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Scuola 
Milano: bilancio dell'* esame 
nuovo » nella media 

La rivoluzione 
per circolare 
ministeriale 

PereM DOB Hteva riascire ed e faltita I'esperi-
menu deireu«ft<€ilkiMM - Lirarti hurtcraticl e 
cakata pltt fe*- La percentile delle becciatire 
H centra atelto crtta e i i periferia - II latiaa ftn-
ziona aacara ceae straajeiito i i discriniaazioM 

Le circotari che hanno 
mandate in vigore l i prima 
eaperienza di * esame-coHo-
quio • per la terza media, a 
sessions unica, invece cbc 
snellire e svecchiarc una si-
tuaziooe ormai insoatenibi-
le, ne hanno ereato una 
grottesca. Baati rivedere i 
fatti: il 21 aprile arriva a 
tutti i Proweditorati la cir
colare del Ministero della 
P.I. sulla istiturione di que-
ati cosiddetti «nuovi eaa-
mi >; per interpreiaria, e 
aoprattutto per cercare di 
metterla in pratica con ul-
teriori disposizioni, e tra-
acorso piu di un mese. Solo 
il 27 maggio il Prowedito* 
rato milaneae ha fatto giun-
gere neHe aingole scuole 
quelle chiarificazioni che 
avrebbero dovuto rivoluzio-
note, a quindici giorni dal-
l'itiizio della sessione. una 
pratica stratificata da de-
cenni. 

Senza alcuna preparadone 
ai chiede all'improvviso agli 
insegnanti di trasformare un 
esame-oozione. cui sono da 
aempre abituati, in un coMo-
quio nel quale a giudizio 
siano • la formazione e lo 
sviluppo della personaHta > 
del candidate Come si poa-
sano adeguare a questo del 
ragand di 14 anni, abituati 
ad uguaglianze del tipo: piu 
silenzio •= voto piu alto, non 
si riesce a comprendere. Im-
prowisamente dovrebbero 
sfoderare una • personaHta 
aviluppata > in un colloquio 
sintetico di tutte le materie, 
da cui aia bandito H nozio-
nismo. 

E' evidentemente impossi-
bile, ed infatti non e stato 
fatto: gli esami si sono svol-
ti come da anni ai svolgono, 
per disciplina. e i voti sono 
stati distribuiti come sempre, 
secondo criteri meritocrati-
ci, II giudizio unico che alia 
fine, nouoatante tutto * stato 
dato, si e rivelato una co-
pertura formale adottata per 
essere in regola di fronte 
alia burocrazia. In realta ai 
vari sufficiente, buono, di-
atinto e ottimo, apertamen-
te si sono associati il 6, 
7. 8 e 9, ricavati. quasi me
dia aritmetica, dai voti ri-
portati nolle varie materie. 

Nessun giudizio sullo 
«sviluppo della personaH
ta », dunque. Ma se questo 
fallimento, dal punto di vi
sta didatHco, era quasi ine
vitable, data l'imprepara-
zione di tutti, insegnanti e 
ragazzi. la grottesca astrat-
tezza della circolare e appar-
sa in tutta la sua evidenza 
quando si e cercato di met-
terne in pratica almeno la 
procedure per giungere al 
giudizio sui singoli candi
date 

I giorni dedicati agli scrit-
ri era no cinque, alia fine 
del quali tutti i compiti do
ve va no essere corretti col-
lettivamente dall'intera com-
mi&sione (tutti gli insegnanti 
di tutte le classi che stava-
no svolgendo esami), o, per 
lo meno, dal consiglio al 
com pie! o della singola clas-
se. Calcolando circa 20 ra
gazzi per sezione, avrebbero 
dovuto essere un centinaio i 
compiti da correggere e di-
scutere collegialmente in cin
que pomeriggi. Un tema, se 
affrontato in questo modo, 
riehiederebbe almeno un'ora 
di tempo! 

Ma la cosa si complies an
cora di piu quando si riflet-
te che del consiglio di una 
certa classe fanno parte an-
che il professor* di educa-
rione fisica e quello di edu-
caziooe artistica che, nor

mal mente, sono presenti nei 
consigli di almeno altre due 
class*, nonche il professore 
di lingua straniera che qua
si sempre insegna anehe in 
un'altra terza. 

Non sappiamo se al mini
stero della Pubblica Istru-
zione risulti che questo tipo 
di insegnanti abbiano il do-
no deiTubiquita dal momen-
to che si vorrebbe fossero 
presenti ad almeno tre se
date contemporaneamente! 
Inaipienza? Dabbenaggine? 
O non piuttosto cak?ok> po
litico, quasi a dimostrare 
che questa e una scuola im-
preparata alle riforme? 

II tristissimo fatto e che 
I purtroppo nessun esame si 

e svolto in forma di coHo-
quio, ne alcun giudizio e 
stato dato coHegialmente. Al 
di la di queste novita quali 
sono stati i concreti risul-
tati degH esami? Oltre al 
fatto, indubbiamente positi-
vo, deH'abolizione della ses
sione autunnale di riparazio-
ne, sono serviti a dare una 
topografia diveraa alle boc-
ciature? Nemmeno questo. 

