. Assai op-
portunamente il progetto Do-
nini-Luporini propone che 
tutte queste attivita comple-
mentari vengano svolte con 
l'ausilio di altri insegnanti. 
E' un punto decisivo, che, ri-
solto, offre concretamente 
agli insegnanti il tempo e la 
possibility di dedicarsi alia 
loro preparazione culturale. 

L'insegnante infatti non 
puo essere pagato solo per 
le ore di lezione che fa. 11 
suo lavoro reale si prolunga 
oltre l'orario di scuola, nel-
lo studio per prepararsi la 
lezione, per seguire la pro-
duzione culturale piii rccen-
te ecc. Esso, quiiuli, deve es
sere paguto per tutto questo 
lavoro, cui e collegato lo svol-
gimento positivo delle sue 
mansioni. Se invece, come fa 
il progetto democristiano e 
socialista, gli si offre un au-
mento di stipendio a patto 
che faccia due ore in piu di 
lezione al giorno, tutto ri-
comincia da capo. 

II problema, quindi, va ri-
solto in diverso modo. Pri-
mo, aumentando gli stipendi 
degli insegnanti indipeuden-
tementc da un aumento delle 
ore di lezione. Si dia all'in-
segnante uno stipendio ade-
guato alia funzione docente. 
lo si mctta in condizione di 
dedicare il suo tempo alio 
studio e avrete stibito una 
contrazionc delle lezioni pri
vate. Si ricorra quindi alPas-
segno integrative o aH'inden-
nita studio, o all'aumento di-
rctto dello stipendio base, ma 
si riconosca una buona vol-
ta, e senza trucchi. che le con-
dizioni degli insegnanti sono 
impossibili. Secondo. attuan-
do il doposcuola con perso-
nale diverso, ossia inscreh-.io 
nella scuola nuovi docenti che 
collaborino con l'insegnante 
di cattedra. Terzo. realizzan-
do il principio che ogni clas-
se non pu6 avcre piu di 25 
alunni nella scuola obbliga-
toria c anche mono nell'istni-
zione media superiorc. 

Gia queste soluzioni ci di-
mostrano che i problemi af-
frontati dal progetto (al di 
fuori del trattamento econo
mico che puo essere affron-
tato c risolto subito) non 
possono prescindere da una 
visione generale di riforma. 
sia in ordine alle strutturc 
organizzative della scuola sia 
per quel che concerne i pro-
grammi e i critcri didattici 
deH'inscgnamcnto. Dove fare 
infatti il doposcuola se man-
cano le aule persino per fare 
le lezioni? Come eliminarc 

le lezioni private se i pro-
grammi continueranno ad es
sere quelli che sono? Non si 
tratta ovviamente di attende-
re I'attuazionc di tutta la ri
forma per realizzare nel mo
do piii giusto i problemi sol-
levati dal progetto, ma di 
comprendere — a differenza 
della relazione che accom-
pagna il progetto stesso — 
che questi problemi non pos
sono essere risolti con prov-
vedimenti empirici e per 
giunta insoddisfacenti. 

Inline un'ultima osserva-
zione, marginale ma di un 
certo interesse. Perche il 
progetto propone per i prov-
veditori una indennita dop-
pia rispetto a quella degli in
segnanti che dovrebbero fare 
il doposcuola? Perche per 
questo « servizio » si dovreb
be dar vita ad una nuova bit-
rocrazia di ispettori e con-
trollori, pagati sempre il 
doppio o quasi rispetto agli 
stessi insegnanti? Non ere-
dono gli onorevoli estonsori 
del progetto che le strutture 
autoritarie della scuola abbia-
no gia abbastanza burocrati 
pieni di inutili poteri e di 
immeritati privilegi? 

ROMANO I.KDDA 

Cinque premi 
a Vancouver per 
i cineamatori 

italiani 
Al Festival mtern.izionale di 

Vancouver, il cinema d'amatorv 
italiano ha nscosso un notevole 
successo. L'ltalia. infatti. ha vin. 
to 5 dei 14 prom) in p.ilio. 

