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Marxismo Lettera da Berlino 

Pubblicato in italiano un saggio 
sul pensiero di Karl Marx di Alfred Schmidt 

H concetto 
di natura 

H concetto dl «n*tura», nel-
1* stori* dell* cultura borghe-
**. fa coppia con il ooocetto di 
« storia » * progreaalvament* 
gli fti contrappon*. lino al ra
dical* divorsio ft* «*cim» 
dell* natura* e mtrttam dello 
sptrlto*. fr» «1« due culture* 
*ttu*imente to atto nelTorfav 
nuoMtone detle, cuttura bor-
gheat. Hon e un caao cba 
quest* adMtone it* nata con 
il aorfere • lo •viluppand del
le adenae naturall modame, 
stmtamenta iotrecciate. a 
partlre da) Rtaaaetaiento. con 
la creactta dell'« industrla» 
modama • dunque con la tor-
maaiona del modo dl pro-
duttone capttaUatko e deua 
societa borsheac. N* e un ca-
so che 11 divorzizo fra natura 
• atoria sia ctivenuto lrrepa-
rabile neU'epoc* delta plena 
maturita deUa aocieta bor
gheae e deUlmperuUlsmo. 

L* ptofreaalva escluslone 
delta natura dal mondo della 
storia sottende ed esprime, 
nella storia deUa coadenza 
borfheae. un graduate restrin-
Rlmento della vUuone deua 
realta atorice>aod*le alle for
me politiche (la *toria come 
storia delle guerre, della dl-
plonwsla, datll SUtt. che an-
cor oggi la atragrande mag-
gloranza del giovani trovano 

cut maniiall acolastlci non so
lo in Italia) ed alle forme 
culturall (la atoria delle for
me della coacienn borgbese 
ridotta In ultima analisi a 
storia di probleml filosotlcl 
che d tramandano da aiste-
ma a aUtama, attraverao una 
gaUerla di viajoui fenerali del 
mondo aempre mancanti il 
bersagllo). Di contro a questo 
mondo delta storia at erge 11 
mondo della natura. che non 
ha storia e che e pure ripe-
tizione dl leggt flaiche. chlmi-
che, ecc. 

In tale organjamo bipolar* 
del sapere non trova adegua-
ta aistemazdone quel conti
nent* intermedio. quella ve
ra e propria cerniera fra na
tura e storia, che e l'aecono-
miaa, lntesa come modo dl 
produzkme e dl rlprodu-
zjone della vita social©, come 
organizsaalone stotica del ri-
cambio aociale organico. Nel-
1'organlamo delle scienze bor-
ghesl, infatti. ridticenti la real
ta sociale ad un sistema piu 
o meno strutturato dl insie-
mi dl funzionl e di relazionl 
Interaoggettive (al diversi li-
vein deU'economia, della poll-
tica • dell'ideologla), l'«eco-
nomla» trova posto come li-
Tello infrastrutturale della 

m lotta per I'eatstenza», della 
lotta fra gll uomini e fra gli 
Stati per aoddisfare 1 biaogni 
con 1 men! acarsi offertl dal-
la natura, aecondo le eterne 
leggi della domanda e del-
I'offerta, della concorrenza o 
della regolamentaztone violen-
ta (atatale) del mercato. Es-
aa e la iter* naturallzzata 
(destorificata) della storico 
economla di scambio e degli 
itorici rapportl mereanttll 
modarnl, sulla quale si erge il 
mondo delta storia. ridotto al
le forme dl relazinne volonta-
n e (politiche e giuridirhe) e 
culturall-

La durezza di questa vlsione 
ideologies del rapport i socia-
li modem!. che e il referente 
teorico atoricamente decisivo 
della scissions fra natura e 
atoria, ha un preciao suppor-
to storico-roateriale; 1'organiz-
sazione del modern! rapportl 
di produzione come sfera au-
tonomizxata dello scambio di 
merci e dello sfrutUtnento del 
lavoro ridotto a merce, da 
parte del capitate, attraverao 
uno scambio ineguale (salario-

foraa lavoro) finallzzato al 
profitto. La destorificazione 
(naturalizzazione ed eterniz-
zazlone) del rapportl socia-
11 di produzione prima anco-
ra che nelle forme dl co-
scienaa della cultura borgheae 
e un fatto real* net quotidia-
nl rapportl di scambio fra la
voro aalariato e capitale, or-
ganlaxatl in maniera tale che 
aia fatale (neoeasario, «natu
ral* •) per la riproduzione or
ganic* del capitale coal co
me della forza lavoro, rtpro-
durre • perpetuare la forma 
di relaalone fra l'uno e lo 
altro, 11 rapporto steaao fra 
lATOro aalariato e capitale. 