A far le spese delle boc-
clature di classe, a Milano, 
sono ancora i ragazzi della 
periferia, del quartieri ope
ra! e di immigrazione, quelli 
per i quali e piu difficile 
aasimilare la eultura borghe-
se contrabbandata nelle scuo
le come unica eultura. Qui 
sono normali il 25% di eJi-
minati, mentre nolle scuole 
del centro, frequentate dai 
bambini i cui genitori pos-
sono permettersi gli affitti 
del centro, in genere non si 
supers il S o 6%. Anche lo 
studio del latino (forea cau-
dina per il liceo classico, che 
continua ad essere la scuola 
dellTFlite) segue una distri-
buzione classista: 40-45% 
nelle scuole del centro; 20-25 
per cento in periferia, dove, 
naturalmente, anche in que
sta materia, le bocciahire so
no molte di piu. 

A proposito del latino val 
la pena di sottolineare an
cora una volta il criterio no-
zionlstico in base al quale 
si distribuiscono le varie 
idoneita. Non si giudica cioe 
1'attitudine o meno agli stu-
di umanistici, aperti dalla 
sufficienaa, ma solo 1'attitu
dine alio studio del latino. 
Dietro questa materia sono 
arroccate le difese del tra-
dizionalisti della scuola (e 
sono 1 piu). 

Durante gli esami, ad istan-
ze di maggior flessibilita di 
valutazione, proprio in vista 
di un giudizio globale sulla 
persona I ita, ci si e sentiti 
piu volte rispondere: < E' 
l'unica materia che ci e ri-
masta in base alia quale pos-
siamo dawero distinguere. 
Perche non dobbiamo far-
lo?», 

I>a logica diseriminante si 
e quindi trasferita del tutto 
sul latino, e certo non solo 
per colpa degli insegnanti. 
I-a circolare stessa infatti di
ce di indicare a parte questa 
materia, che qnindi finisce 
col far parte della persona
Hta di alcuni e non della 
maggioranza del ragazzi. 
L'unico vero modo per risol-
vere questa situazione e la 
abolizione per tutti dello stu
dio del latino. Cosl come e 
concepito, oggi, continua a 
perpetuare il classismo della 
vecchia scuola media che, 
ne la • riforma », risultato 
di compromessi e diffieili 
equilibri tra le forze di go-
vemo, ne le successive cir-
colari, sono riuscite a scon-
figgere. 

Anna Guidolin 

Mostre 

La scena urbana in una serie di quadri recenti del 
pittore spagnolo Rafael Canogar esposti a Roma 

Una misteriosa citta 
dopo il colpo di stato 

Rafaal Canogar: < II toldato», 1M7 

Schede 

La scienza 
economica 

come ingegneria 
sociale 

Ronald L. Meek e gia no
lo agli studiosi per un suo 
interessante volun e sulla sto-
ria della teoria del valore, 
Uvoro (Studies in the La
bour Theory of Value, Lon
don, 1956) che, n detta dpi suo 
autore, voleva tungere un po' 
da «ponte» tra marxisti e 
non marxisti su un arpotnen-
to dl tale portata da stimola-
re a una comune ricerca, al 
dl la tanto dei dogmatism) 

• • • 

che delle facili compro-
mission!. 

Questa ricerca prosegue ne) 
piu recente Sciema econa 
mica e ideologia (Bad, Later-
za, 1969. pp. 191. L. 1WX)> dove 
si raccolRono snRK'i apparsi su 
varie riviste sppcializzate ed 
aventl al loro centro una ri-
flessione marxista su Marx e 
sul grandi temi dcll'economia 
contemporanea, vista sempre 

Notizie 
% L'Amminittratlww cemu-
M l * dl Prato hantfitc* II XX 
Pr«ni« l«H«rarl« Prat* d«-
•tinandokt par I'anm 1M9 • 
dit* *par*( risp*Hivain*flt* 
di c«rattora lattorart* • *•*> 
Slttic*, isptrat* al valcrt dl 
clvilU tartl datll M M I I • 
d«N* rMlta dalla Ufeara-
IHMM. P»»ra«M tmmtmtnn 
• I praatla apara dl aaiarl Ha-
Hani, •tampatt lit llafwa Ita
lian* ad adlta tttccttslva-
mairt* al 1. aaaala IMt . Edl-
larl a atilarl cha IfttaMdana 
cancarrar* patrann* lavlara, 
antra H t i kifJIa 1MI, alia 
MgreNrla dal Pram la Mta-
rarla Praia, Cawmm dl Pra-
aW U A ^ M ^^Ua^kai * *WI u^^^a^^^ 