Degli otto film iseritti al Fe
stival dalla FF.DIC. il Comitato 
dl preselezione ha deciso di 
presontarne r,uattra alia ^iiiria: 
- Pupazzi da rik'^are ~ di Can-
diolo-Moresohi <C. C. Sanre-
mol, » Fashion » di Cii.inni Mau-
tolli (C. C. lU'r^iino). - NYl 
qundro - di Luigi Miuvi <C. C. 
Firenze), •> Sortilesjio - di Gi^i 
Volpati (C. C. Vijte.ano). 

Dei quattro lavori sono stati 
proniiati: - SortUt\i;io », che si 
^ classificato al quarto posto 
assoluto c\| ha vinto la Tara.i 
di bronzo. il pivmio Hro.ulca<t 
ix»r il niiglior film ndatto alia 
Televisiono. cd il diploma di 
merito specialo per la iniitlioie 
interpretazione; - Fashion -, die 
ha vinto il promio jn̂ r il mi-
Klior uso artistieo iella cin^-
pre«a (einoprosa Bell & Ho
well) Al film «NoI quulrO", 
e stato assegnato il diploma di 
merito per il nilqlior sosjuetto. 

Mostra del pittore Ben Shahn 
alia Galleria d'arte moderna 

SI InatiKiirn quesia iiiiutlmi, ullo U, mm Importuiite mostru I|I>| plllore anui Icaiio lion Shahn. Ncllc s.ilc del hi ('.ullcrla 
na/ionale d'arir niodi-nm sono esposlr riMito oporo cho ilooiunt'iilano lalllv ita plttorhu ilrl crmulo rt-allsta amerliuno riul 
lllia oil ORKI. l a nuistrn. cite hu ul.'i oltcnuto Rrumle successo In altrr cltla curopec. «'• apcila Itiltl I i;iornl dalle Id ullc IC. 

Nella foto: - l.llicratlon • ill Hen Shahn 

P. 

II disegno di legge ministeriale sard discusso 
al convegno nazionale dei critici di teatro a Bologna 

Le sowenzioni di Folehi 
agli Enti liriei piu rieehi 

Le storture di un progetto che prevede finanziamenti per gli Enti liriei che hanno realizzato i maggiori proventi e non 

elimina le numerose « aree depresse » - Non e prevista la partecipazione dei lavoratori del teatro alia direzione degli Enti 

E' nolo che il poveruo. 
mvntrc si v inipepiioto alia 
riclaborazionc dvl disegtto 
di legpe sul teatro di prosa. 
si accingc a presentarc la 

legge. stilatn dal ministro 
Folehi, riguardante la lirica. 
Non e'e sicuramente biso-
gno di essere partieolar-
mente versati in questioni 
legislative per sapere che 
questo progetto di legge 
mettera il dito — r/opo frtri-
ti anni di reticenze e di 
inesplicabili rinrii — ?u 
una delle piaghc piu do
lorosa della struttura orga-
nizzativo - culturale italia
na: si faccia avanti chi non 
ha niai sentito dire clie gli 
Enti autonomi liriei sono 
stati vurie volte sul punto 
di chiudere i battehti per 
insnfficienza di fondi: o chi 
pensa che il declino pau-
roso dcll'attivitii teatrale a 
cui assistiamo da anni pos-
sa essere sanato senza ri-
correre in tnaniera continua 
r definitiva al sostegno fi-
nanziario dello Statn. 