A partlre da qui, dalla du
plies natura del lavoro mo-
derno, « llbero » • « forsato » 
al tempo steaao, tin nei fon-
damantali rapportl social! dl 
prodttdone al produce una 
scissions fra forza • conaen 
so. « naturaR e « storia » Ec 
co allora parch* sul piano 
fdeologico questo dlvorzio na-
ace oon U sorgere del mo
do dl produttone borgheae e 
raggtung* 11 suo diapason nel
la ooaclensa aociale borgheae 
da) tardo capttalismo (eaem-
plare il coatddetto storicismo 
tedaaoo oontamporaneo: Dil-
thay • soprattutto Weber), 
quando la storicita e la vi-
•sont oomplesaiva (* totals ») 
dM rappom aodail modernl 

va amarrita sulla base della 
conaolidata naturalizzazione 
(fetieizzezione) del rapporti 

di scambio modernl, da una 
parte, e deUa necessita di 
combaltere anche sul terreno 
ideoiogico la preaa di coacien-
aa aociale del proletariato. dal-
l'altra. Ecco anche l'impor-
tanza di questo intricato gro-
viglio di problemi che s'anno-
dano Intomo al tema del con
cetto di • natura ». Ed ecco in-
fine il merito del bet libra 
di Alfred Schmidt, recente-
mente trsdotto in italiano 
(II concetto di natura in 
Marx. Laterza, 1989. pp. 2S0, 
L. 2500), che ripropone que
sto tema non in chiave pura-
mente filoeofica, ma scavando 
nella eritica deU'economia po
litic* di Marx, consapevole 
che gui e da cercare anche 
la solinione del problema ac-
cennato, e non in una lettura 
della « filosofia della press! » 
o della « dialettica » di Marx 
che non facciano i conti con 
1* coordinate teoriche delta 
eritica deU'economia politic* 
e con la storicizzazione del 
rapporti aociali modern! e del 
la formazione sociale borgheae 
compluU da Marx net Capi-

me. 
Si chiarisce. cosl, nel mo

do piu corretto. il problem* 
del € materialismo » di Marx, 
aecondo una line* interpreta-
tiva famlliare a piu d'un filo-
ne della tradizione del marxi
smo italiano: esso non ha a 
che spartlre con le ontologie 
naturalistlche mlrantl ad una 
« viatone del mondo a f ondata 
sul «movimento della mate
ria* anziche su quello del-
l'fldeaa; ma d'altro canto 
la riduHone del marxismo a 
comprensione materialistica 
della storia, che ne consegue, 
non ha a che vedere con le 
diverse forme di «storicismos 
piii o meno assoluto, elabora
te dalla cultura borgheae post-
hegeliana. «Non la natura o 
la natura organica e la sto
ria del suo sviluppo In gene-
rale — afferma Schmidt, ri-
prendendo un passo della Hm-
pida polemica di Korsch con
tro Kautzky —, e nemmeno 
la socleta umana nel suo svl-
luppo storico generate, benst 
la "modema societa borghe-
s e " costitulsce per Marx ed 
Engels la base reale. a par-
tire dalla quale devono esse-
re comprese materialistica-
mente tutte le precedent! for
me storiche di societa ». 

II materialismo di Marx, la 
concezione materialistica del
la storia altro non e che la 
penetrazione scientifica del 
rapporti aociali modern!, nel
la lor© genesi, nella loro strut-
tura e nelle loro leggi inter
ne di movimento. La «natu
ra • non fuoriesce da forme 
di appropriazione-conoscenza-
trasformazione di essa, social-
mente e storicamente deter
minate. La stossa posizio-
ne del « problem* della natu
ra » come problema teoretico 
del suo rapporto polare con 
l'« uomo », riflette in realta la 
struttura reifirata dalla « pra-
tica economic*» propria del 
modo di produzione borghe-
se: la riduzione del rapporti 
di produzione alia « sfera del 
vitale» ormai destorificata 
(ridotta a «categoria eterna 
dello spiritoa), ed il crescere, 
su questa base, d'un .sistema 
di rapporti aociali e di me-
diazioni cultural! che si pre-
tendono autonomi, autosuffi-
cienti e addirittura propongo-

no una Immagine deUa socie
ta che prescinde dalla storicl-
t* del rapporti di produzione. 

Sono evident! gli interlocu-
tod polemici delle analisi di 
Schmidt: da un lato la tradi
zione del ti materialismo dmlet-
tico», dair altro quella del 
« marxismo Occident ale ». 

Quanto al prinio. Schmidt 
ha il merito di chianre co
me per Marx non abbin sen 
so la distinzione d'un mate 
riali&mo storico e d'un mate 
rialismo dialedico. dnulnata. 
sulla base d'una parte deUa 
opera filoeofica di Engels, 
dalla volgariz/azione stulinta-
na del marxismo. Lo s/orzo 
compiuto in questa tradizione 
intcrpretativa per fondare il 
materialismo storico sulla ba
se delle leggi general! del mo
vimento della materia e quindi 
della societa. che sarehbero 
contenute nel materinlismo 
dialettico, svela, secondo 
Schmidt, non solo l'inoom-
prensione della critic* mar-
xian* dell'ideologla borghese 
(della filosofia hegeluna so 

firattutto), quanto, in primo 
uogo, una nuova riduzione 

del rapporu sociali dl produ-
sione — questa volt* nelle so
cieta di transizione — a pra-
tica puramente economic*, rei 
flcat* • sottratt* alia eritica 
di claase tanto teorioa che 
pratic*. Sotto quest* orit'c* 
iic*de. a mio awito, *nche 
11 piu recante tentatlvo dl (on 
daaion* d'un materialismo 
dialettico, quello di Althusser, 
non esaminato nel libra di 

Schmidt, one precede la 

elaborazione del filosofo fran-
ceae; anche la pro»pettiva al-
thussenana di elaborazione di 
un materialismo dialettico co
me teoria generale marxist* 
della epistemologia, a partire 
dal modemo movimento del
le -. H-ii/e. disiaci-a, :i> rt*ar.a. 
il movimento delle scienze 
dalla storia dei rapporti di 
produzione entro cm ease si 
sviluppano, e rischia di tpo-
statizzare il ulivello del teo-
rico » con implicit* e correla-
tiva feticizzazione del «livel-
lo deU'economico ». 

