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Africa 

Nuovi documenti sul razzismo sudafricano 

«Dio cre6 nazioni 
e popoli separati... » 

tomb ft I « credo » die la Quesa ritatiiti olandese dHfonde nelle scuole - Perth* al cinema non viene protei-
Wo I Mm « Qeopaira » - Come si spiega la potmca rnrerente degli occideirtali nei confronts del refime rauisla 

Saggi 
Un'antologia di seritti di Maria Corti 

Metodi e 
fantasmi 

ID lu l l * non si parla moL 
to dell'Afriea del Sud. Sap-
piamo tutto del dott Bar
nard, fin oei dettagli della 
aua vita moodana, ma poco 
del paese in cui rive e lavo* 
ra. Leggiamo deU'importan-
xa del paeee nel mercato mo-
netario interaazionale. per 
via delle grand! quantita di 
oro che produce, ma assai 
poco delle coodiziooi di vi
ta di eoloro ehe quel-
l'oro eetraggono. L'ambascia-
ta sod-afrieana ci manda de-
pltants belliaaiml. ricchi del-
la fauna ebe potrete eaecia-
re nel «*rao di un arventu-
roao safari, ma dell'altra fau
na, quella nmana, tace. Fer
ae per pudore: laggiu 1'afri-
eano e considerate una b*> 
etia, od e In atto uno del re-

Smi razdsti piu oriminosi e 
fami del nostro tempo. 
D lettore ehe voglia docu-

mentarsi potra rieorrere a 
uno dei poehi Hbri appar-
si in Italia svM'argomento: 
Vapartheid, l l i lano, Jaea 
Book, I960, pp. 222, L 1 500. 
ehe complete I'altro lavoro 
sempre dei tip! Jaea Book 
(e gift segnalato In quests 
pagina) di Jaffa sulla lotta 
eontro II razxismo. Se poi 
vorra approfondire Pargo-
raento potra rieorrere a due 

bellissimi libri, apparsi di 
recente in Francia: Serge 
Thion, Le pouvoir pale ou le 
racism* tud-africain, Paris, 
Du Seuil, pp. 320. 24 F., e 
Racism* et societe. opera 
eollettiva di alto livello, pub-
blicata da Maspero (Paris, 
1969. pp. 350, 18. 80 F.) e 
che salda il problems sud
africano ai complessi pro-
blemi strutturali e sovra-
strutturali dei fenomeni raz-
zisti de) nostro tempo. 

H primo lavoro e una ana-
llsi puntuale condotta da 
una Commissione dell'ONU 
suite conseguenze del razzi
smo sull'educazione, la cul
tura. 1'istruzione degli afri-
cani e dei meticei, o degli 
indiani nel Sud Africa. Si 
tenga conto che non si trai
l s di minoranze razziali: essi 
eosUtuiseono la grande mag-
gioranza della popolazione 
sudafrieana rispetto ad una 
mlnoranza bianca. n rappor-
to dell'ONU conferma le due 
caratteristiche d] base del 
regime razzista: a) 1'isola 
mento nel rispettivi territo-
ri, con forme economiche di 
sussistenza, delle rispettive 
razze. Tranne per le migra-
zionf forzate del lavoro nel-
le miniere e per i servizi 
piu umili delle citta: b) la 

Schede 

Una rabbia 
sepolta 

• Tutto quello one non 
mai stato dotto aull'f 
cito.»: coal la fence***. edito
rial* praaanta U rotnan-
ao « Vna rabbia sepoUa a (Edi
tion! 181 Roma. pagg. 148, li
re IJQOQ) del flavane eaordietv 
te. Paolo Bellagamba- E anche 
ae ai aa one le Indteaatoni 
editortali hanoo dl sollto una 
funsJooe mercantile, quesu 
volta reeaceraalone pluttosto 
one favorire nuooa ad un li-
bro per U quale ooeorreva 
aemmal tanta dlscrezione. Che. 
peraltro, manca anche nel pro-
fllo (autobtograiico?) dell'au-

rlo di evaslone e la sua par-
ticolare dlsposlzione sentimen-
tale gli (anno prendere una 
< cotta » per Ellana. una ragas-
slna delicata che egli perde 
per Kit impediment! stessi del
ta vita di coaciitto. 