In effetti. nella presenta-
zione. del citato progetto di 
legge si dice che il teatro 
lirico < deve essere soste-
nuto finanziariaincntc non 
essendo mai stati sufficienti 
allc sue molteplici esigenze 
i soli proventi dcrivanti da-
gli spettacoli >; e che Vat-
1ii:ita degli Enti < mira alia 
elevazione dell'artc musi-
cale ed alia formazionc cul
turale del popolo >. Queste 
cd altre proposizioni indu-
cono alia ennstatazione che 
anche in sede governatira 
si fa strada il principio che 
il teatro costituisce un pa-

trimonio nazionale e cultu
rale da pntenziare e snste-
nere col danaro pubblico: 
perche — come avviene per 
la scuola, i tnusei. le bi-
bliotcche e co.si via — In 
sua funzione educatira e 
i>i.s*o.stif!iioif(>. /\M« resa dei 
eonti bisogna dire pero che 
a qucsta presa di coscienza, 
da parte del tninistro dello 
Spettacolo, deU'impnrtanza 
culturale che I'attiritn del 
teatro lirico ha per la na-
zione. non corrisponde poi 
nel disegno di legge turn 
serie di proposte che sin 
anche lontanamente vicina 
a sanarc davvero la penosn 
situazione della nostra li
rica. 

Oggi <• doMifiiii si ter
ra a Bologna, ne/' Teatro 
Comunale. un convegno in-
detto dall'Associaztone na
zionale dei critici di teatro 
jter discutere la situazione 
generale del teatro i„ Italia. 
Anticiperemo tlutuptc q»n/-
ehe eonsiderazione sul certo 
non felice. pranctto gover-
nativo per gli Enti liriei. 

Innanzitutto e necessario 
chiarire il valore di un dato 
contenuto nel progetto che 
potrebbe indurre facilmctt-
tc in errore. Dei 13 Enti 
autonomi quivi elencati. in
fatti. bisngna dire che solo 
set hanno carattere stabile. 
e cioe solo set assictirano 
per tutto I'anno il lavoro 
alle masse orchcstrali e ca-
rali e alle maestranzc dei 
tcatri, mentre gli altri svol-
gono un'a'tivita stapionnlc 
spesso limitata a ;ior'ii"f-
mi mesi. Ora. il progetto 
Folehi non accenna a voter 

prendere in esatne <jucsta 
situazione. e <t Innita per 
la ennesima vnltu <i presen
tarc dei palltativi e dei 
puntelli per t.nere in piedi 
una situaziovr graiwmeute 
lucunosu. 

II primo prohlenm che 
andrebbc uffrontnto per una 
seria riforma della vita 
teatrale italiana e infatti 
proprio quello relativo alia 
stubilizzt-zimio di quelle 
masse orchestral: e carali 
che posoim roiifure attual-
mente .// un'attivita ridot-
tissima. e < he tendono di 
eonsegiienzn a spostarti 
verso settori piu redditizi 
della ecoiminia nazionale. 
minacciandu di (fenan/ie-
rarc irrepariibilmente il pa-
tenziale tecnico - mwiculc 
delta nazione. 

I.a eifrti ylobolc delle 
sovvenzioni nnnuuli viene 
elevata di ulntcnu un mi-
liurdo. privwiriffo dot circa 
quattro di < nque mitiardi 
che to Stat" sarebbe tenii-
to a "uddivdere ali'inizit> 
di agut slag' -ne tra gli F.n-
ti Autanoni' liriei ed assi-
milati di tuiUi Italia. F. stn 
bene. Ma ?/ >n vediamo a 
che cosa po>a servire (pie-
sto provveilnnento se non 
tiene accomjuignato da una 
visione pm orgunica dei 
pntbletni de' teatro del nn-
stro Paese. I'erclie i prov-
vedimenti < hv il governo 
ha intenzion.' di prendere 
per fptanto r quarda i tno'.li 
d; dtstribuz"tnc di r/iiesd 
fondi mm 1< nno altro che 
cristallizzarf — qucsta vol-
ta immed'iiiilmente — In 
situazione pr.'r*ir(»r gia esi-