La ripulsa del materialismo 
dialettico, d'altro canto, non 
comports, nella prospettiva 
di Schmidt, alcuna *deaione 
alle riduziom esistenxial-uma-
riistiche del marxismo a sto
ricismo. Si pub dire infatti 
schematicamente che. In que
st* ultime. respint* 1'impost** 
zione materlalistico-diaiettica 
del problema della natura. ri-
mane in piedi pero, a parti
re dal giovane Lukacs, la frat-
tura stonclstlca (mediata so
prattutto da Winderlband, Ri-
ckert e Weber) di natura 
e storia. scienze della natura 
e scienze dello spirito, con 
conseguente e riduttiv* attra-
zione del materialismo storico 
nal grande filone delle inter 
pretaztani sforictsfich" della 
realta 

I meritt ancora da segnaia-
re in questo primo lavoro di 
Schmidt sono davvero notevo-
11: da un'accurata distinzione 
dl un certo Engels da Marx, 
ad una corretta impostazione 
del problema della «dialetti
ca* e della «filosofia» di Marx; 
da una corretta posizione del 
tema detl'c ideologia », ad una 
•out* penetrazione deU'lnv 
portanza del problema episte-
mologico, nella sua specific* 
ed inscindiblle unit* con 1 
contenuti della critic* deU'eco
nomia politic*, nel pensiero 
di Marx. 

Sulla base della interpreta-
zione suesposta del concetto 
di natura marxiano Schmidt. 
che pure ha intrapreso t suol 
stud! sotto la guida di Hor-
keimer e Adorno e che oerto 
ancora qua e la risente. in 
questo volume, delle ab-
bondanfl lefture tmncoiorte-
si, sviluppa un'acuta polemi
ca con il cosiddetto filone 
utopistico del t marxismo oc
cidental », Marcuse e Blocb 
soprattutto. Egli mostra come 
in queste posizioni, sia che 
si presentino sotto la veste 
d'una attribuzione al marxi
smo d'un « principio edonisti-
co» e d'una met* di «soppres-
sione del lavorow (Marcuse), 
sia invere che prospettino la 
rivoluzione soclalista come u-
topia della rlconciliazione del-
1'uomo con la natura (Bloch) 
mancann dl una corretta pe
netrazione delle fondamentall 
categone tnarxtane di « natu
ra », « lavoro » e « prassi », mu-
tuandole sostanzialmente dalla 
filosofia Idealistica borghese. 
ros) come dal radicalismo 
boi-RhPse o dalla critic* re
man tica della « societa indu-
striale» mutuano la propria 
declassata tematica assiolo-

Infine, nel saggio Storia e 
natura nel materialismo stori
co, srritto cinqne nnni dopo 
l'edlzione tedesca del volume 
e che ne riprende 11 tema 
fondamentale in maniera as-
sai matura, attraverso una 
attenta lettura dei GrMndris-
se, Schmidt tenta d'indagare 
come alio stesso Marx fosse 
present e 11 problema di una 
storieizzazione della categoria 
di « storia ». E' posto rosl, a 
mio awiso. e sia pure in ma
niera ancora embrionale. un 
grande tema da svolgere per 
una profondn « depurazione » 
del marxismo dalle contami-
nazioni dello storicismo « bor-
ghese ». Allora infatti sarh suf-
firientemente sconjriurato il 
risohio che la concezione ma
terialistica della storia non de-
cada ad una sempHoe metodo 
loRia delta storiografia, quan
do sara mata mes«;a in rrisi la 
stessa vision? ideologica. tut-
tora largamente corrente, dl 
una « Storia » o. per dirla con 
Althusser, d'una unica nozio-
ne fondante di tempo storico 
come fhiire «tutto pieno». 

Schmidt imposta corretta 
mente questo problema, po-
nendo 11 tema d'una storia 
precapitaltstioa che parados 
salmente, per Marx, non sa 
rebbe ancora «Sfona». date di 
verse forme di mediazior.«» so 
ciale della natura Mi pare si 
cominfi ad tntravedere. dun 
que. come anche per il mar
xismo sia urgente una rifles-
Mone eritica sulla stesia pos-
sibilitii d'un cimoptto univoco 
di storia. Comincia a dell-
nearsi, credo, la consapevolez-
7* che 11 supporto reale d'una 
tale categoria va cercato nel-
1'emergere d'un modo di pro-
du?ione, che malgrado crisl 
e Ruerre assicura tuttora uno 
sviluppo relativamentp conti
nue delle forze produttive, 
creando con ci6 11 referente 
materiale deUa stessa catego
ria di « sviluppo storico •. Una 
meditata penetrazione dl tale t 
tema consentirebbe a mio av-
viso maggiore perspicacia. con
tro un'ennesima possibilita di 
feticizzazione della econo-
mia (contro una ennestma e 
sia pure lmplicita sua riduzio
ne al semplice sviluppo delle 
tone produttive. con conse
guente ipostasi dei rapportl 
sociali dl produzione), anni-
dantesi nell'uso non tufflcien-
fement* critioo d'un univoco 
concetto generale d) « Storia >. 