Aidl Mriwi dell* apar* pra-
mlala warrA aaaafMata an 
pram)*, IndlvlftMl*, dl lira 
1JMJM elaicnaa, cha tar* 
•anfarK* la aara dat 7 •*!• 

tambra IMf nal cars* dl una 
Mlann* c«rimonl» pubblica. 
La cammitftlon* gludicatrica 
dal prtmio, II cui fliudlilo 4 
a *a**i *ff*tta Indndacabll*, 
* campaala da Franc* An-
tofllctlll, Arrlf* tanadartl, 
Glarglo tacca, Up* Canllnl, 
C i u r t Grattl, Armando 
M**nl, Sllvl* MICIMII , Gana 
Pampalanl, I raat l* fteala-
nlari, Marie ToWn*, Dl*fl* 
Valarl (aaajratarla L*mno 
Vannlnl). All* C*nwnlt$l*n« 
madatlma 4 l*Klata altr*«l 
f atoll* dl prandar* In aiama 
ancha aper* cha, pur nan 
pr*i*nt*ta al pramlo, rlan-
trln* n*| lannlnl a nallo spi
rit* dal present* band*. 

• II I I lupll* scad* II tar-
mln* par I* presentation* 
dell* apar* al XVI Pramla 
aurapte Cartlna c U I I S M *, 

dcdlcato qu*tt'anno a un'o-
para en* llluitrl il problem* 
demograflco n*l quadre del 
planl per lo tviluppo eceno-
mice, toclsl* * cultural*. La 
cvmmiiiion* o'udlcatrlc* e 
cempetta dalla prof. Nor* 
Fadarlci In rappreaentama 
della Cammlaelon* nationa-
I* Italian* UNESCO, dal dol
lar P. V. Sukhatme in rap-
pr*t*nt*nt* della PAO, dal 
pref. Gluteppe De Meo In 
rappretentania dell'Acc'ade-
mi* naiienale del Llncel, 
dal prof. PranceKo Barlan-
dl In rappretentania del Cen-
tlglio naiienale dell* rkor-
che, dal prof. Eugenie Son-
nlna In repproMnlaiua del 
Comitate Hallano per I* ttu-
dl« del problaml dalla popo-
lailene e da Maria Lull* 
Attaldl dlrettrlce della rlvl-
sla e Ullstat, 

come disciplina storlca e so
ciale, in grado percld di mi-
surarsi, oltre che con i temi 
« consueti »(ma non per que
sto meno controversi) del «mo-
dello » marxiano, anche con 1 
grandi temi dei classic! e di 
quci modern! tentativi (Sraf-
fa, Keynes) sia di riabilitare 
osplioitamente l'orizzonte teo 
rico dei classici, accogliendo 
ne non solo t termini ma 1 
problemt. sia di riferirsi di 
fntto alle grandezze macroeco-
nomlche da essi utllizzate. 
con tutte le differenze, certo, 
che sembra ovviamente inuti
le sottolineare. In ognl caso 
rerciiiuio di superare Vimpas-
se della scuola marginalistica 
in tutte le sue manlfestazionl. 

Sono molti 1 puntl su cui 
bisoKnerebbe soffermarsi ed 
anche espnmere qualche dub-
bio: uno dei piu interessanti 
p dato dal rapporto ideologia-
scicnza, sia in quell'aspetto 
che piii vale ad orientare la 
ricerca sociale in genere, con 
le relative implication! poll-
tiche, sia come uno dei temi 
della riflesslone teorica mo-
derna e contemporanea, dal
la Robinson a Lange, a 
Schunipeter. Ma emerge an
che una proposta ed e quel
ls — ripresa da Bucharin an 
che se Meek non vi fa rife-
rimento — della scienza eco
nomica come « ingegneria so
ciale », capace di accogliere 
tutto il senso della critica 
marxiana deU'economta poli-
tica e l'esigenza di una libe-
razione da ogni fettcismo ha-
sato sulla sempre piu o meno 
nsorgente «mano invisibile» 
di smithiana memoria. 

A volte sembra. pero, che 
il significato del lope ra di 
Marx, su cui Meek offre spes-
so contributi dl rilievo, rischl 
dl essere conflnato piu nello 
orizconte del metodo che tn 
quello del merito, che oggi 
non si pub affrontare piti. 
d'altro canto, a colpi di cita-
zioni. ma che, percib, esige 
proprio un approccio pib che 
metodologico. 

Certo non e facile per oe*> 
suno portaxa anmti • render* 
operant* la grande laaJone 
marxiana: par questo la lat
u m di Meek pub dare, tut 
to sommato, qualche ele-
mento. 