stente. 
Ma questo solo il di-

feito pih grave del proget
to. tcstimoniunzu del per-
manere th una mentalita 
ueocapitalistica per cut •• 
giusto finan:iare eio che 
reiide e lusctur morire ei<» 
che rende meno t senza 
pensare che la eultura mm 
si amministra conic una 
uziendu). I'erche ne esisto-
no degli altri. che ci limi-
teremo ijui ad accennare 
brevemenie. Ad esempio, si 
parla di un comitato di 
conrdinantcnto. istituzione 
che da tempo era del resto 
da piii parti auspicuta. Ma 
in (puili termini se ne par-
la '.' In termini che tendono 
cvidentcmcntc ad accentra-
re il controllo di esso — r 
di conscguenzu di buona 
parte deli'attivitii deijli En
ti Autonomi — nelle mam 
del potere eentrale. Questo 
comitato. a purer nostra, va 
inteso in tnaniera ben di-
ecrsa: deve trattarsi di un 
comitato formato sostan-
zialmente dui sinaoli so-
vrintendenti dei tcatri. che 
si possono accordare libc-
ramente e ncll'intercssc re-
eiproco per lo scambio di 
determinuti spettacoli. al 
fine di ridurte spese super
fine e spesso assai ctfpicue. 
F. ancora. non si trova nel 
progetto Fotctii un dispo-
sitivo che provveda a de-
limitare e chiarire in tna
niera netta i compiti dei 
tovrintendenti da que]'.li 
delle direz'oni artist.che dei 
van tcatri: tpieste spesso 
lion sono che un docile 
strumento nelle mani di 

quelli. mentre dovrebbero 
essere messe in grado di 
agire in libertii e con hi 
plena responsabilitd delle 
proprie seelfe urf/sfiehe e 
r/iJfiini/i. A'IMI si trova ecu-
no alia neeestita di casti-
tuire presso qli Enti auto
nomi un primo nuclei) di 
eompagnie stabili di canto. 
che dovrebbero gradual-
mente diventare la base 
dcU'uttivitu lirica italiana 
spazzando via cost quei fe-
nomeni di maleostume le-
guti alia prassi cottcorren-
ziulc oggi imperante sul 

< mcreato > delle voci e 
delle baechette. \'e st trova 
ombra di iirceiitio «ll« nc-
cessita di togliere le masse 
dei tcatri dalla posizione di 
subordine in cui si trovuno 
per farle entrare ultica-
mente a parteeipare della 
direzione dell'Entc. nel sen
so che i loro rupprcscntunti 
— ussistiti dai dircttorj di 
orchestra e di coro — do
vrebbero essere considtati 
in base alle esigenze tccni-
ehe e prutichc di rcnlizza-
zione degli spettacoli. 

GIACOMO MANZONI 

Una lettera di Aldo Dc Jaco 

« Libri per tutti » 

II grande attore napoletano festeggiatissimo a Mosca dopo la prima di « Questi fantasmi » 

Eduardo portera sulle scene «La Cimice» di Maiakovski ? 
Lo lia detlo ad un giornalista, agciiingendo di eftsere un ammiralore «l«*l jmela sovieliro Dielinira/.ioni di rc^isli •• iioimiii d i n i l lura 

MOSCA, 30 — Eduardo. a| termine delta trlonfale • prim*» di • Questi fanta«ml », ri-
mnia *lle chlanMte del pubblico accorso al -Teatro Maly » (Teleioto) 

MOSCA. 30 — II Mir-
c e » o del prirro t^pettacolo 
delln Compapnia ill F^inar-
do Dc Filipp»> .i Mosen non 
c 5tata una >«»rp;er.a ne \>*-r 

pli soc t ta ton ne per la 
compa.cma. Tutti i highett i 
(I: tutti fi\: spettacoli crano 
stati infatti prenotatt m 
ant'.cipo. 

F'ino dalle prime battuti-
tra il palcoscenico c la pla-
tea si e stabil i to tin rap-
porto dirctto, indice di m-
Jubbio success*). 

< Ho ricavato cnormo c.o-
dimento estetic<» dalhi spet-
tarolo di ogpi — ha dichia-
rato alia Tn*s il noto 
:ei;i>ta teatrale Nicolai 
Okhlopkov. — De Filippti e 
un attore di grande fasci-
no e di i^tupefacente bra
vura. Î a sua recit?.7ione 
abb;na orpaniramente un 
modo \ c r a m e n t e moderno 
con una mapnifica cono
scenza e abilita di appli-
care le tradizioni d*-lla 
commedia dell'artc ». 

