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Letteratura 

Un awenimento editoriale di grande importanza 

TUTTO BABEL' NARRATORE 
Poeta visionario e ironico 

dell'« Armata a cavallo* 
Un'opara nalla quale • lucidamanta visauto • narrate I'orrido macello dalla guerra e il dramma dalla vio-
lama rivoluzionaria libaratrka - La fanciullazza del gtovana abreo a Odessa a Pincontro con Gor'Kij 
L'apprandtstato nella vita • Pesparienxa dackiva fra i cavalleggari rossi dalfarmata di Budjonnyj 

n deatino dl I«aak Babel' 
trova o*ll* morte, t n e n u u 
n«l 1941 to un «campo » o In 
un careen, un* concluaioo* 
decolat* • sveatursta. non in 
oonauBt* nalla congiuntur* sto
ries in cui. oefli ultimi anni. 
decor**. E* l'operm sua lett*-
raria en*. aeU'insiama, piu di 
quells d'altri scriuori so*t*ti-
ci 1* cui eatstensa hi pur* 
troocat* con inorganico furo
re, lasci* un senso inarmom 
00 d'tncompiutezza. il vuoto 
oaeuro dl una atsgiooe ulta> 
l i o n promts**, possibUe a 
mancata- • Ne&sun terro pu6 
trapasure in roodo coal ag 
ghlaocianta un cuore umano 
come un punto messo al m o 
maoto glustoa: s« in questa 
sentenxa si riepuoga U pro-
gramma dl discipline stilisti-
ca one Babel' peraegul eon 
aaeetloo rigore in ognl auo 
acntto, ci deve smmettere cne 
11 corao del auo lavoro nar-
rativo — afinico in rivoli di 
framrnenti a abboxzj dopo la 
quasi oomplata aiccit* di un 
prolungato ailenzlo (« grande 
maestro del genera letterario a 
del ailenaio *i defint Babel' 
al primo congresso degli scrit-
tori aovietlei, net "34. tra le 
lmprovride risate del presen-
tl) — e come una scnttura 
foraoaamente laaciata aenza 
punto a mats d'una frase. Ne 
dolt komcit; m non ml oanno 
lasciato finite», furono le ul
tima parole one gli si udiro-
no pronunciare il glorao del-
l'arreeto. nel maggio "S9. 

Mel *3B Babel' scrlveva alls 
madre die, leggendo quel cne 
au di lui come autore del-
VArmata a cavallo (Isaac Ba
bel', L'armata a cavallo e al 
tri racconti. A cure dl Glan-
torenxo Pacini. Binaudl, pagi-
ne 439, U n 4000) blaterava-
no 1 critici, gli pareva di sen-
tir parlare di un « lefunto »•-
atanto • lontano quello cbe 
adesso sto facendo da quello 
cbe faoevo prima*. Eppure 
per noi VArmata a cavallo e 
runlco centro naturale dell'ln-
tens* creanona babeliana, e 
actomo ad esso si dispone 11 
sistema lettermrio delle mlno-
ri, • non dl rado perfette, 
sue narraaloni. Come desert 
vera rorganlssaslone dinamica 
di questo cosmo, coerente nel
la sua drammstica incompiu-
tesza, e come fonnularne i crl-
ten costruttivl, oggi oh* una 
prospetuva torse piu limpida 
ci distacca dalle prime sue 
appassionate letture? La pub 
blicaslone dl • tutto • Ba
bel* narratore — pubbiicazio 
ne cbe per ampiezza non ha 
uguali neppure nellURSS e 
cbe potra in futuro arricchir 
ai di ritrovament) nuovl — In 
vita a una fuggevole rlilessto-
ne. <E tacciamo il problem* 
delle versione che, per VArma
ta, a cavallo, e quells < classi
c s », ma certo non lneocepibi-
le di Renato Poggioli). 

Babel' ha lasciato uno *chl«-
•o d'autobiografia letteraria 
aaaal atilizaato: dopo 1'ebral-
ca fandullezea odeaau* (er» 
nato net 1884), I'lncontro con 
GorTrJJ che, ne) '16. gU pub-
blico au «Lecopls'» 1 primi 
racconti; pol, su consigllo del 
grand* acrittore, il distacco 
dalla principiat* pratica lette
raria per immergerst net flu
me tumultuoso dells vita e 
trarre dai suo flusso ireemen-
te forti e formative prove di 
•aperient*; qulndi. oompiuti 
sett* anni di t»le aapprendi-
stato * — U cui momento cru-
ciale fu. imprevista, la rivo-
luiion* — il nemergers nel 
mondo letterario con ) primi 
pezzi dcWArmata a cavallo ap-
pani all'inizio del *34 sul 
• Lef » di Majakovsklj. 

In realta, fm dall'iruzio Ba 
bel' si piega al ritmo dl una 
isplrazfone che raster* L» CUO-
n costante d'ognl sua sent-
tura: un mondo ebraico sca-
broso, ingrato. oppressivo co
me uno spasimo che arda in 
fondo all'anima e aneli s una 
compensazione vital*, a un esl-
to Uberatorio. Per uno scrit-
tore che esordlva nel 1916 la 
tors* atta a penecrare in que
sto nucleo primarlo • a rlpla 
smarlo non andava invocata 
nel gerogllttc) dl un'elucubra-
U metaflsica, unto piu se que
sto scrittore possedeva. come 
Babel', un senso sanguigno e 
rapinoso dell'esistenaa t e r n 
na: U macelk) delta prim* 
guerr* mondial*, ch* scon-
volse tanta squisita >>it?tl)aen 
eifa europea pasciuta dl lautl 
Otilmismi, era Tevento ineso 
rabile pronto a iflfluln orgs-
nlcamente sul giovane Babel' 
cbe gi* s'ers mostrato capaoe 
dl fissare con sgusrdo cinlco 
• pi*toso un* vita wrdida e 
feroc* ancor* oullsl* dalla 
stol ids illusion* dells pace 