Giut«pp« Vacca 

Amore e lotte di 
Gabriele Mucchi 

Economia 

La ricchezza 
delle nazioni 

Gabriel* Mucchi: studio par i l glevsai Insergonot, 1W* 

BERLINO. luglio 
Gabriele Mucchi »1 appr*«t*va • festeoglar* operosamenie I suoi s**s*nf*nni, quando * stale 

tragicamwile caiplt* dall* tcomparu dell* moglie Genni. L* due su* mottre al cui *lhnti-
mente eveva Isvoralo n*i gierni tears! r**t*no tuttavia eperte, a testim*«l*iu« dl un'assldu*, 
infaticabile ricerca artistica. La prima, inaugurata .-il Club del Kulturschaffenden, e di ar-
gomento, diciamo pure in termini impropri. politic-o-sociale. La seconda. apertasi a pochi giorni 
di distanza in una casa della cultura del none di Panko*. raccoglie invece una scrie di dise-

gni di nudi di epoche diverse. 
Hntrambe le mostre hanno. 
in fondo, un tema specifico. 
lamore o la lotta deiruomo: la 
prima mostra e la raccolta di 
bozzetti, di prove, di idee per 
un xrande quadro che si intitole-
ra «I giovani insorgono >. Le 
battaglie dei giovani anche 
cruentemente sviluppatesi in 
tutto il mondo. dall'Italia. alls 
Francia, alia Germania fede
rate. dagli Stati Uniti all'Ame-
rica Latins non hanno lawiato 
indifferente un pittore sensibi-
le a quest! problemi che noi 
ricordiamo dagli anni delle oc-
cupazioni delle terre nel sud o 
degli srioperi a rovescki sugli 
argini del Po. In questi bozzetti 
in cui le figure si delineano 
nervose e foiii. ma mai dure, 
gli uomini dominano la vena 
portando gli emblemi deUa lo
ro battaglia. Lenin, Ho Ci Min. 
Che Guevara. 

Mucchi ritorna periodicamen-
te ai suoi temi centrali: lotte 
popolari e amore. Se i temi han
no una loro continuity e per-
manenza. variano tuttavia i 
personaggi: e un immedesimar-
si. un calarsi nelle cose vive 
del proprio tempo, oon un rifu-
giarsi in ritorni e ricordi. 

Anzi. spesso i temi si fondo-
no in un quadro unico. Ad esem-
pio laddove sul Jo sfondo vicne 
rapprc.̂ entata una battaglia. in 
campo medio la morte di alcuni 
eroi e in primo piano, un trion-
fo. I'amore di due giovani. In 
un quadro. quasi in un hornet 
to, il tritticn dell'immagine del 
nostro tempo 

Nel club di Pankow e un vero 
e proprio « trionfo d'amo-e »: 
dominante nei nudi di dop.na 
realizzati quasi con una tccni-
cn d'acquaforte o classichcg-
gianti e pieni nella curva flolce 
e sensuale della linea femmini 
le. Sono disegni che risalgono 
al '47-'50 e che scendono giu 
fino ad oggi. in tin arco di 
ricerca e dimension* che non 
ha soluzioni di continuita. 

Nella collana c Le Idee» gli 
Editori Riuniti presentano la 
prima edizione italiana del 
l'Abbozzo de La Ricchezzo del
le Nazioni, scritto da Ada mo 
Smith nel 1763. circa tredici 
anni prima di pubblicare ('ope
ra per cui e considerato il ton 
da tore del pensiero economico 
scientifico moderno. 

II manoscntto dell'Ahbozzo. 
come ci informa Valentino Par 
lato che ha curato Tedizione, 
e da poco tempo noto agb 
stessi specialist!, essendo stato 
ritrovato soltanto recentemente 
e pubblicato in Scozia nel 1937. 
Vi troviamo una sintesi. talora 
distesa in argomentare vigoro-
so, talora invece rappresa in 
appunti allusivi. dei principal! 
temi dell'analisi. che Smith svi-
luppera piu tardi, del processo 
di formazione del capitalismo 
industriale allora nascente, Ixi 
accento e posto sulla divisione 
del lavoro e su'lo scambio dei 
prodotti di questo lavoro come 
causa della ricchezza delle na
zioni. sulle ineguaglianze che 
caratterizzano la distribuzione 
del prodotto sociale fra tutti i 
suoi artenci come effetto della 
c ineguaglianza nella proprie-
ta »: pullo spreco e il lusso che 
il lavoro del mercante. dcll'ar 
tigiano e del contadino flnisce 
per assicurarc a padroni e 
usurai 

Parlato. nella sua precisa in-
troduzione. fa una breve sto
ria della fortuna di Smith nel 
pensiero economico moderno, 
rilevando come negli ultimi an
ni. di contro all'imhalsamazio-

ne di Smith fra l ' classici > 
operata dagli economisti mar-
ginalisti e postmarginalisti. si 
sia avuta una npresa degli 
studi su Smith. Cin che li ca-
ratterizza e un mtcresse cri-
tico per I'analisi smithiana. 
teso a rivalutare alcune parti 
del suo pensiero economico e 
a individuare i Icgami pratici 
e tcorici di Smith con la cul
tura e la societa del suo tempo. 
l,a npresa degli studi su Marx. 
che ha messo in evidenza un 
collegamento teorico con Smith 
maggiore di quanto risultasse 
in precedenza. e il riemergere 
della problema tica dello svilup
po e della increnza del lavoro 
improduttivo e dello spreco alio 
sviluppo delle societa capitali-
stiche avanzate. sono indicati 
da Parlato fra le cause di que
sto rinnovato e cntico inte-
resse. 