Rafaal Canogar: « Repression* a, 1WI 

Riccarde Fiorlto 

La citta capitalista quasi 
aempre e stata vista dagh ar-
tisti, in questi anni, ora con 
lo sguardo nauseato del ri 
fiuto esistenziale e oia con lo 
sguardo allegro dell'apologia 
filoamericana dcgli ogKetti e 
delle merci. come uno stermi-
nato e indifferenziato agplo 
merato di masse umane per 
le quali non si immaginava 
altra vita e sorte che l'im-
mobilita nei consumi della so-
cieta «aU'americana». In tem
pi piu recenti, questa stessa 
citti comincia a essere risco 
perta, in ispecie dai piu gio 
vani, come il luogo storico di 
massima evidenza dei conflitti 
di classe, come il luogo dove 
l'artista stesso pub fare espe-
rienza concreta delle molte 
forme della violenza del po 
tore. 

Come pitture della «scena 
urbana» le opere esposte a 
Roma da Rafael Canogar e 
presentate da Vicente Aguile-
ra Cervl (galleria « Senior», 
via del Babuino 114) costitui-
scono la serie piu ricca e in
teressante del giovane spagno-
lo che ai sia vista in Italia 
dal tempo della sua esperien-
za « informale». Esperienza 
— ben nota da nol per le pre
serve alle Biennali veneziane 
degli anni cinquanta e per le 
« personali » tenute in questa 
stessa galleria nei '59, nei '61 
e nei '64 — che fu caratteriz-
zata da due period!. Un primo 
periodo piu vitalisticamente 
esistenziale (a moment! un 
risvolto funebre della «pit-
tura d'azione » di un De Koo
ning o di un Moreni) duran
te il quale Canogar dipinse 
ossessivamente, con una sua 
maniera nera assai tipica, la 
sagoma d'una belva; e u n se-
condo periodo, meno gestuale 
ma piii espressionista, di in-
tervento pittorico su fram-
mrnti fotografici d'una caoti-
ca oggettivita della quale Ca
nogar lasciava intravedere 
soltanto massacri in incident) 
stradali e forsennatl guidato-
ri assassin! di auto e dl 
aviogettl. 

Questi due period! della 
esperienza «i nformale » di Ca
nogar furono l'espressione di 
un profondo disadattamento 
e di una nausea esistenziale 
nei confront! della societa in-
dustriale e tecnologica cui op-
poneva tutte le forze di natu-
ra che possono essere concen
trate in un organismo. Con le 
pitture tra il 19«7 e 11 I9«8. 
qui esposte, Canogs" tentn 
una via d'uscita oggettiva al
ia posizione del rifiuto indivi
dua l esistenziale dipingendo 
il racconto freddo d'vma mas 
sa umana in movimento in 
una citta non preeisata. II 
pittore si mette nei mezzo di 
questa massa caotica e la ve-
de alia merci» della violenza 
selvaggia d'un potere anoni-
mo del quale militari. poll-
ziotti e bande « gorilla » sono 
la sola faccia palese (non e 
r>ossibile individuare nessun 
elemento plastico che faccia 
pensare alia Spagna). La folia 
dl Canognr e vista molto plit 
da vieino di quanto la veda 
un altro originale pittore spa-
gnolo come Genoves ma non e 
meno anonima. 

E' una folia senza volto e 
tipicita fattn di sagome sen
za individuallta. dipinte in un 
bianco e nero di fotogramma 
molto moRso e oscurato. Una 
folia che si muove hrnncolan-
do, in uno spazio da colpo di 
stato « gorilla »>, e va sempre 
incontro al pestaggio e al 
mnssacro con moto abitudi-
nario: oppure e bloccata In 
misteriosa attesa come greg-
ge al macello. CI sono mol
ti endtiti a terra, molte ma-
ni levntc in gesti di tumul-
to. qualche pugno serrato. Ma 
1'immatrine e di caos inestri-
cahile. L'immaglne e renllzza-
ta con una tecnlca complessa 
che combina la superficie del
la tela o della tnvola dipinta 
con I'altorilievo a calco dal 
vero. 

Del quadro a rilievo una 
parte e dipinta su tela e un'al
tra parte * dipinta su sagom* 
umane di legno che aggetta-
no lievemente verso di no! 
creando un gtoco di luce e 
ombra duro e nervoao; po! 
e'e sempre un frammento, 
una mano, un particolare 
della figura umana, un ogget-
to che viene fuori, a granaez-
za naturale, reallzzato con cal
co dal vero e dlplnto con co
lore bitumlnoao opaco. 

Rlsulta cosl un racconto che 
a una comblnadona un po' 
soanocrafioa dl frammootl 

sconnessi: quasi fosse il rac
conto d'uno scampato che 
non ha capito ancora cosa sia 
successo e che non connette 
dal panico. II racconto piglia 
cosi il tono della testimonian 
za raggelata. funebre, stravol
ta, visivamente. SI. e'e un col
po di stato; si, e'e un mas-
sacro in questa citta ma 11 
pittore ce ne da un'immagine 
mummificata e molto ambi-
gua. L'effetto spettrale e orri-
do ricorda, in qualche pun-
to, alcuni effetti del nostra 
Recalcati coi suo! stamp! di 
abiti, alttl effetti materici de
gli stracci di Burr! e del cibl 
dell'americano Oldenburg. La 
violenza, io credo, e mummi
ficata per fare risaltare con 
piu evidenza il senso di caos 
della realta, o meglio quello 
che Canogar crede caos. Re-
sta una durevole aUarmante 
sensazione di un mondo im-

* 

Rai-Tv 

Controcanale I' 

mobile, in un vicolo cieco, 
di una citta abbuiata da un 
colpo dl stato fascista. 