Llncontro con la rtolen-
a* scatenata e universalizn ta 
n*lla guern p v B*b««', 
ebrao di Russia, era stato U 
ritrovamsnto di un'anUoa oo-
50*c*nx*: I'anlma bieoa del 
pogrom e. al dl la dl quest* 
•strain* esplostoni. I'anvrgt* 
repnssiva memdiea • ineruen-
t* ch* ai aeereiU sllenaloaa 
msnt*. ognl giorno. sul paria 
dell* socleU. U guarn. quln
di, par Babel' noo fu *roi 
amo*. fu b**tl*ut*, vUU eon 
gil oooni oataatroflel • lueidi 
di un Celine, apoteosl negatl 
•a dl un madornale earnalo 
1 racconti di guerra dl Babel', 
ejtuati nel perlodo di « appren-
diatato» ch* 1'autobiografia 

dichlar* vuoto di open , ma-
mfe*tano con acerbo magi 
stero la facolca, anzi la v> 
lont* babeliana di rapprende-
n nell'esercizio pazient* e sa-
piente del la scrittura, come m 
un'aura vibrant* e vitrea, I'al
to grado di tensione del da 
to esistenziale, la furiosa e bol-
lente energia di vita che atti 
ra lo scrittore con la dop-ua 
forza della curiosit* « della 
carit*. Gia In quest) racconti 
di gu«rra> In uno parUeolar-
mente, II quaccHero. emerge il 
Upo di conflitto etioo-psicolo-
gico che, irrobustito dall'espe 
rienza plasmatnce della rivo 
luzione. diventera oggetto fe 
condo del sottile gioco di pro 
oedlmenU poetici faUArmata, 
1'uomo « buono » in messo al 
cieco impeto dell* violenza. Al 
auo quacchero (parztaie con 
trofigura dell'ebreo) Babel' 
oh* fu asaiduo amaton dei 
cavalli. conferisce 1 aureola d: 
un lnsensato martirto subito 
per amore di un povero ron-
xino muitare che 1'ottusa per 
fidia di un ragazzo di sUUia 
condanna a perversl tormenti 
Questo racconto ricorda certe 
pagine deirjrmata a cavallo 
non solo perch* il motivo deJ 
conflitto narrativo e. m en-
trambe le sedi, un equino e la 
molla risolvente sta in un «u-
periore senso di umaoa pu-
rezza, ma soprattutto perche 
ratteggiamento attivo dell'au 
tore e ovunque quello dl una 
sfuggente ironia. 

Giunti a sfiorare nel concet
to d'irorua U centro suiiseicc 
dell'operan babeliano, ritor 
mamo. per smenurla nuova-
mente, ail'autobiografia dello 
scriiture- £ ' noto che Babel' 
partecipb alle operazioni mi-
Utan della Prima Armata a 
cavallo di Budjonnyj (meoo 
noto e cbe in quell'armau ai 
arruolb coi documenti lntesta-
U a Klriil V. Ljutov, noma del-
l'aniieroico eroe dell 'Armata a 
cavallo, e pseudonuno con 
cui Babel' firmO una serle di 
scruti. Sulla campagna polac 
ca di Budjonnyj, che Babel' 
pose a fondamento del suo 11-
bro, lo scrittore prese minu-
ti e fulminei appunu oL dia-
rio che gli servirono poi per 
u lavoro narrativo. I diari 
permetiono di alierman che 
il rapporto tra 11 dato d'espe-
nenza e 1'elaboraio stik&uco * 
assai stretto e intimo. Del re-
$10 Baoel' stesso dicruarO a 
PaustovsRiJ d'esser privo di 
uiunaguiazionc, di non saper 
«inventare > e di avei mcibo 
sul suo scudo u motto «au 
tenticita*. CiO che inieressa, 
tuttavia, non * questo riscon 
tro, bensi il fatto che tra espe-
nenza ed elaboration* sia in-
tercorso un decisivo interval-
[o di alcuni anni. 

La scoperta etica, e quindj 
stiU^tica, dell esperierua che 
Babel' fece al seguito di Bu
djonnyj fu duplice. La prima, 
che qui e giocoforza tra&cu-
rare, conslstette nella relau-
vizaazione del mondo abraico 
deiia sua lnlanzia odessita gra-
sie ai contatto con la divers* 
— squaliida, cartaasata e de-
pressa — realta ebraica della 
Volinia e della Galuia. La 
spavalda e solare sfrenatezza 
deH'epopea ironica di Benja 
Kxik, nei Raccunit di Odessa, 
probttbumente oasce anche da 
questa nuova autocoscienza 
«etnologica» della propria 
ebraicit* nauUe. La seconda 
grande scoperta (anzi i» pri 
ma per importanza) del Ba
bel' cavajlttggero rosso 6 che 
la violenza del mondo noo e 
solo cieco e malefico sfacelo, 
ma, anche se non riesce a spo> 
gliarsi della sua orricla foga, 
puo riscattarsi in un duro 
compito di liberazione, facen 
dosi violenza rivoluzionana 
E questo tort* senlunento 
morale, sctoliosi tutto in cn-
siallino fluido creauvo, che 
eleva esiremamente i'Armata 
a cavallo supra l'apparente 
mente egemoiuco tisioiugismu 
naturalisuco delle sue pagine. 