Egli sottolinea i contributi 
offerti da Pietranera e da .Va-
poleoni. in Italia, e da Roll. 
Baran e Sweezy. in contrap; 
punto con le tcsi riduttive di 
Schumpetcr e coglic i punti di 
raccordo teorico deH'Abbor2o 
con le opere precedent i di 
Smith e con La Ricchezza del 
\p Nrjrinni. Molto iitili le note 
al tosto con cui si intessc un 
interessante dialogo fra Smith 
e i suoi critici. da Marx a 
Schumpetcr. e si forniscono 
dementi fllologici di collega
mento fra le parti dell'Abbozzo 
e quelle de La Ricchezza delle 
Nazioni. 

e. b. 

H 
Adorfo Scalpelli 

Contro 
A proposito di insegnanti che bocciano 

Non date retta al ministro 
Se ti e contrari alle 

fcocciuliirp. speci'n/mcnte 
nella scuola obbligatoria, 
prrche ai penw che siuno 
lo strumenlo piii hrtiinle di 
selnione, in qualche modo 
si finisce con I'atiribuire 
una cerla retponsabilita 
afili insegnanti che boccia
no. E' vero. come alcuni 
tibiettimo, chm promnovcre 
mditrriminalnmenie non si-
itniiica aisiruntr? n tutti un 
prado egualc di prcpnrazio-
ne, ma e anche vero che i 
ragazzi bocciati non rice-
i ono nc la preparasioni- nt-
In promotion* e sono per-
cio danneggtati Hue vulip. 

Mo quando contro gli in-
scgnanli tcende in liiza il 
minium della Pubhlica 
isiruxione (uscente), come 
ha fatto qualche giorno fa 
/'on. Ferrari AggrnHi, vie-
ne sponlaneo di pr end ere 
le loro difrte. It minitlro, 
avendo lello xulla Stampa 
the in una scuola media ro-
mana (perche poi proprio 
in una tola? Si e bocciato 
dappertulto) ci sono stati 
troppi rimandati e reiffinii, 
ha scritto al giornale spic-
gando che una parte dei 
projeuori t *ono rimaxti 
ancormU ancora ai tradi' 
uonali criteri pedagogic! 
delta veeehin *cuoi« • come 
gli ritulta dopo aver (?»• 
ti%Uto agli trami di licen
se madia, e quindi tele' 
xionano gli alunni. 

E allora? A rigor di lo
gic* n dovrtbbtro punire 
in qualche modo quetti in-
Minanu che pa^vicacemen* 

te ignorano che «la scuo
la deve es*ere in grado di 
dare a tutti la preparastO' 
na richiesta dai pioni di 
studio e quella formation* 
della pertonalita delVahm-
no che i Vobiettivo piu im-
porlante da perseguire >. 
Ma per fortuna nessuno li 
punira. Pnd darsi invere 
che un certo ntimero di 
professori, letla la lettera 
del ministro, se non altro 
per Vossequio dovuto ad 
uno che e slnlo lino a qual
che giorno la e potrebbe 
tornare ad eswre U loro su-
pcriore. decidano di andn-
re in cvrca degli « sirnmen-
ti messi a disposisione del
la scuola per riportare tut
ti i ragaszi ad nn livello 
medio di preparazione e 
formasionc ». E poiche non 
troveranno questi stru* 
menli per la semplice ra-
gione che non eiislono, o 
crederanno che il ministro 
ahbia fatto uno scherzo e 
in awenire hocceranno con 
animo sereno, o si senti-
ranno frustrati, con ulie-
riore danno degli alunni 
costretti a studiere con 
professori tetri a immuso-
niti. 

Ci sarebbe una tone 
via: gli insegnanti, a parti
re dall'elcmcntare e su fi
no at liceo, in numero tern-
pre maggiore si rendeste-
ro conlo che si boccia an-
che perche io scuola non 
ponied* nrssuno slrumen-
to par elimlnare la discri-
minasione cultural*, ma 
mnai vi ti rooUaaono tulle 

te condizioni perche si di-
scrimini con ampietzo ere-
scente: programmi reasio-
nari, personale mal prepa-
rato, classi troppo nume
rate, tcuole brutte. dopo* 
scuola ussente o ridotto ad 
opera assistenxial*. e qua 
a la persino la classi dif-
ferenziali per rinchiuder-
t i gli alunni cha « danno 
faitidio * ed etichettati co
me deficients. 

I professori possono ac-
corgersi di tutto eib, sa 
vogliono, e molti infatti te 
ne sono gia accorti. II mi
nistro, probahilmenle, no: 
ne quello uscente ne il suo 
successore. anche se per 
avventura losse un compe-
lente di cose scolastirhe. Al 
massimo, se e un viaggia-
lore e un uomo comunicn-
livo. come I'on. Ferrari 
Aggradi, pit A accadere che 
nelto stessa giorno su un 
quotidiano biasimi i pro
fessori della scuola media 
m su un altro elo/fi quelli 
delta tecondaria superiora 
• per il senso di dedixione 
can il quale essi operano 
alio scopo di rendere Vesa-
me conforme ai nuovi fini 
ad essi (?) assegnati». 