Ma 1'amblzione dichlarata 
di Bellagamba aaxebbe quella 
di mostrare che nella vita mi-
Utaxe «I'autorlta * frustrazto-
ne e repressione sistematica 
deU'tndividuoa. E certo nel 
Ubro non mancano esempl dl 
repressione o di graduati alia-
nati dal • mestiere *: ma sono 
descrizionl pluttosto fredde e 

tore dl cul fra 1'aJtro si dl 
ce che ba « deciso di scrivere 
un romanso... solo perche 
scrlttori si naace come at na> 
aoa btondl. grass! o strabtcla. 

n romanso registra le gtor-
nate dl nala che U soldato 
dl leva Antonio PageneW tra-
soorre in eaaerma, in occu-
pastonl che risultano una piu 
inutile e tnsopportabile del
l'altra. Antonio vive quell'espe> 
riensa con partlcolare irrit*-
skma e «rabbia», perche 
vagneggia bel altre asplraaionl 
che quelle della vita milita
nt. II auo penstero e sempre 
rivolto al paese. alia tamlglia 
contadina, alia madre amma 
lata. Peggio quando 11 deside-

dl maniera, che valgono poco 
anche come tentatlvo di lana-
liai sociologies » degli ambien-
tl mllltari e che nei migliorl 
dei casi enunciano cose tut-
t'altro che inedlte. Solo negli 
ultiml due capitoli, la rabbia 
indiscriminata di Antonio (che 
e tomato a casa per una bre
ve lieenza) trova sostansa eon-
creta nella condizione dl ao-
litudlne e di morte che, per 
la malattia della madre, In-
combe ormai sulla famiglia. 
In questo caso, la sobriet* 
del linguaggio corrisponde al-
I'esigenza del dtscorso che si 
(a fermo ed essenziale. 

a. I. t. 

Notizie 
a) La rasaeana atari* con-
Unpirr -Tf « NIMVI Materia-
|i N««ve Tecnlchet 4 stata 
liMMewrehi d t m u k i scorsa 
• Caerl*. Le mostra, alla-
aNto la an edllteie rlstrHl-
twrate * tresfenmat* Per *#r-
vtrs an* m*ve destinations, 
lamlsca seera #a • ambUn-
M • al ssssanHino artistl. Lo 

• afl < ama4entl • so-
wtrvitl con matorisll • 
tocflfc** cH* rspprt-

seatena wn'ataohita novlla: 
•ccUlo saacialo, aMumlnio 
•raNala can modtrnitiimi »l-
tttmi cMmlci od oloHronl-
cl, f«Ma I* sjMlltS dollo pla-
slkne. le •** avanawsrdlttl-
cae taasMtaaiOfil moccani-
cha, elathicha, sefiora, *cc. 
Sar4 seme dentin HAS ra»M-

dtscHssa o cha, 
potra an-
cerlant*. 

4 mm precise do-
dsMa aHuailetio dal-

r«Hs 

arMstke della 
4 France Passant ens 

le eeere In cent-
isn Andrea Instlle-

ni. La4H Malle, Lemua 
TraccM a OarlhaMa Marus-
si. Partsclpaas alta asastra 
cea s aiaajlsavl a OoMW Al-
vtsiil. Mkswls Cansenleri, 
isnai Ceatanatto, Kueanl* 
fts«L iJaara OriaJ, Ella 

MarchtQQlani, Glno Marot-
la, Santa Monschoil, Mario 
Nannl, Fillppo Paoiaca, Al-
frado Pino Graca, Guido 
Strait a, Emillo Vodovs, Nan-
da Vigo. 

Alia Raiaoona sono protan-
II eon opora (circa clnquo 
claicuno) Carla Accardi, Ma
rina Apollonlo, Giorgio B«c-
chtttl Righotti, Marco Bsl-
isrro, Agottlno Bonaluml, 
Alborto Burr), Aldo Calo, 
Franco Cannilla, Carmtlo 
Cappello, Bruno Caracenl, 
Francotco Carbon*, Cotlmo 
Coluccl, Nicola Csrrlno, Vln-
ctnto Cocchlnl, Giorgio Ci
gna, Gianni Colombo, Rocco 
G«novoto, Glancarlo Corca, 
Altttandro do Alexandria, 
Luclo Fontana, Tonl Fulgtn-
i l , Rocco Coronoso, Mario 
Guorlnl, Loromo Indrlml, 
Giovanni Korompay, Ugo La 
Platra, Fulvlo Llgl, Renate 
Livl, Carlo LorontsHI, Bar-
tolomoo Manna, Ploro Man-
toni, Oscar Molano, Fautto 
Mololti, Onjtaaeo Vittorlo 
PsHsl, Loronso Plswntl, 
Attilio Plortiii, Cnrko Pram-
pollnl, Albarto Prlna, Italo 
Fodarlce Ovorcla, Irnastlna 
Raffe, Ropina, O. A, Rac-
cemento, Otullo Iforta, Ma-
Nlds Trapaaal, L«l«l Varo-
nosl. La Ramans 4 alio-
stlta dal dasignar A. G. Wnth 
tonl cha Ha ancho curat* II 
cats1*?*. 

legislaaone che sancisce in 
perpetuo rinferioriti socia-
le, economics e politics dei 
non-bianchi. 