II dato « naturalistico » spie-
tato e atrooe diventa salva 
guardia che la violenza, nella 
sua metamortosi rivoiuziona-
n», * vissuu in cutta Is sua 
distruttivlta laceranta, non 
palliate da verecondi velaml. 
Tra limmedlatess* dell'eepe 
rienza vissuta e registrata e 
la sua ncostruuone nell'orga 
oiamo visionario dello stile 
sta, dunque, un rlsolutivo e 
complicate processo di ogget 
tivazjune morale, 11 cui micro 
* Ljutov, ruuelletiuale ebreo 
russo che, con tutu I « uregiu 
dizi w dl un'mtemerat* anmia 
tolstoiana, vive e ague* tra 
le scatenate schiere cosacche 
di Budjonnyj. L'insieme dei 
racconti si artlcola tutto sui 
due plant dell'attegglamento 
riflesso di Ljutov e di quello 
apontaneo del coseechl, en-
trambi sovrastaU, ^on saggia 
e amara maturit*, daUo sguar 
do ironico dl Babel' ch* con-
templa quell'al tro ** steeso, 
o quells fase del proprio di 
venire, che * Ljutov, • che. 
peraltro, mat spegne i* fora* 
d*l problem* moral* e psico 
logioo ch* naso* sempre dal
la violenz*, anche s* rlvolu-
tlonsria. Violena* ch«, nail 'Ar
mata, Bab*)' •eperiment* In 
un* sua form* nlebe* lmm*-
dtata, elementan, facendo co
st dell* condtzlone di Ljutov 
uno etato problematico estr*-
maraenoe dlverso da quello 
delle imani sporchei, oh* • 

proprio di una fase stories 
successive e nasc* quando la 
violenza — quelle stessa di cui 
cadde vittima anche Babel' — 
si fa dispotica, annientatrioe. 
demonica, pur travestendosi 
di panm rivoluzionari. L'lro-
nia babeliana. aliens da un 
romantico soggettivismo. ere* 
una fertile condizione di di 
stacco rispetto alia materia 
del narrare e permette all'au 
t o n dl dominare la oomplea-
*a realta di cui egll stesso e 
parte, sfa non gil pub coo-
sent in di raggiungere in'og-
gettivit* epioa. polche w îssa 

e problematica e la realta stes-
sa su cui ratteggiamento eti 
co-ironico sovranamente e 
creativamente s'esercita. 

Babel', giustificando l'uso ri 
roluzionario della violenza ac-
cumulata da secoli di doml 
nlo dell*uomo sull'uomo, non 
abdica * un suo personale 
pensamento sul concetto di ri 
voluzione. L'ebreo Gedall, nel 
l'omonimo racconto, vede l'an-
tinomla, neeessaria, di rivolu 
done e violenza; • L'uomo buo
no fa opere buone. La rivo 
luzione * un'opera buona d'uo 
mini buoni Ma gli uomini 

buonl non uccidono • e di
c t i o n il suo candido pro 
gramma: « l o voglio nn'Inter 
nazionale di brave persone>. 
Nella Storia dun cavallo 
Chlebnijcov da le dimissiom 
dal partito per un non ripara-
to abuso di potere dl un su-
periore e scrive: «il partito 
eomunista e fondato, suppon-
go, per una gioia e una sal 
da giustizia illimitata, e deve 
guardan anche ai piccolis. 
Ed e important* sapen che 
quando 11 capo di squadrone 
Mel'nUtov, prototipo dell'eroe 
della Storia d'utt cavallo e del 
suo Seguito, scrisse a Babel' 
per esprimergli il suo entu 
slasmo per i racconti, ;li fe
ce anche notare una «inesat-
tezzas. lui. Mel'nlkov, in real
ta non aveva dato le dimis 
sioni da) partito per quel tor-
to, ma aveva semphcemente 
cercato di far valere i suol 
diritti. Babel', tuttavia, lascio 
il racconto cost com'era e si 
limtt6 a sostituire U aome 
« vero > di Mel'nikov con quel 
lo « inventato » di Chlebnikov 
e riconfermO 1'idea dl parti 
to e di comunismo che non 
solo l'intellettuale Ljutov, ma 
moltj combattenfi rivoiuziona 
ri e lo stesso Babel' avevano 

In questa pregevole edizio 
ne di Babel' narratore si se 
gnala un errore di stamps che 
rende incomprensibile uno dei 
piu significativi racconti. La ti
nea e il colore. Nelle righe fl-
nali, a p. 270, «TroickiJ sail 
sulla tribuna, storse le lab 
bra, e disse con voce che non 
lasciava piu speranza: — Com-
pagni e fratelil...» invece di 
«Troicklj > si deve leggere 
«TrockiJ». L'errore * tanto 
piu spiacevole in quanto que 
sto nome finale diventb, dl-
eono, un capo d'imputazione 
contro Babel'. 

Vittorio Strada 

E' morto 
il giurista 
Maramni 

KIRENZE. 24 
II prrrfcs'wjre Giuseppe Mara-

nin;. mt-nibro del Coosiglio su-
periore dtlia magistratura. or 
tiinar:o di dintto co'stitu/ionale 
e preside della f^co'ta di Scien-
te Politicbe dell'uni^er^Ua ds 
Kiren/e. e morto !a notte scorsa 
A\eva fi7 anni. 

Sato a Genova il 16 aprile 
1902 Giuseppe Maramni si lau 
red in gturtxprudenza a Bolo
gna. I primi slurii pitl'Micati 
furono: « Ije oriami delh Sta
tute Alherttno* f i<*26> e * Co-
stituztone politico della Repub 
blica Veneta > (1927). Puhblico 
nel '36 < Classe e stato ml'jx ri-
voluzione francese » cui seoui-
rono numerost xtudi di storia del 
diritto. sempre nel periodo fa 
scista. 