/Von retta che non date 
retta at ministro, le cui to-
di a ta cut crittrhe oltre i 
tutto teguono Uinerori co
st imprevedibili, a ado-
prorsi par noutraliatmre i 
danni che la scuola, sotto 
tutti I ministri, ha arre-
cato a gran porta dei suoi 
aiunni' Giorgio Bini | 
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Controcanale 
SENZA WFFERENZE - La 

cosa sempre sorprendente in 
speitacoli musicalt dei tipo di 
Senza rete c la loro capacita 
di restore assolutamente ugua-
It a se stessi pur nei trasxor-
rere del tempo e net variare 
dei protugtjnistt. A distanza di 
cinque settimane dal primo 
numern della nuova edizione, 
ad e.sempiu, U> spettacolo che 
ha avuto a protagonista Gi-
gliola Cmquetti non consente 
di modifuare nemmen dt tan-
to i giudizi gia etprexxi a suo 
tempo: salvo, evuiententente. 
quello sulle capacita canore 
della cant ante o del cantante 
dt turno. A que Mo rtxultato 
poco invidtabile. contribuisco 
no m/jJfi fattori: primo dei 
quaii la presenza come am 
matore di Haffaele Pi.su. il 
quale srolae ii suo ruolo ri 
petendo — ormat quasi senza 
ptu partecipazione — tl suo 
cliche di comwo bonario e 
•iomdente capace di assorbi-
re i temi piii dtversi (ma sem 
pre egualmente banali. come 
nel can't dt quelli di Cnla 
brese> e rtpropnrli al pubbli-
co come fos.iero xempre lo 
identico mielato raecontino. 
Tutto xommufo, le unit-he no-
vita dell'ultimo numero dt 
Senza rete pnxxono ridurxi a 
due: una imitarione (senza 
citaz'ume) dei rapporti fra 
Paolo Vtllaggto e il pubhltco 
eseguita dallo stesso Pi.su. ed 
una harzelletta spinta di Jon 
nu Dorelli. il quale ha dato 
un po' di brirido alia schiena 
dei telespettatori pronuncian-
do la parola * seno ». E via, 
dunque! Anche la RAJ TV. 
quando vuole, sa essere mo
dema! 

BARCHE E SPCCULAZIO. 
NE — Controfatica confinua 
nella sua impresa di spaceiar 
si per un aetttmanale dedua 
to al tempo libera. E lo fa. 
dobbiamo dire, con una certa 
furbizia. L'ulttmo numero — 
dedicato alia Campania — e. 
ad esempio, necetxariamente 
scontato vol problema del ma
re inesistente dei napnletum 
Con la tecaica largamente an 
torizzata di chiuder la stalla 
dopo che i buot sono scappati. 
Cuntrofatica ha denunctato la 
dannaia condizkme degli obi 
tanti di una prande ctttd di 
mare costretti a far quattro 
ore di auto per percorrere 
venti chilometri e trovare un 
po' di mare appena decente 
(igientcamente parlando). Un 
architeito intercistato ha per
sino pmnunciato con condan 
na la parola * speculazione 
edilizia >. E che fare allora? 
Controfatica ha la soluzione 
pronta: comprarsi un battel 
lino, il cui costo e appena ojtl 
le 300 mila in su, prenderst 
alcuni giorni di vacanza. e 
fare \o yacht camping: parti 
re. insomma. in cerca degli 
ultimi tratfi di costa campana 
cite non siano stati attaccat't 
dalla speculazione edilizia e 
cost, finalmente. godersi il 
mare. Porca miseria! E i na-
poletani che non ci avevano 
ancora pensato certamente da 
stamane sono piu felici e a 
centiuaia di migliaia ztanno 
seguendo il buon conxiglio dei 
hrari e spregiudicati redatto-
ri del tempo libero (stile te-
levisivo, naturalmente). 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
11,15 LA TV DEI RAGAZ2I 

* ) Lantern* magics; b) Da dove vleni c*mpione?; c) Brac-
cobalde show 

IMS TELEGIORNALE SPORT. Cronacho Italian* 
21,30 TELEGIORNALE 
H,**TV7 
22,60 GIOCHI SENZA FRONTIERE 

La puntala di tfaurs va in onda da C*»*r1a. All* con*u*1« 
aare partocipano l# clH* dl Andonn* (Bolfllo), Ktmptn 
(RFT), Cardiff (Gran Brotagna), Frascati (Italia), Arth-
Geldau (Svizzara) 

23.1S TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 IL DIRITTO DELL'UOMO 

Original* taleviilvo di Giovanni Balzarini e Adriana Naponl. 
Regie di Leonardo Corta&e. Tra gli Interpret!: Ann* Mite-
rocchi. Carlo Cataneo. La vicenda * quella di una crl«l 
conlugale tra un anziano industriale • la sua ancor giovane 
mogli*. In questa crisl si inseriscono I flgli, • I'orlginale 
delinea un confronlo a qu«Hro sul terreno del rapporti tra 
uomo e donna nella nostra societa 