Rest a, perb, ancora amblgua 
la relazione simbolica tra fi
gure e significato: Canogar si 
e «calato» nella citta quasi 
fuggisse la sua precedente si
tuazione di artista ed ha sco-
perto la massa umana, ha co-
minciato a mischiarsi ad essa 
A mio giudizio la relazione fra 
figure e significato resta am-
bigua perche Canogar sent* 
la massa umana come sceno-
grafica materia « informale » 
e pittoricamente usa le figu
re umane soltanto come segni 
gestuali. 

Canogar si e awicinato al 
tema contemporaneo della cit
ta capitalista e vede la citta 
come il caos della realta per 
che non vi ha riconosciuto, 
da pittore, non tanto le for 
me vecchie (ammodemate) 
quanto le nuovissime d'una 
situazione di classe. 

Senza voler togliere nulla 
alia tragedia del tempo no 
stro e alle difficolta immani 
del fare pittura ogpi si pu6 
affermare che gli aspetti del 
mondo visti e dipinti come 
spettacolare caos da Canogar 
In verita sono aspetti di in-
calzanti conflitti di classe (an
che se si manifostano in for
me inusitate, non «classiche» 
immature e occultate). 

E' possibile che un nuovo, 
vero sentimento plastico con
temporaneo della citta possa 
essere costruito da Canogar 
ristrutturando piii esattamen 
te meno spettacolarmente. il 
modo di vedere e 11 modo di 
dare forma pittorica nell'espe
rienza concreta della lotta di 
classe. 

Dario Micacchi 

Aperta a Ferrari 

Mosira antologica 
di Gaefano Previati 
E' stata inaugurata, al Pa

lazzo dei Dlamanti di Ferrara, 
la mostra antologica di'Ua pit
tura di Gaotano Peviati 11852-
1921)) curata dalla Direzione 
del Musei Civici. 

flanno prcstato opere inipor-
tanti, oltre a numerosi code-
zionisti pnvati. le maRgion 
*!alli'rie n.i/mtiali e comutuli 
(i'.ute nioiicrna afliiiche nella 
citta natalo del maestro (erra-
rese fossero esposte le opere 
piii tipi-.'lie e siifmlicative e 
c«si nsultdsse con evidenza il 
suo apporto personale al rm-
nuvamento dell'arte in Italia 
operato. nella corrente divisio 
nista, assieme a Pelizza da 
Volpedo. Crubicy e Segantini. 

La rassegna occupa 18 sale 
del Palazzo dei Diamanti ed 
e divisa tn due seziom: quella 
dei dipinti negli ambienti del
la Galleria Civica d'Arte Mo
derns e quella delle opere gra-
flche al Centro Attivita Visive. 
II catalogo riccamente illu-
stra to raccoglie contributi cn-
tici di Palma BucarelU. Fortu-
nato Bellonzi, Renato Barilli e 
Maurizio Calvesi. La rassegna 
restera aperta flno a tutto ot-
tabr*. 

MUSICA E SOCIETA' - 11 
documentario di Giorgio Mo 
ser, Samba e Saudade. mcofi-
tri con la musica brasiliana. e 
un diicrelo esempi') dt una 
buona ititenzione mal sfruttu-
ta: sopratutto per i/ sftnpihi 
smo dellu sr<Agiment<> e per 
la aommarieta di numerose sv-
luzioni narrative. E tuttarta 
resta un momento positivo nei 
rastisvnvj panorama di « res 
segue musicali » che la Rai 
Tr ci ha offerto in tanti anni. 

Pur affrontando. infatti. una 
musica ed H« paese cosi « jol-
kloristtci » come r! Brasile. 
Moser hu tenfato di costruire 
un disenrst) cm alcune vena-
ture xocioloQiche e qualche 
giudizio «politico»; utili a 
Mabilire un certo rapporto fra 
musica e realta sociale. Ija 
prima parte, sopratutto. quan
do Moser affmnta una velo-
cisxima panoramica delle ori-
gini della musica brastliana; 
e quando poi si so}ferma lun-
gamente sidle favclas ed i fa 
velados (nei sobboruhi della 
spaventosa miseria di Rio) il 
documentario sembra infatti 
ancorarsi — sia pur nella som 
marieta di un di.scorso tele-
risivo — ad una indagine suf-
ficientemente riqorosa, che po-
trebbe fjuidare il tefespetfalo-
re alia comprensione di al
cuni momenti della musica 
braxiliana. Tuttaria. da quelle 
« premesse » il dt.scor.fo corre 
troppo velocemente verso la 
fiine: e con una rapidita tale 
che tutta I'analisi degli ultimi 
anni di quella musica diventa 
una sequenza di affermazioni. 
giuste a volte, ma comunque 
indimostrate. Non bastano in
fatti alcuni giudizi esatti sul 
regime militare per portare 
alia comprensione dei fermen-
ti nuoii che tentano il supe-
ramento della < bossa nova »: 
specie quando le rarissime 
esemplificazioni delle canzoni 
nuore di protesta (il cui testo 
4 forse piv importante della 
musica) non vengono nemme