\el dopoguerra il Maranini 
*o)lat>ord anche a divert avoti-
diani della destra economica e 
politico, fra i quah * II Corriere 
della sera *. Le sue idee sulla 
funzione della maaixtratura nel 
lo stato borghexe. in tempi di 
democrazia parlamentare. sono 
contenule in libri come * Go-
verno parlamentare e partitocra-
zia * (19JI)), € Miti e realta del 
la democrazia > U9'3). « Anfi-
nomif della coxtituzione italia-
na > (B54). < La coxtituzione 
che dohhiamo salrare» H96D. 
«Giustizia in catene» (1964). 
*La repuhblica* C1965). t Sto
ria del potere in Italia: 1948-67 ». 
< Magistrato e fumionari *. Da 
alcuni anni Giuseppe Maranini 
si era fatto soxtenitore. nel qua-
dro deU'intoccahile stato bor
ghexe di classe, della moder-
nitd e della funzionalitd della 
maaixtratura fondate sulla sua 
autonomia rixpetto all'esecutiro. 

It Maranini fu un tecnico del
la destra politico italiana che 
si propose di verificare xe il 
nostra ordinamento foxxe prati-
camente adeauata al conxepui-
mento di alcuni fondamentali 
valori preaiuridici posti a base 
delta Coxtituzione: la democra
zia politico e la democrazia eco
nomica dati per pacific! e fm-
mutahil'i. Per il Maranini a fon
damento delta democrazia fu 
sempre la * fnr;a dello stato > 
e non la sorranita vopolare. 

It suo « revisionismo costitu-
zionale » ando di pari paxxo con 
la polemica contro quella che 
eali chiamava «Vinvoluz'tone 
partitocratica >.' una polemica 
che rolero il conxoUdamento 
dell'esecutiro mentre il movi-
mento operaio si battera per una 
sua piu sfr^ffo dipendrnza do! 
varlamento e dal controllo po-
polare: una polemica che chie-
dei'a la reaolamentazione at'u-
ridica dei parliti mentre i co-
munixti chiedei'ano. invece, una 
piu diretta r.incolazione ai pro
gramme elettorati in virtu dei 
quali si e eletti: una polemica. 
infinp. che mirara all'ulfpriorp 
frazionamento della sovranita 
popolare 

Rai-Tv 

Scuola 

Issak B*b*P I 

© 
E' in corso da lunedi la prova per i ragazzi di terza media 

La «novita» deU'esame-colloquio 
Severo giudizio di un gruppo di insegnanti partecipanti alia tavola rotonda 
organizzata a Torino dal sindacato scuola CGIL * II « nuovo corso » delle modifi-
che formali delle circolari ministerial! e i reali rapporti di potere dentro la scuola 

TORINO, gxugno 
Come affrontano l'esame-col-

loquio in corso In questl gior-
nJ 1 ragazzi dl 3 media? Una 
tavola rotonda d'insegnanti del 
sindacato scuola CGIL ha ana-
lizzato questo problems in se
guito alia circolare ministeria-
le del 27 maggio scorso, che 
ha imposto di punto in bian
co, senza nessuna consultazio-
ne. il cosiddetto «nuovo corsos. 

« Siamo di fronte alia con-
sueta imposizlone dall'alto — 
ha detro il prof. Recuperstt 
— che tenta di mettere un 
csppello nuovo a c!6 che e 
Irrimediabilmente vecchio e 
superato » 

Quel che lnfatti contestano 
gli msegnanti non e l'esame-
colloquio che potrebbe anche 
avere una sua valtdita, se nei 
corso dei tre anni delle medie 
Inlenori l'insegnamento fosse 
stato impostato sulla base di 
un fitto dialogo tra professo 
ri e allievl, con un continue 
tnterscamblo tra le diverse 
materia. 

Come si pu6 pensan — al 
(erma la prof. Franzinettl -
che un ragazzo dl 13-14 anni 
(cui la famiglia non ha po 
tuto fornlre ne l'aiuto dl le-
zlonl supplemental, ne tanto 
meno un retroterra culturale 
adeguato al modello imposco 

a Ecco I'tltnco dells op«r* 
piu vendutt nsl corso doll* 
tetlimsns. I numerl trs pa
rental) indlcano II petto ch* 
le i t t m opere occupavano 
nelle clettlAca dell'ultlmo 
nottitart*. 
NARRATIVA 
1) Remsoo: t Le parol* trs 

nei ieflfiiere > • Elnsu-
dl (1) 

1) Arplno: < II bwl* • II 
miele > - Rlztoll (1) 

I ) Vsullikos: « Z • L'erala 
del potere > • PeltrineMI 

4) Sesee: « Un po' dl 
n*M'*c*u* geiie* • 
plenl ( I ) 

5) Gramifln*; «Msrcel rl-
troveto • - Rluell 

SACOISTICA E POESIA 
1) Msncheiter; i I csnn*nl 

del Kniep > • Monde* 
dorl (1) 

da questo tlpo dl socleta ln-
dustriale) possa parlare con 
scioltezza. per esempio. dl un 
film — poniamo il «Bngan 
te di Tacca del lupo » che ha 
visto alia televisione — pei 
poi di 11 passare agll ftventi 
storici di cui quel film par-
la e successivamente na^arj 
arrivare, chissa come, ai con
cetto di proporzione? Tutto 
questo poi alia presenza di 
7 professon di fronte ai quail 
il candidato si sentira tnevt 
cabilmente come dinanzi a un 
tribunale anche se li conosce. 
per 11 fatto stesso che oon gli 
e roal capltato, nel corso dei 
tre anni scolastici, d'mtesse-
re una conversazione col let ti 
va con tuttl e sette insieme, 
awertira almeno rartificio di 
questa situazione, se addirirtu-
ra non sara colto da una pau 
ra invinci bile. 