22,25 TERZO GIORNO 
Un* buon* parte del numero odierno • dediccto al prosslmo 
viaggio di Paolo VI In Africa. II brano e stato realizzato 
in Uganda da un giovane regista afrlcano 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7. I , 
10, 12, IS, 15, 17, 20, 2t; » Mat-
tutino musical*; 7,10 Music* 
stop; 7.47 Pari * dispart; 1,30 
Le canzoni del mattino; 9 I 
nostri flgli; fJH Colonn* mu
sical*; 10,05 Le or* dell* mu
sic*; 11,30 Un* voce per vol: 
Soprano Marcella D* Osma; 
12,05 Contrappunto; 12,31 Si o 
no; 124* Letter* aperie; 12,42 
Punto e virgola; 12,53 Giorno 
per giorno; 13,15 Appuntamcnto 
con Iva Zanlcchl; 14 Trasmlsslo-
ni regional); 14.45 Zibaldone 
italiano; 15.30 Chiosco; 15,45 
Canzoni In casa vostra; H Pro-
gramma P*r 1 ragazzi; U,30 
Estate n*polet*n«; 17,05 P«r 
vol glov«ni; 1«,13 La piii twlla 
del mondo: Llna Cavalierl; 19,30 
Luna-park; 20,15 Montale pari* 
dl Montale; 20,45 La vostra 
•mica Blanc* Tocc«fondl; 21,15 
Concerto sfnfonlco dlretto da 
Franco Mannlno. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* 4.30, 

7,30, 1,30, « , * , 1040 11,30, 12,15. 
13,30, 14,30, 15,30, H.30, 17.30. 
11,30, 19,30, 22, 24; * Svegliatl 
* cant*; 7,43 Bill*rdino • tem
po di music*; 1,13 Buon viag
gio; 1,11 Pari e dispart; 1,40 
Velrin* di « Un disc* per I'est*-
t* •; 9,05 Com* • perche; 9.15 
Romantic*; 9.40 Interludto; 10 
Roderick Random; 10,40 Chi*. 
mate Rom* 3131; 12JO Tratmls-
sionl regional); 13 Hit Parade; 
13,35 II tema dl L*r«; 14 Juke
box; 14,45 P*r gll amlci del di

sco; 15 Per I* vostra discoteca; 
15,11 Clavk*mb*list* Sylvia 
Marlow*; H Rapsodla; 14.3$ 
Vacant* in music*; 17,10 Le 
canzoni del XVII Festival di 
Napoli; 17,35 Juke-box della 
poesfa; I t Aperitivo in musica; 
11,55 Sul nostri mercati; 19 
Stasera si cena fuorl; 19,23 Si 
o no; 19,50 Punto * virgola; 
20411 lo e la musica; 20,45 Pas-
sapor to,- 21 I raccontl della ra
dio; 21,30 Lionel Hampton al 
vibrafono; 21,45 Glno D'Auri 
e la sua ehitarra; 22,10 Renato 
Rascel. 

TERZO 
1.30 Benvenuto In Italia; 9,30 

Incontri all'aperto,- 10 Concerto 
di aperture; 10.45 Musica e Im 
m*gini; 11,10 Concerto dell'org*-
nlsta Lulgi Fcrdtnando Taglia-
vini; 11,45 Musich* Italian* dl 
oggi; 12,10 Meridian* dl Green 
wfch; 12.20 L'epoca del piano
forte; 12,55 Intermezzo; 13,55 
Fuori repertorio; 14,30 RHralto 
dl autor*: 15^0 H. Purtell 
T.W. Walton,- 17 L* oplnlonl 
degli altrl; 17.10 Piu po*sl* sui
te Luna; 17,20 I. Pimtt i ; 11 
Notizl* d*l Terzo; 11,15 Qua
drant* economico.- 11,30 Music* 
leggera; 11,45 L'affrtsco del 
buono • del c*Hlv* govorno; 
19,15 Concerto dl ognl sera; 20 
e 30 II nostro pan* quotidian*; 
21 Rassegna d*i Premlo lt*H* 
1941: II deeano m*tto dl San 
Patrizlo. Radlodramma dl Jan 
Starlnk- 22 II Giornale del Ter
zo; 22,30 Pocsla nel mondo; 
22,45 Rivista delle rivltte. 

VI SEGNALIAMO: < II dec*no matte dl San Patrizlo s df Jan 
Starink (Radio 3*, or* 21) — II radlodramma si inserisce 
nella rassegna delle opere presentate al Premlo Italia. 
Ouesl'opera « ol*nd*s* *, nelia version* italiana, • dirett* 
da Gaston* da Venezla. 

Vigilaiixa 
contro la 
teppa fascUU 

Cara Uzut*, Ho letto net gtor-
ni scorst la notuta delta bei-
gantesca aaaresstone comptuta 
dalla teppa iasexsta contro no
stri compagnt d: Roma. Hot 
penstamo che sia gtusto mm 
tare tutti i compagnt a Ire-
quentare ptu numerosi le no-
stre seztont e ad essere viptlt 
Se non le dtlendtamo not co-
mumsft le nostre sedi. e chic 
ro che ntssuno cj pensera. 
Ad oani modo non si faccia
no illusion! git scampati alle 
fftttsJe puniztoni del '45 e quel
li che manovrano le fila. LI-
talia non e la Grecta St sap 
pi* che stamo quelli della 
Spagna repubblicana, stamo 
git eredt di Fanctutlacei e di 
Galtmbertt. la democrazta hi 
Italia la sapremo dtfendere. 