NeU'opinione di Okhlop
kov, De Filippo ha fatto 
per il teatro moderno cio 
che Charlie Chaplin ha 
fatto per il c inema. Kgli ha 

in<i.-tral<> il n i«ndo ru'cu t-
com;)li'>^' (ifd'tiomo . -cn-
pl-t ••. :! >:M IcsidcriM J: 
felu'ita. l.i •-i!.! ricer(.a f!i 
un p<->;<> : <!l.i vita 

« Sono i! p.ii entu.-..i-t:-
v«» aniriur..!-' »• ii«'! talento 
(ii F!du.itt!<> i )••• F.Iippo. d i e 
con-idero ti t i rande at'ori-
— lia vlicli.n: ito i! p<>poi.i-
re attorr .-• viet i fo I^or 
I!:n>ki. — Li MI.I recita-
/H'lii' M d.-ti!.v;iie per >t:ii-
plicita e >ir.ct rita. < he H>n" 
le carattcn->*:ehe d: ui'.a 
\ IT.I ,ir!c > 

I! pubbl.(i> di MOM.! (o 
ini.-cp\.i l)t Kilippo attoit-
anehc p«>t i - rm film m e n 
tre le Mie opt re (< F i lunu-
n.» Martin.mo >. « La una 
famicji.i ». « I.e bugie con 
lc gambe l u u l e »> 1<> hanno 
fatto corio>eeri" come dram-
maturgo. Ma forse e stato 
solo u n . (piaiulo gli spett.i-
tori hanno ^ <to una corn-
media di De Filippo da lui 
diretta e recitnta. che il ta
lento di questo prande arti-
stn si e m o t r a t o per la 
prima volta 1:1 tutta la .sua 
for7.a 

Kdtiaulo Dc Filippo e l.i 
sua compa^nia daranno 

do.l.fi ^|)<•tta^•oIl a M o s c . 
per poi pn^emiirt- la !o:o 
l-mrnee :i I>eningrado 

Dal e.iiito MIO F^du.ndo 
h.i detto* * Sono mtinita-
mente feliive che i miei la-
\ o r : abbiano trovato unn 
secoiiila patria n e l l T K S S . 
Da trcntacinquc anni diri-
uo !.i m:a (ompagnia e ho 
.-.critto p:u ili cento rum-
medic Kppuie. alia vigilia 
d'incontrarmi con il pub
blico di Mosca. ero molto 
eriU'/mnato. conic del resto 
tut!.! !a coinpagn:a ». 

F.luardo ha anche d;-
clu.ir.ito di considerarsi un 
discepolo della scuola tea
trale rus'a. < In Italia — 
egli ha detto — cerchiamo 
di n^similare il s istcma di 
Const an tin Stanis lavsky. 
I-e i.lee c i metodi di que
sto grande attore hanno 
trovato discepoli in tutto il 
mondo >. 

Kduardo ha detto poi di 
conoscere assai bene le 
opere di Vladimir Maia
kovski . < Da tempo vor-
rei mcttcrc in scena "La 
cimicc"> egli ha soggiunto. 

H a e v i a m o e pubblichiamo: 
Caro dtrettore, 
reccnlemente, al congresso 

della Comunttd europea de
gli scrittori (che affrontava 
tl tenia del rapi*>rto Jra 
scrittori e cinema, fra scrit
tori e TV), Ciiacomo Debc-
nedctti «'• intcrrcmito per 
condannare fra Valtro i cri-
teri della rubrica televisiva 
t libri per tutti > richieden-
do tnfine — d«M (u orumic 
incidenza che essa ha jier 
ragioni ttvvie sull'orienta-
mento culturale di milioni di 
speltatori e sulle fortune 
stesse del libro — che essa 
venga affidata alia consulen-
za di una eommi^sione di 
critici e stud'msi qualificati. 