In effetti, la media aell'ob-
bligo deve essere concepita di 
versamente per poter consen-
ttre che la prova conclusive 
sia fatta con 11 colloqulo. Ma 
e altrettanto evident* che in 
una sif fatta scuola I'esame 
non ha piu ragione d'esiste 
re poiche non si tracts piu di 
selezionare ed eliminare i m* 
no capad, ma effettivamente 
d'lnsegnare a tuttl. 

L'esigenza qulndi dl una 

Notizie 
2) Sampson: < I nuovl ouro-

poi • - Gsrisnti 
3) Maccloccni: «Lettoro d»l-

I'lntorno d*l PCI • Louis 
Althmtor • - foltrinelli 

4) Morttsnelll e Gorvaio: 
tL'ltslta delta Controrl-
ferma t • Rluoll (2) 

5) Pronollnl: • Die * un rl-
tchlo ». Langaneti (4). 

La clsstlflca * ttsta com-
pllats M I dati raccoltl pro»»o 
lo librorio Intarn'eslonalo Di 
Slofano (Genova); Interna 
tlonsle Hollas (Torino); In 
tornsdonsle Cevour (Mils-
no); Catullo (Vorona); Gol 
donl (Vonesle); Internatio
nale Seeker (Pirenie); Unl-
versltas (Trloitt); Cappolll 
(Bologna); Modornlstlma o 
Gromete (Roma); Minorva 
(Napoll); Lattrzs (Barl); 
Cocco (CagllaH); Salvatora 
Fausto Placcovlo (Palermo). 

scuola a tempo pleno, nella 
quale trovl ampio spazio 1'at-
tivita ncreativa, dove si dia 
vita a nuovl strumenti che 
permettano una effettiva auw> 
gestione con la partecipazio 
ne paritaria di tutte le com
ponent! del mondo della scuo
la, in cui le classi non supe-
rino 1 25 allievi diventa Tim-
pellente richiesta portat* 
avanti da) sindacato scuola 
CGIL proprio per distruggere 
11 carat re re selettivo della scuo
la italiana, la quale oropo-
ne come modello «i capaci ed 
I mentevoli». 

« Sono tutti in grado di ap 
prendere — afferma Is prof. 
Ourietti — basta consentln ai 
ragazzi dl parti re dallo stesso 
livello. Oggi invece accede che 
qualunque tipo di sperimenta-
zione, dovuta alia buona vo-
lonta di qualche insegnant*. 
lncontra ostacoli quasi lnsor-
montabili, sia a causa delle 
classi numerose, sia per lo 
strapotere dei presidl e dei 
direttori dJdattlcl». 

A tale proposiLo venlva ci
tato il caso di alcuni Inse
gnanti sia medl che element* 
ri i quali, d'accordo coo I lo> 
ro ragazzi, erano pervenutl al
ia decislone dl d a n U voto 
unico. Alcuni presidl e d i n t t o 
ri didattlci si sono dettl con-
trari ed hanno imposto l'in> 
mediato ripristino del voto dif-
ferenziato frustrando sis gil 
allievi sia I professori. 

Come si sa 1'operato dei pr* 
Aide 6 uisuidacabile « dal 'i**-
so », mentre se a sua volte fa 
una scelra avanzata pub In-

contrare l'opposizlone e uicor-
rere in severe sanzioni da par 
te del provveditore o del nlnl-
stro (vedi caso Mattalia). E 
In questo contesto gerarchlco 
che trovano tmmediata appli-
cazione le cosiddette «novit*». 

« Una scuola cos) ngldamen-
te gerarchizzata — osservav 
va la prof. Greguoi segretaris 
del sindacato torinese COIL — 
nella quale la circolare mlnl-
steriale fa cesto e nessuno si 
sogn* di metterla in discus-
sione (al di fuorl della sede 
in cut cl troviamo) In cui > 
presidl hanno facolt* d'lntar-
rompere un esperlmento dldat-
tlco, minacciando sansioni agU 
insegnanti, lascia scan) mar
gin! se 1* lotte che nol con-
duciamo e quelle che conduoc* 
no gli student! non hanno I* 
steata stntegis, non vanno 
d o * in diresione dl un mutav 

mento del rapporti dl potere 
all'intemo della scuola. 

« D'altra parte e unportan-
te anche u collegameoto con 
l'esterno, con la classe op* 
raia in particolare proprio per
ch* chi subisce la selezione 
nella scuola e n* paga U 
prezzo piii alto sono come si 
sa i lavoratori e 1 loro ngll». 

« Dei geniton — dichiara u 
prof. Recuperati — (mora ci 
si * servm per ristabnire U 
principio di autonta secondo 
il quale l figli hanno lobbli-
go di studiare e basta Ma 
ci sono gerutori borghesi e ge
niton proletari. Spetia al no 
stro sindacato, alia sinistra 
fornlre rmiormazione duett* 
di cib che * la scuola, che 
sigmlicaco hanno le circolari 
deVl'ulumo momento per stabi-
lire I'esame colloquio, ai geni 
ton cbe guardano alia scuo 
la come al mezzo per supera-
re la propria condizione di 
sfruitati, senza renders! con-
to che la selezione colpisce XD 
ognl Upo di scuola le ambl-
zioni sbagliate dei ceti che sca-
lano 1'istruzione come ric-
chezza ». 

E' evident* che in questc 
contesto, ctu crede nella pro
pria funzione d'insegname, ha 
tentato di aiuture 1 propri ra 
gazzi taoendo le cosiddeue pro 
ve general!. < Nella nostn 
scuola — dice mfatu ta prof, 
Franzinettl — abbiamo subito 
aifrontato in maniera praucs 
in che modo era possibile rea 
Uzzare le&aine colloquio. Lc 
aicune classi dove * stato at 
tuato un certo upo d'insegna 
mento abbiamo avuto conter-
ma della vaiidita di cert) no 
stri nietodi, in altre notnamo 
cercato sopratfutto dj evitare 
lo smarrunento di tutu quei 
ragazzi — sono la maggioran-
zs — is cui unica font* di 
cultura * la scuola >. 