no tradotte. Tanti rdieci ci 
sembratuj utih propria nella 
misura in cui il du>corso ap 
pena accennuto da Moser ci 
membra una xtrada che po-
trebbe essere utilmente .~>eaui 
ta per cost run « spettacoh * 
mwncali nei quali non manchi 
spazw all mtelliaenza crittca. 
Per far questo, tuttavia. oc-
corre piii coraggio e — sopra
tutto — maggior sensibilila 
narrativa: le panoramiche ca 
suali su paesagai e fagliame 
vari che accompagnano le 
composizioni (specie nella se 
canda parte del documentario) 
sembrano fatte apposta. in 
fatti. per scoraggiare I'ascol 
to e confondere le idee al te-
lespettatore (il quale gia per 
suo conto ha dell'America IM 
Una una visione. imposta da 
decenni di folkloristici miti. 
di un paese esoticamente af-
fascinante e lussureggiante-
e dor'e invece lo squallidn 
Nordeste di cui. tanto per fa
re un esempio. pur $i parla 
nei finale?). 

• • • 
OTTO ATTRICl - Avendo se 
guito. sul prima canale, I'm-
tera secanda parte di Otto 
donnc. ci sembra doverosa per 
lo meno un rilievo: che la 
prestazione offerta dalle otto 
protagoniste (l^xura Carli. El 
rira Cortese. Marina Mal/atti. 
Angela Cardile. Laura Adani. 
Anna Maestri. Ottai^ia Pic 
colo. Marina Bonfigli) e una 
perfetta dimostrazione di co
me non si deve recitare. E 
poiche e impossible pensare 
ad un colossale scivolone col 
lettivo dobbiamo pensare che 
la maggiore responsabilita ri-
salga alia regia di Mario Fer-
rero: o forse anche alia po 
litica televisiva. che costringe 
a mettere insieme in sette ad 
otto giorni lavori frettolosi ed 
inutili come le Otto donne, tra-
volgendo nei disastro anche 
chi non ne avrebbe responsa
bilita. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
IMS LA TV DEI RAGAZZI 

a) I racconti del Rltorpjmento; b) Nei paete delle belva; 
II pennello maoico. 

19/45 TELEGIORNALE SPORT, Notizie del lavoro, Cronache 
Italian*. 

20,31 TELEGIORNALE 

21,M LA BATTAGLIA Dl NORMANDIA 
E' un programma che si inseritce nei Document! di ttoria 
e di cronaca. II documentario e ttato girato da una equip* 
francete e, questa volta, anche per la TV Italian* e rima-
ita la firma di Daniel Coustelle. La version* italiana e di 
Arrlgo Petacco. II documentario ricoslruisce la battaglia 
che comlnci* con lo sbarco (« il giorno piu lunge ») e pro-
•egui per quasi Ire mesl, esatlamente venticinque anni fa. 
Alcuni dei protagonist) ricostruiscone di persona i fatti nei 
luoghi slassi ove essi avvennero. 

22,00 PERCHE' ? 
Ancora temi legal) all'eslale: I'alimentazione e gli occhiall 
da sole. 

22,25 MERCOLEDI' SPORT 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 DOMANI E' UN ALTRO GIORNO 
Film. Regia di Leonid* Moguy. Tra gli interpret!: Anna 
Maria Pierangeli, Annamaria Ferrero, Arnoldo Foa. Il film, 
del 1950, tratta II tema del suicidio, attravarsg I'etperienza 
di tre personaggi. Alcuni critic! lo ritengono I'opera pig 
valida di Moguy. 

23,10 L'APPRODO 
Oltre al contueto servizio dell'inchiesla sul movimenti cui 
turali del '900 ilaliano, II settimanale ha in programme un 
servizio sul museo che raccoglie le opere di De Nittis. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10, 12, 13, IS, 17, 20, 23; t Mat-
tutlno mwsicale; 7,10 Musica 
slop; 7,47 Pari e dispari; 0.30 
Le canzoni del mattino; 9 I 
nostri figll; 9,00 Colonna mu
sical*; 10,05 Le ore della mu
sica; 11 Una voce per vol: ba-
rilono Dlno Dondi; 12,05 Con-
trappunlo; 12,31 SI o no; 12,3* 
Letter* aperte; 12,42 Punto e 
virgola; 12,53 Giorno per gior
no; 13,15 La Corrida; 14 Tra 
smissionl regional!; 14,37 List! 
no Borsa di Milano; 14,45 
Zibaldone Italian*; 15.45 I no
stri success!; H Vlsto dal 
grandi, visto dal ragazzi; 1e,30 
Siamo fatti cosi; 17,05 Per vol 
giovani; 11,25 Sui nostri mer-
cati; 11,30 Orchestra dlrette da 
Bert Kampfert, James Last, 
Stanley Black e Tony Tatch; 
20.15 Tutto II caldo mlnuto per 
minuto; 21 Corl da tutto I! Mon
do; 21,15 Concerto del clavi-
cembalista Ralph Kirkpatrick; 
22 Tribune sindacale. Confe-
renza slampa della Confcom-
merclo. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ora 4,30, 