1 riflessi sull'educazione 
sono 1 seguenti. L'istituto 
nazionale di educazione cri-
stiana, ehe e 1'organismo da 
cui dipende il sistema scola-
stico (la Chiesa ri format a 
olandese e fortissima ed e 
djchiaratamente razzista) ha 
posto a base deirinsegna-
mento tre principi fonda-
mentali. D primo e che « Dio 
ha voluto creare nazioni e 
popoli separati e ha asse> 
gnato ad of?ni nazione e ogni 
popolo compiti e doni parti-
colari » (la citazione, come 
le altre, e- tratta dalle circo-
lari scolastiche); s*condo: 
T« insegnamento deve forma-
re e istruire gli individui in 
funzione degli sbocchi che 
potranno loro offrirsi. tenuto 
presente 1'ambiente nel qua
le vivono. Non possono esi-
stere buoni rapporti tra le 
razze quando 1'educazione 
impartita e controllata da 
persone che fanno nascere 
negli indigeni speranze fal-
laci»; terzo: bisogna studia-
re con grande precisione la 
divisione del mondo in raz
ze, con ciascuna razza che 
ha specific! compiti, altri-
menti i negri si sentiranno 
frustrati. La cosa si com-
menta da se. 

Ma vediamo gli altri aspet-
U. Le scienze sociali non 
possono svilupparsi in quel 
paese, a causa della legists-
zione razzia le. Ad esempio: 
ad un antropologo e vietato, 
di fatto. di fare studi sugli 
afrlcani, perche e vietata la 
convivenza tra bianchi e ne-
gri, e quindi e impossibile 
recarsi in un Rruppo africa-
no. Un economists che vo-
lesse studiare il salario non 
lo potrabbe fare perche la 
manodopera africana vive 
segregate e comunque non 
sa neanche quali siano I 
suol dfritti salariali. E cos) 
via. I mezzl di comunicazio-
ne: stampa, radio, televisio-
ne, cinema? La stampa e mo-
nopolizzata dal regime raz
zista, e qualsiasl riferimen-
to alia condizione negra in-
cappa nel Comunism Act, 
che considers sowersivo 
ogni atto di critica al regime 
stesso. 

La radio ha program ml 
speciali per i negri, con cui 
si coltiva la segregazione 
culturale. linguistica, musi-
cale ecc. Al cinema sono ri-
gorosamente \netate le pelli-
cole dove vi siano dei negri 
tra i protagonisti (Sidney 
Poitier, ad esempio. e sco-
nosciuto a bianchi e negri). 
Ma sono vietate anche pelli-
cole come Spartacus e Cleo
patra in cui vi siano o storie 
di rivolte o appaia sempli-
cemente che dei negri pos
sono stare a fianco di bian
chi. U film Show-Boat e sta
to censurato solo perche Ava 
Gardner a un certo punto 
parla di una sua controver-
sa origine razziale. Questo 
accade nell'Africa del Sud, 
anno 1969. Perche? 

Thion nel suo libro da una 
risposta a questo interrogati-
vo. II regime razzista, dice, 
e l'espressione non di un re-
siduo ideologico del passato, 
ma di una struttura del po-
tere attuale, e che ha an
che un vol to moderno, di ca-
pitalismo avanzato. L'Afri-
ca del Sud sta diventando 
una grande potenza indu
s t r i a l (sta per avere anche 
la bomba atomica). Politica-
mente essa e il bastione del-
la controrivoluzione africa
na. una specie di gendarme 
posto 11 a condizionarc la 
reale emancipazione del con-
tinente. La sua ambizione e 
quella di divenire un gran
de impero bianco che assi-
mill la Rhodesia, le colonie 
portoghesi e il Katanga, in 
un union blocco razziale, do-
minante 1'Africa australe. 
Kconomicamente si tratta dl 
una delle concentra?ioni in-
ternazionali pivi alte di r i c 
ehezze minerarie. energeti-
che e di investimenti di ca
pital!. Questo spiega la po-
litica riverente che vlene 
fatta verso |] regime razzl-
sta da tutti gli occidental!, 
dalla Francia agli USA. E 
spiega rimpotenza deH'ONU 
di fronte ad una delle piu 
spletate vlolazioni non dicia-
mo dei suoi principi, ma di 
ogni principio umano. Per 
cui aprire la strada ad una 
partecipazlone africana, si
gnifies decretare la fine del
la supremazia bianca. di una 
mlnoranza ristretta sulla 1m-
mensa maggioranza del non 
bianchi ossia modificare le 
basi dell'attuale struttura di 
ootere politico e economico. 
Di qui un razzismo rigldo, 
senza incrlnature, portato al 
IImite: la erearione di rl-

serve — veri e pmpri lagert, 
immensi nella loro estensio-
ne — che diventeranno delle 
t repubbliche nere autono-
me >, quando • gli indigent 
saranno pervenuti al termi-
ne delt'evoluzione sociale e 
culturale predisposta dalla 
protezione bianca ». 