Tutto questo funziona, dove 
gli msegnanti sono ooscienti 
di quests realt*. ma qusndo 
si accetta di apphcare la nuo
va dlsposizione ministeriale 
punto e basta, * chlarc oh* 
chi ne far* le spese saranno 
anoora una volt* l ragasal 
0* io dlranno le atatisuche 
dei promossi, rlmandatl * r» 
spinti di qui a qualche giorno, 
anche se moltl assicurano una 
maggiore «clement* s v*r*o 
1 candldatl alii license media 

Sasa Tatd 

Controcanale 
DIGNIT.V E CONSLMO — 

Una settimana Goldoni. un'ol-
tra Turaheniev: autori impor
tant!. commedie mportanti. 
K poi? Son per questo, dicta-
molo fraticamente, il program-
ma teatrale che si va dipa-
nando sul video e meno ca-
suale e uratuito. Son basta 
mettere in sctna un «ckusi-
co» per poter dire di aver 
fatto un'operazione culturale: 
il teatro, da che mondo e man-
dm, ha sempre cercato alme-
wt di entrare in contatto con 
ali interessi del pubblico. di 
essere vivo e vitate. di sti-
molare in qualche modo lo 
spettatore. Per questo il tea
tro piu valido e sempre stato 
quello imperniato sui testi 
contemporanei. O su una ?n-
terpretazione €contemporanea* 
dei « classici >. Anche nel re-
cente passato. la messinscena 
dei «classici» e servita, se 
non altro. a originali prove di 
regia. In TV non e cosi. I 
< classici > giungono sul vi
deo, nel migliore dei casi, at-
traverso interpretazioni cor-
rette ma taJmente tradizionali 
e anonime da risultare scola-
stiche. E cosi, anche gli apet-
tacoli imperniati su testi rm-
portanti diventano spettacoli 
di puro consumo. I telespet-
tatori sono invitati a seguire 
la trama delle commedie, a 
commuoversi, se e il caso, e 
quindi a dimenticare tutto 
tranquillamente. 

Questa, crediamo. sara sta-
(o anche ta sorte di Un mese 
in campagna, la commedia di 
Turgheniev che Sandro Bol-
chi ha portato sul video col 
locandola in una cornice tan
to dignitosa quanto totalmen-
te asettica. Tutto. nella mes
sinscena di questo lavoro, si 
e svolto ordinatamente: le 
scene erano ben disposte, i 
costumi erano armoniosi, la 
recitazione dealt attari era 
composta e ben calibrata, il 
cast era ottimo. Ma il testo 

di Turgheniev ai tempi in cui 
fu scntto e rappresentato in 
Russia, possedeva certo un 
nerbo, una press sul pubblt 
co che gli derivavano dalla 
lucida e allora attuale pole 
mica dell autore contro una 
classe dommante che la rtro 
luzione avrebbe piu tardt tra 
volto: di questo nerbo, d« 
questo mordente, nello spet 
tacol/i teieris'tro non e nma 
sta traccia. Tutto dignitoso. 
tutto in or dine: ma anche 
nella villa d» campagna degli 
Islaev tutto era dignitoso. tut 
to era in ordine e amministra-
to con onore — eppure, da 
quella villa chi voleva vtvere 
se ne e andato. 

IL SOTTOBOSCO - Se il 
primo canale, con Turgheniev. 
offriva ai telespettatori un 
programma di « alto * consu 
mo. il secondo canale. im 
perniato sulla serata iniztale 
del Cantagiro e sulla partita 
di calcio offriva al pubblicn 
un programma di consumo a 
Iirello piu < popolare ». Calcio 
e camoni: ecco VItalia che 
tanto piace a certa gente. La 
serata del Cantagiro, della 
quale abbiamo visto un ore 
ve brano rubondata a Tur 
gheniev era in diretta: ma 
rid non le conferiva portico 
lore vivacita. I « prartdi » can 
tanti sembravano piuttosto 
svogliati; i cantanti del gi 
rone B si muovevano — sia 
detto senza offesa — nel sot 
tobosco della canzone, imitan 
dosi I'un laltro e. soprattut 
to, imitando i piu fortunati 
del girone A. In fondo, nem 
meno il loro rariopinfo abbi 
gliamento riusciva a divertire. 
ormai siamo anche in que 
sto campo al conformismo. 
lnfine, la mancanza del pla\ 
back rivelava decixamente la 
deboHezza organica di molte 
voci: non era nemmeno tin 
beU'ascoltare, quindi. 

g. c. 

afaWaVaWeafl* 
JV/IOTV 

Programmi 

Televisione 1# 

12.3S 8APERE 
• La clvilta cine»e > di Glno Nebiolo 

13.00 TANTO ERA TANTO ANTICO 

13.25 PREV1SIONI DEL TEMPO 

13.30 TELEGIORNALE 

17,e0 GIOCA&IO' 

17.30 TEl.EGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
a) I racconti del faro; b) La vela 

IMS ANIMA DELLA SPAGNA 
« Barcellnna e lo «tUe modrrno » dl Aldo Franchl 

19,15 SAPERE 
« Questa nostra Italia >: Ahru«o e Mollse 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, NotUU del Uvoro. Ctonache H. 
20.30 TELEGIORNALE 
Zl.00 IL FUTt'RO NELLO SPAZIO 

Inl7ia con « LB luna «• ollre » un programma In quattro 
puntate curato da Pirro Angela L'inchfpsta e stata condotta 
nesli Stati Uniti (nel Cenrrl della NASA ed Industrie collr-
K»te) In preparazione drllo <harro sulla luna del 20 lu-
KH«, Ouesta s«>ra verranno osaminaip le immediate conse-
jtuenze della conquista del satellite. 