Assai confuso di contro 
— nella stesw sede — fu |"III-
ferrenfo di I.ennc Piccioni. 
alto lunzionario della TV ita
liana, il quale da una parte 
rivendico la autonomia cultu
rale degli uomtni che la Itai-
TV assume e •lull'tiltra mi-
uimizzo il valore critico (tel
le svelte culturali impltcite 
nella presentazione dell'uno 

jo dell'altro libnt (si tratte-
\rebbe infatti di sccl'.c sugge-

rite solo dalle fortune edi
torials. dall'insorgsrc di * r<i-
sr » o da chisvacchc). Permet-
timi ora. a distnnza di qual-
ehe scttimana. di ritornnre 
sulla qnrztione ri'*hiamanda 
alia mente del le:tore Va*-
stirdo <lclla nrescntazinic 
— mi pare un esempio . emifo 
(7 comprovare senza equtvoei 
fnriosifd e mnlcosfmnc cli.* 
devono res^are — di « 11 sad 
nella storia d'ltalia i . nnfo-
logia della questione mcri-
dionale curata per I'cditorc 
I.atcrza da Rosario Villari. 
Del libro non e qui I'occa-
sione di tvirlare, fra Valtro 
Paolo Spriano Jo lia cgrcgia-
mente recensito neVa nostra 
terzn paoina non mnltn tem-
l>o fa. Va invece sepnalata 
appunto la presentazione che 
nc ha fatto /'- (mforrrolr stn-
dioso meridional! st a * rcifo 
a mrmoria lc parole del Silo-
ri) Francesco Compagna di-
rcttorc della rivi<>ta napole-
tana * Xord-Snd > 

Se si frntfn di mera infor-
mazionc — lin drffo in pra-
tica Compaqnn — Tion e'e 
che dire, il libro contienr 
dei testi che vale la pena di 
rileaoerc: quanto ocro al va
lore culturale. quanta ai cri
tcri di scclta. quan'o infine 
al piano crif'co 5til quale 
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I'lHuri ,s'e niosso budiumo 
bene: si tratta del solito cri-
terio ajHtlogetico del gram-
scianesimo e il libro e discu-
tibilissimo e per le s tv l ie dei 
testi e jter lc unmotivate 
esclusiotu e soprattutto jx-r 
i L'ommeiiit i qtiali — fatta 
salvu ,la competenza del lo 
storic(} — si basano su i}X>tc-
si di cui gid il Borneo (oltre 
— e doceroso intendere — 
la cquipe della rivista < Xord 
Sad*) ha fatto largamcnte 
giustiziu. 

Ora nessuno intende — «"• 
eridci i le — discutere il di-
ritto del Cotnpagnu a conti-
nuare a costruire castelli di 
carta stuntpata sulle vecchie 
londamenta delle sue conce-
ziom polifiro-ctifftinifi; uW 
c«.«o sjiecitiio pero non si 
tratta ih carta stampata ma 
della utilizzazione a certi tini 
della rete televisiva. 1'na 
prova piii tampante non ci 
jtotrebbe essere della giu-
stezza delle critiche mosse 
da Debenedettt e della ur-
genza che !a sua projiosta 
venga accolla. 

S'e trattato infu'ti m que
sto cuso della mera seqnala-

tzione ai teleabbonati d'un Ir-
j liro iniftostit alia attenzione 
| dei /i i i inonuri TV dal suc-
\ce*so tli vendite? .Yo. rerfo. 
j non 5olo di (picslo < fra I'al-
, fro ri<'s.«tino d«-nli d.-tcollnfort 
|dr - Libri j v r fnffi > che non 
\conoscessc gia la antologia ha 

jKiInfo capire dalle parole 
di Compagna di che cosa ve-
riimrntr .-: trntfns.-e;. S'e 
trattato invece delta imj>>-
stazione di una jxtlemica 
culturale? Cost parrebbe. Ma 
secondo quale costume in 
questo caso la TV puo farsi 
propagandista di una sola 
tesi, puo iinjjorr.' 'nsomma 
una sola camptuta, un solo 
camjxinellino diciamo, clcg-
gendo a giudice in.*imlneo-
bile Francesco Comitagna? 