7,30, 0,30, 9,30. 10,30, 11,30, 
12,15, 13,30, 14,30, 15.30. 14,10, 
17,30, 11,30, 19,30, 22, 24,; * Pri
ma dl cominclare; 7,43 BHIar-
dino a tempo dl musica; 0,15 
Boon vieggio; 0,10 Pari e di
spari; 0,40 Vetrina dl i Un di
sco per restate»; 9,045 Come 
e perche; 9.15 RomanDca; 9/40 
Interludlo; 10 Roderick Ran-
dam; 10,40 Chlmate Roma 3131; 
12,20 Trasmlssionl reglonall; 13 

Parolificio G- ft C ; 14 Juke 
box; 14,45 Novita dlscografi-
rhe; 15 La rassegna del disco; 
15,35 Canzoni napoletane; 14 
Una voce al vlbrafono; 14,35 
La ditcoteca del Radiocorriere; 
17,10 Pomeridiana; I I Aperili-
vo in musica; 11,55 Sui nostri 
mercati; 19 Estate in cilia; 
19,23 Si o no; 19,50 Punto e 
virgola; 20,01 Rlusciranno gli 
ascollalori a seguire questo no
stra progremma senza addor-
mentarsi prima della fine ?; 
20,45 Armando Trovaioli al pia
noforte; 21 Un lunedi del '43; 
22,10 Parolificio G. A G.; 22,40 
Appunlamento con Nunzio Ro-
londo. 

TERZO 
0,30 Benvenuto In Italia; 9,30 

Un racconto per le vacanze; 
10 Concerto di aperture; 11,15 
Tastiere; 11,35 I Ouertett) per 
archl dl G.F. Mallpiaro; 12,10 
Universil* Internazionale; 12,V 
Civilla strumenlale italiana; 
12.55 F. Schubert; 13 Inlermez 
zo; 14 Voci di ierl e di oggi: 
tenor! Aurellano Pertile e Car 
lo Bergonzl; 14,30 II disco in 
vetrina; 15,20 E. Bloch; 15,30 
Concerto del baritone Andrzef 
Snarski; 15,55 C. Balbastre; 
14,10 Musiche Italian* d'oggi; 
17 Le opinlonl degli altrl; 17,20 
G.F. Haendel, A. Vivaldi, G.P. 
Telemann; 11 Notizie del Tor-
zo; 11,15 Quadrente economi-
co; 10,30 Musica leggere; 11,45 
Pagina aperta; 19,15 Concerto 
dl ogni sera; 20,05 Concerto sin-
fonlce dlrette da Peter Meag; 
22 II Giornale del Terzo; 22,40 
Rivista delle rlvlste. 

VI SCGNALIAMO: II chiodo nei soffitto dl Mario Prettl (Ra
dio 1, or* 20,15 — E' una dlveiiante commedia che, facendo it 
verso alle storie di fantasml tipkament* Inglesi, non rinuncia 
a crlticare I'avldlla e I'egolsme lipid di una sociata basata sul 
denaro. La regie 0 di Rugger* Jacobbl. Tra gl! interpret); Laura 
Carli, Andrelna Paul, Mario Felkianl. 

nttdn 
BJU'W 

Le 10 lire in piu 
non frenano la 
diffuMone 
de « Tl'nita » 

Sono un dutusore de « I'L'nt-
ta» e posso dire che l" • 
mento di 10 lire sul prezzo 
del gtomale non ha portato 
a reaztont negative. I mili-
tanti che lo comprano abi-
tualmente, con not diltusort 
non pongor.o il problema detf 
le w Itre. I stmpatizzanti m-
vece. la questione deUaumem-
to del preteo la pongono al 
fine di xntavolare con not una 
dtseusstone poliUca e per co 
noscere le cttf/tco/ta ttnanzia 
rie del giornale. ben coiua-
pevoli di etsere anchessi to-
stenttori e ftnanztaion. 