22.00 PERTHE' 
22,25 MERCOI.EDI' SPORT 

al termine 
TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21.IM TELEGIORNALE 

21,15 MODEI.LE DI Ll'SSO 
rilm. Regia di Merv>n Le Kov. Interpreti: Kathrvn Grayson, 
Red Skeltnn. Howard Keel. Rlfaclmento, in tono medtocr*-. 
dl un clflssico del film-rivlsta (• Roberta », con la rnppia 
Fred Astair - Ginger Rogers) 

22.5J L'APPRODO 
II servizio rentrole, di-iiiralo aniora a| movlmi-ntl rultur^ll 
Italian! della prima meta rte>l srrnlo. parlera dl Ma<stmo 
nontempelll E" previ>to ant-he un ser\l7io suite ville venete 
e sui provvedimenti necessari per salv«rle. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7. 9. 
10, I?, 13. 15. 17. M, 23: 6.10; 
Segnale orario; Corso dl lin
gua tedesca; Per cola orche
stra: 1.10: Mlislca stop; 7.47: 
Pari e disparl: S,30: I-e canro-
ni del mattinn; 9,041: I nostrl 
flgll: 9.06; Tnlonna musicale; 
10,05: !4> ore della muslra; 
11.00: La nostra salute: 11.10: 
I'na voce per vol; 12,05: Con-
trappunto; 12.31: Si o no; 
12.42: Punto e vlrgola: 13.15: 
Vetrlna dl * I'n disco per Te
state »: 14.00: Trasml«tntti re-
Klonali; 14.45: Zibaldnne Ita-
llann; 15)5; 1) glornalo d| 
hordo; 15.15: parata di succc*-
sl: 18,00: Profcramma per 1 pic-
coll: 16.30: Folklore In salot-
to; 17.05: Per vol (lovsnl; 
19.13: I l pi" hella del mon-
dn: Una (avallori; 19.30: Lu
na - purk, 20.15: Se...: 21.35: 
Intervallo muticale: 21,45: t'on-
certo stnfonlco. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore «.3». 
7.3*. 8.30. S.30. 10.30. 11.30, 
12,15. 13.30. 14.3*. 15.3*. 1C30. 
17.10. IS.30 19.30. 22. 24; ore «. 
Sveillatl e ranta; 7.43: Billar-
dlno a tempo dl muslea: 0,11: 
Buon vUlllo; t.lt: Par! e dl. 
sparl: S.40: Vetrlna dl • t'n di
sco per restate *; 0.05: Come 
e perche; 9.15: Romantira; :Mfl: 
Interludio: 10.00: Pamela; 
10,17: Coldo f freddo: 10 4fl: 
Chlamate Roma 3131; 12.20: 
Trumiiilonl reiclonali; 13.00: 
Al voitro tervlilo; 13.35: Le 

i»ccasioni dl Ronmlo VJIII; 
14.00: Arriva II cantaicini; 
11,05: Juke box; 14.15: Ul«<-lii 
In vetrina; 15.00: Motivi MCIII 
per vol; 15,18: Concertl; 16,00: 
L'lnteruttore; 16,35: I* dlscote-
ca del Radlocorriere; 17,10: Po-
meridlana; 18,00: Aperitlvo in 
muslca: 19.00: raimnii a 'lti<< 
tempi; 19,̂ J: Si o no; I9..VI: 
Punto e virgola; 20.01: Nottur-
no di prima vera: 20.45: Orche
stra; 21.00: Italia che lavor.i: 
21.10: II mondo dell'oper.t. 
22.10: Le occaslonl di Romoln 
Valll: 22.10: Nov Hi ditcocraft-
che amerlrane: 23.00: Cr-tna-
che del Me//o)tiorno 

TF.RZO 
10.00: Conri-rto di api-rtm^: 
10 l.>: I concert! di lldehraiwlo 
Pi/7ettl; 11.20: Polironla: II.">V 
l.inrhe da camera Iiall.iiu-: 
12 20: Muslche parallele; 1100-
Intermezzo: lt.4%- I mj.^m 
di-ll'(nlrrprr(«jii>nr: Scherchi'U. 
14,10: Melodramma in «in<osi: 
Fori unto: 15.10: Alexander Ho 
rodln: 16,30: Muslche ItalUn.-
d'ofCKi; 17,*0: Le oplntonl de-
Kli altrl: 17.20: Corso dl lin
gua tedesca: 17.45: ,?. J. Fu\: 
18.00: Notiiif del Terro; 18.15-
Quadrante economlco; 18.30: 
Muoira leseera: 18.45: Piccolo 
planeta: 19.15: Concerto dl oani 
sera: 20.30: Le orlglnl della se-
eonda guerra mondlale; 21.00-
21.00: Celehra'loni ro^slnianr: 
22 00: II Ginrnole del Terzo 
22 30: Letter* dl Napoleone a 
Gluseppina; 23.05: Muslche di 
autori glapponesl 

VI SEGNALIAMO : • S* . . • dl Lord Dtimsany (Radtn 1° ore 
20.M). Nel modesto panorama radiofonlro ndiefno. questa corn-
media aplcca ae non altro per I «uol hrillanti caratteri avTrniu-
rool e per lorllinallU del auo aatora (ua Lor* gran viagflatore 
dal prim! del aecolo). 