Valga dunque qucsta let
tera — se rifieni di rttibblt-
carla — a sottolinearc Vur-
genza di rinnovarc una cam-
pagna di opin*one pubhlicn 
JXTCIIC il monopolio telcvi-
sivo sia sottoposto a tin con
trollo <il che e meno tmpor-
tante dal punto di vista cul
turale che dal punto di cista 
pol i t ico; fnle da dctcrminarc 
un costume di informazione 
e di dibattito piii serio di 
quello documentato dalla tra-
smxssionc. 

AI.DO DC JACO 

Neil'SS0 anniversano della na-
scita esce la raccolta dai qut-
derni delle tamoso 

Prediche in j t i l i 

di Luigi E:naud' 

II hbro che OCCUDJ 'I primo 
posto tra i « best-se-iiers »: 

IL GIARDINO 
DEI FINZI-CONTINI 

di Giorgio Bassani 

î O' migiia.o 

Di Bassapi csce ora la 4» edi-
zione dene Stone terraresi. 

Mario Rigoni btern 

il bosco degu urogalli 

Una raccolta di stone di cac-
ciaton. di ammali sel.atici. di 
montagne, che ci trasmettono 
un accento di virile tiducia 
nella vita, dell'autore del Ser-
genle nella neve. 

William Styion 
La lunga rnarcia 

Tra i marine', nelle isole Ca
roline, un forte racconto dello 
scrittoro americano che bta 
conquistando il pubblico eu-
ropeo. 

Al f red Ha,o> 
II mio viso 
perche lo guardi si mondo 

Una tenera e difficile stona 
d'amore dell'autore della 
Raga:za della Via Flamima. 

Henr / Miller 

IMNCUBO 
AD ARIA CONDIZIONATA 

Un viaggio nel cuore degli 
Stati Uniti ch'o al tempo stesso 
un atto d'amore verso la vita 
e una cntica snietata e para-
dossale della civilta amencana 
d'oci'ji. 

Cesare Brand. 
Carmine o della Pitti.ra 
In una nuova eduione il omno 
e ormai «classico >̂ dei diaio-
flhi d'Elicona. 

Nella «Colie.'ione a teatro » 

La tnlogia di V/esker 

La stona di una famiqlia ope-
raia dell'East End bndinese, 
tra <\ tonflitto mondiala • la 

i «que:ra fredda >.. 
i 

Nei «< Libri bivincr-i »: 

Pietro Nenni 

Le prospet t i . f 
del socia!isrro dopo 

la destalmiZiTdz.cr.v* 

Jose Maria Casit, e t 
L'ora del lettore 

II manifesto letterar o della qio 
vane genera-'ione soagnoia 

Due liori i;er raga;;.: 

G an:n Rodan 

Fa;o!e a! t? e'o.-.o 
Dcpo le Filastrctche -r. cie!o 
e in terra — Prcr.o Pra'o 15»ii 
— aueste favcie c f ,o un ta : . i 
comrresso V J Q T V : ^ ra-M 
c m i sera al ;-3-:fona a a ^^a 
barriyna. 

Gio.a;",ni P.r-̂  ii 

Storia r.e!!n ba'e-.1. Jorta 

Ouattro stcr.e di 1.0'mni a 
anima'i condo;:e ir.^anzi con 
ritrro e cc!cre. e \or.y.e a'una 
purgente r"cra :a. 

Segnai a^o a';„-'e r , i :a ive 
Oi \,^.r:o: 

Sa i r r jer 

IL GIOVANE HOLDEN 
3f>» m.g.ia o 

Pa.e — 

II .-rest ere 01 \ i .e ro 

Escono re: r.>.:.i « Ccaia »: 

Cesare Pa.ese 

Pnrra ere il Q2 'O canti 
li c:rroagno 

Nctte oi testa 
Fer'a d'agosto 

Pae?i t^oi 

Halo Ca ' . r o 

II barcre rampante 
II ca.al iere inesistente 
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