L.R. 
(Firenza) 

Ltttere che MortAnn alia TI«1 
lanza e all'unita antifascist* ci 
sono fiunte anche cia Carlo Bor 
jonrto. ex partigiano. rfsidrtitr in 
Francis a St Martin d'Herp<>: 
A*nslo e Giordan I 'Folloai<'4»: 
Leone e Kranco Brrtocchl. S Bn-
KttttH. C Roasi. G Bonazti (Bo 
lojna); Amaldo Bonannl (La Spa
tial. e al'r* ancora In qualcuna 
»i sono anrhr critirhc al partito 
« ptrrhe non si muove.. ». Acco-
gliamo sia le esortaxinni sia le 
rritlche Vurremmo pero che non 
u dirnrntica-A« iJ continuo e ttu 
sto appello che il partito ri»olite 
al militantl, ai lavoratori e alle 
(one antifawiste perche rrspin-
Sano opnt tentative), anche mini 
mo. di ritorno al trppittno aqua-
driita. Ne si dimenlirh) It mo. 
mto uscito dal recentc connyno 
deli'ANPI svoltosi a Padova, che 
trova partlcolare siKniflcato nella 
fraAP « O si spezzn la hpirale rca 
zionaria con git orxanl e gli stru-
menti dello Stato. o il Paese. 
nella sua unlta democrat lea, ta-
ra sentire la sua voce e oav* 
la sua dura rlsposta • 

Perche alia TV non 
fanno dibattiti sui 
negri e sulla guerra 
USA nel Vietnam ? 

Caro direttore, ho assistuo 
al dibattiio ielevisivo sulla 
Conferenza tntercomunista di 
Mosca, al quale ha partecipa-
to, tra gli altri. anche il po 
stro Boffa. Vorret fare que-
ste considerazioni, che mi 
sembrano di grande impor-
tanza: 

1) not comumsti non do-
vremmo accettare di partect 
pare a discussiont sul movi
mento comumsta internazio 
nale e sui suoi problemi tn 
temi, senza che ci sta garan-
tito un eguale numero dt di
battiti fora totalmente assert 
ti) sui problemi del mondo 
occidentale, del capttaltsmo e 
deU'imperialismo americano. 
e assurdo che si discuta solo 
di noi e non si organtzzi, per 
esempio, un dibatttto sulla po
litico di Nixon verso i negri 
o verso il Vietnam. 

2) E' tngiusto che, tn questt 
dibattiti, solo il giornaltsta co 
munista partecipt come rap 
presentante di un'ideologia e 
di un partito, mentre tuttt gli 
altri si nascondono dietro l'e-
tichetta dei giornali&ta «tndi-
pendente»: cos\ tacendo re-
sta impossibile, a meno di 
non voler rtcordare le came-
re personal! degli altri parte-
cipanti, dare del fascista o 
del liberate, a chi si com-
porta in trasmtsstone da fa 
scista o da liberale. 

3) Occorrerebbe che tl rap 
presentante del PCl paziente 
mente continuasse a rtcorda 
re at suoi interlocutori, cost 
pronti ad esprimere giudizt 
sulla Cina o sulla Cecoslovac-
chia, che essi ed i loro padro
ni hanno sempre taciuto tut 
bombardamentt di Hanoi, sul-
Vinvasione di Cuba o di San 
Domingo, su Ciang Kai Shek. 
sui genocidi in Indonesia, ac-
cetera, 

Con i miei mtgliori saluti. 
ANDREINA COLOMBO 

(Roma) 

IVessun democratico 
vada nella Grecia 
dei colonnelli 

Cart compagnt. ho notato 
con piacere che non pubbli-
cate piii la pubblicita della 
crodere per la Grecia. Rifiu-
tate sempre questo tipo di 
pubblicita, anche quando gli 
organizzatori possono essere 
i compagni degli enti tttrisffci 
delle Camere del Lavoro. Net-
sun compagno, nessun demo
cratico deve andare nella Gre
cia dei colonnelli: raccoglia-
mo Vappello lanciato proprio 
ed congresso della CGIL di Li-
vorno da un rappresentante 
del movimento sindacale gre-
co, il quale ha detto dt hoi-
cottare tutte le navi che fanno 
scalo nei porti della Grecia, 

Mi rendo perfettamente con-
to del fatto che ci vuole ben 
altro per abbattere le ditto-
ture dei generali e dei colon
nelli- ma anche quello di non 
recarsi come turisti in que
stt Paesi lascisH e un modo 
altamente simboltco per espri
mere la nostra solidarieta a 
cJii combatte contro i regimi 
fascisti 

Un fraterno saluto. 
GIOVANNI GARRONl 

(Milano* 

Gli piacciono 
le canzoni 
italiane 

Siamo un complesso must-
cole polacco e destdenamo 
corrispondere con gtovant dt 
compiessi musicalt italtant Ct 
interessano le canzont italia
ne che a piacciono molto 
Cordiali taluti. 

CLUB iBELSONO• 
sir. Dubois n. S 

Wroclaw 17 fPolonia) 
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