Alia vedova di Mus
solini una lauta 
liquidazione; alle 
sue vittime soltanto 
pensioni da fame 

£ di questt piornj la noli 
«o delta concession* delta 
pension* di ret ersibtlita clla 
vedova dt Benito Mussoltnt. 
con relativo pagamento degli 
arretratt. La notizia a ha at-
quanto mdtgnatt. tn quanto 
se e veto che un dtpendente 
dello Stato ha chntto alia pen 
sione, e tale dirttto tn caso 
di sua morte permane per t 
SUOI piii stretti familvm. e 
altrettanto vero che qualstast 
dtpendente statale o parasta-
tale che per rolonta o per 
negligenza. mcapactta od al
tro, arreca danno alia pro-
prteta dello Stato o alia col-
letttvtta. rtene condannato al 
risarctmento dei dannt arre-
catt, oltre a doter subtre tut
te le altre conseguenze pre-
ttste dalla legge 

Se, come appare chiaramen 
te dalla concessions della pen-
sione, la burocrazia m questo 
caso non ha tenuto cemto dei 
crarisstmt danni volontarta-
mente provocati contro la col-
lettitita e contro il nostro Pae-
se, il quale fu portato dal 
Mussolmt alia catastrofe. ce-
pjone dt tante rovine e tanh 
luttl, noi sottoscritti chiedta-
mo: Come mat t parlamentart 
antifasctsti non si sono oppo-
sti alia concessione della pen-
stone a colui che fu crusts-
mente definito crrminale d* 
guerra? 

Dt fronte a tale magnantma 
concessione fatta alia vedova 
del dittatore risulta ancor piu 
evidente e grave lingtustizta 
recata a danno dt quet lavo
ratori che, per la loro gtusta 
ed onorevole attivtta svolta 
contro il tascismo dovettero 
subtre, durante la nefasta dtt-
tatura, persecuztom. violeme, 
sopratfaztoni, dtsoccupaziona, 
mtseria. Essi. intattt, ad oltre 
ventjquattro anm dalla Libe
razione nazionale. si trovano 
ancora costrettt a vtvere nel 
le peggiort condtztont econo-
mtche in quanto. a quet tem
pt, anche quando ebbero la 
fortuna di poter svolgere sal 
tuariamente una qualstast at-
tirita lavorattva, nessuno ap 
plied loro t contrtbuti asstcu 
rativi penstonistict ed oagt si 
trovano. m avanzata eta. o 
senza diritlo alia pensinve o 
con pensiom dt vera tame 

CESARE MASSAI e SIRIO 
UNGHERELLI GIANNIN1 

(Firenze) 

In attesa dei 
« decreti » di 
Via della Stamperia 

Sono della classe 1891, ho 
partectpato alia prima guerra 
mondiale (decorato al valore) 
ed alia seconda. In quesful 
tima contrassi invaltdtta che 
mi fu riconosciuta, ma che 
si e andata sempre piu ag 
gravando Difattt. il primo dt-
ccmbre 1966 fui tnemto. per 
vtstta di aggravamento, all'O 
spedale mtlitare dt Bart do 
ve la Commissione medico 
ospedaliera, presieduta da un 
generate medico, riscontro / ; 
sclerost biaptco sottoapicale 
ed esiti di pleurtti con note 
vole compromissione dello sta 
to generale; 2) bronchtte cru 
mca con enflsema avanzata 

La Commissione, pertanto. 
ritenne opportuno passarmt 
dalla settima alia terza cate 
goria e spedl Vesito della vt
stta alia Direzionc generate 
pensvoni di guerra, via delta 
Stamperta - Roma. 

Dopo oltre due anni dt ft. 
ductosa attesa, tl 13 febbraio 
196H feci un esposto al mini-
stro -iel Tesoro. 

Oggi. pero, dopo oltre tre 
anni di vana attesa sono por
tato a fare le piii amare con-
Siderazioni. 

Reiterate volte mi son tra-
scinato in via della Stampe-
ria per avere notizie. ma la 
rtspoxta e stata sempre la 
stessa, esasperante e turlupt-
nante: « La pratica trovasi in 
esame presso la Commissione 
medtca xvperiore ». 

Ho settantaseite anni. le mie 
condizioni di salute si sono 
aggravate in seguito ad un 
thiarto che mi cotpi nel luglio 

Quando gli Dei dell'OUmpo 
di via della Stampena emet-
teranno il tanto sospirato de-
cretC Axpettano che in muoin? 
Sc questo e il loro program
ma, m'auguro mi precedano. 

ADOLFO MANCINELLI 
maggiore d'artiglieris 

(Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci * Impossible ospitar* 
tutte le lettere ch* ci p*r-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci scri-
vona e I cut scritti non sono 
stati pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro colla
borators e di grande utilita 
per il giornale, il quale terra 
conto sia dei loro suggeri-
menti che delle osservazioni 
critiche. 

Oggi ringraziamo: L. SCRIN-
CI. La Spena; Wanda GA-
RONZI, Verona; Gabnele M., 
Torino; Angelo GIORI, Ron-
cadelle; Marcello NOVARIO, 
Varese; Fiorentino PEAQUIN, 
Aosta; E. CHIAPPORE, S*-
stn L.; Angiolo MOC'Al, Bo
logna; Giuseppe FUMUSA. Ca-
stelvetrano; Dario FEDERZO-
NI, Milano; A. BUDA, Monthe-
hard (Francia); Luigi BOZ-
ZETTI, Quarto Oggiaro; An 
tonm ANDREOZZl. Beneven-
to; V.M.G., Latma (alia qua
le avremmo risposto personaJ-
mente se ci avesse fornito l'in-
dirizzol; Guido GIUSTI e Da-
no BENATO, Firenze <vi se-
gnaliamo che una lettera ana-
loga alia vostra e stata pub-
blicata non molto tempo fai; 
Igino ANTONELLI, Roma; 
Mananna BRUCIA, Gaspare 
DI GIOVANNA e Antonina 
BRUCIA. S. Margherita Beh 
ce; Edgardo SERRA, Roma; 
Michele M., Brindisi (al qua
le vogliamo dare assicurazio-
ne che terremo ben present* 
il suo scritto). 