LU1GI PIZZOCR1 
(Milano) 

Ho avuto una oreve e ami-
chevole dtseusstone con m 
ditfusore de «I'Unita» che 
tutte le domentche. da annt. 
mi porta in casa il vottro 
giornale. Questo dtffusore si 
preoccupava deU'aumento del 
prezzo e tntendeva spiegarmi 
che purtroppo dall'l luglio d 
giornale costava W lire in ptit. 
E cktedeva a me d « sacrt/l 
cto B della maggiore spesa. te 
mendo maoon che d'ora m 
avanti non avret vu comjtra-
to «I'Unita » 

Ut sono messo a rutere e, 
scherzando. gli ho chiesto 
per chi mi prendeva. .>e rite-
neva cioe che per 40 lire al 
mese avret dimenticato U 
giornale che leogo da tanti 
annt (lo leggo anche lurante 
la settimana. ma lo compro 
tn edicolaj. Sono tutt'altro 
che ncco, pert ntengo dl po-
ter fronteggiare il * grave sa-
crifiao > deHe 10 lire. B so 
bemssimo che « VUnxta ». fi-
nanzmta solo da not lavora 
tort, & stata costretta. te vo
leva restore in piedi. ad ait-
mentare U prezzo. 

G. BOSSIN 
(Firenze) 

Fantasie 
sul vitalizio 
ai vecchi 
combattenti 

Ho letto dJt>ersi giarnaii 
fcompreso U nostro) e ho 
constatato che per tutti t <-e 
clamt inolUati dagh ex com
battenti del '15-78 riguardo al 
non giustificato ritardo actio 
concessione deU'assegno vita 
lizio, nessuno ha smentilo u 
signor generate prestdente del-
I'Ordine delle beneflcenze di 
Vittorio Veneto. II aenerale 
si e sempre difeso per t ec 
cessivo ritardo, dando la cot-
pa all'80 per cento delle do-
mande presentate sbagtiate o 
mancanti di documentL 

Cib e una bugia dl coma-
do ed e facile contwllarla t 
e smentirla. Sulle domande 
si dovevano scrwere le gene 
ralitil e unire il certificate 
penale. E tutti I'han fatto. si 
doveva accludere anche il nul 
la osta delle tasse e il logiio 
matricolare, perd questi due 
ultimi document: ci fu detto 
che non occorreva piii acclu-
derli perche sarebbero stati 
richiesti d'ufflcio. Qutndt quel-
ISO per cento di domande 
s'.^^lialf sono una pura tan-
tama. tiastavano le sole gene
rality e I'anno dt nascita per 
poter defimre i vari cast nei 
piii breve tempo. 

J combattenti sono tutu 
d'accordo nei dire che il ri
tardo e dovuto solo a inca
pacity dt organizzaztone lo 
ho 80 anni, ho fatto 7 annt 
di guerre e, giunto a que
sto punto, mi chiedo quanto 
dovrd ancora vivere per ot-
tenere il mio meschino asse-
gno. 

SILVIO FORTUNA 
(Roma) 

Peggio che il 
fascismo: arrestare 
a vista i 
mascherati 

Non sarti sfuggilo il tnpu 
dio dei giornah borghesi nei 
dare lannuncio che e stata 
nesumata una legge fascista 
del 1931 con la quale st da 
potere a qualunaue poliziottc 
dt arrestare « chiunque » ven-
ga trovato mascherato tn una 
pubblica via. 

Sia ben chiaro che non vo-
glw spezzare una lancta a fa-
tore di onjosessuflli travesti-
ti. E' il prmcipio gmridtco 
che mt desta sdegno e orra-
re. Nientemeno si da potere 
ad tin qualstasi poliziotto di 
arrestare, ossia dt mandare 
in carcerc, una persona 
a chiunque » per un fatto che 
non e previsto neppure com* 
reato dal Codice penale, mt 
e soltanto punito, da un re-
golamcnlo di polizta promul 
gato da una delle piu mfamt 
dittature mat csisttte tn Eu-
ropa. con una semplice multa. 

Quando il Minculpop del 
ventenmo fece promulgare ta
le regolamento, git omosses-
suali non gh passavano nep 
pure nell'anttcamera delle 
mentngi. Tale misura polizte-
sea ebbe origme infatti dal-
Vattentato Schtntu, nei 1930, 
attentalo diretto contro la per
sona di Mussolini e che non 
soltanto non ebbe luogo ma 
nemmeno rbbe tempo di im-
ztarst dt fatto. La delaztone 
di uno spwne portO all'arre-
sto dello Schtntu. La per qui 
sizwne effettuata nei suo al-
loggia portd al nnvenimento 
di flue bombe a mano e di 
dtrerst indumentt fcmmtniH 
(parrucche sent dj gomma, 
ecc). Pare che lo Schtntu vo-
lesse attentare a Mussolini 
travestito da. * giovane tta-
liana». II processo farsa si 
conclusc con la condanna a 
morte di un uomo che non 
aretifl compiuto nessun ilto 
f idoneo » a consumare un de-
litto (se delttto pud chiamar-
st il cercare di eliminare un 
tndividuo che soli pocht anni 
dopo mandd a morire centi-
naia di miQliaia di giovani). 

Dott p. VOEOSLE 
(Merano) 