La violenza aperta, nota e 
evidente. ma soprattutto 
quella intrinseca di distruzio-
ne umana, psicologica, cul
turale di questa operazione, 
4 esaminata con partirolare 
acutezza nell'opera eolletti
va pubbllcata da Maspero. 
Nel capitolo « Apartheid et 
assimilation en Afrique au
strale • di Comardond e Du-
ehet tutto elA e visto in pro-
fondita con delle conclusio-
n) circa la saturazione della 
rivolta che sono terribili. ma 
non per questo meno vere e 
giustifirabili. T/opera del re 
sto tende a scavare nella di 
rezione dell'lntreccio tra raz
zismo c certe strutture socia
li capitalistiche. problems 
che H si Hpropone con la 
questlone del negri in Ame
rica e eon le caratteristiche 
della societa israeliana. ol-
tre che con nuella dell'Afri 
ca del Sud. Una parte im-
portante del lavoro A dedi-
cata al razzismo nei fumetti 
e nel mezzi di comunicazione 
di massa, con osservazinnl e 
documentazioni assal pre
gnant i di Colette Guillamin e 
Francis Lacassin Un'altra 
parte. Infine. * dedlcata. con 
un alto livello scientlflco al
io sedfmentazioni razziste 
ehe tutti ci si porta dietro. 
consclamente o inconscla-
mente. Tutti 1 saggi che ri-
guardano la «psicologla » 
del razzismo, 11 pregludizio 
come eredita di una cultura 
escln.sivamente eurocentrlca, 
o come istlnto, o come fmt-
to dell'ambiente con radicl 
tontane. andrebbern attenta-
mente studiate. Anche per 
romhatfere con pli) decfslo-
ne eontro la soprawlvenza 
di reglmi come qtiello sud
africano. 

Romano ledd* 

L*ultUno volume della col-
lana «Critica e Filologiai di 
Feltrinelll 4 un'antolofta dl 
scntti che Maria Corti ha pub 
bUcato au varie riviste (cStru-
menti c r i t i c i », « Parago-
oe». ecc.) dal 1966 ad ocgi: 
Maria Corti. ktetodi e Fanta
sia (Feltrinelll. Milano 19fl9. 
pp 7-383. L. 5.UQ0) 

I a fantasmi » sono gli oscu-
ri ed anticonformistl perso-
naggi (antipetrarchisti in pie-
no petrarchismo, antimanzo-
nianl in periodo manaonia-
Do, ecc.) che se propiio non 
operarono una risoluzione nel 
la eultura, contribuirono ad 
evitame una stanra perpetua 
alone. Tanto va detto in r«la 
stone a] titolo che vuol es-
sere tntenzionalmente pro-
gTammatico. Va anche detto 
perO che i «(antaami • sno-
perti da Maria Corti non rl-
voluzionano 11 profilo della 
nostra letteratura: la ricerca 
sarebbe stata probabilmente 

* 

piu fruttuosa se rivolta a ta
le scopo con maggiore inten-
zlonalita. 

Gli articoli della Corti, con 
stretta coerenz-a all'intestazio 
ne della collana. si possono 
grosso modo stiddividere in 
due filoni: filologia « pura » 
(con intervento diretto sul te-
sto) e critica (che e poi «crl-
tlca delle teorie critiche » dl 
avanguardia). 

Uno scrtttore *n cerca delta 
lingua ci presents un inedito 
Manzoni che, postillando 1) 
Vocabolario della Crusca ae-
condo le sue esigenze di chla-
rezza e di sempliticazione. ri 
vela 11 movents ancora Ulu-
ministico-razionalistico delle 
sue scelte. II bel saggto II 

problemo della lingua nel ro-
manticismo italiano e. una dl 
mostrazione deH'imprescindl-
bile interdipendenza che lega 
la problematics letterarin alia 
storiografia sociale, dove, tra 
I'altro, I'antagonismo letters 
rio tra fiorentini e lombardi 
si evidenzia come contrasto 
politico « sociale. Un gramma 
tico e U aistema claastficato-
rio del 500 4 una puntuale 
dlstinzione tra le innovazioni 
dl M. A. Ateneo Carlino e le 
sue acritlche ripetizioni degli 
schemi latini: 1'ampiezza della 

trattaxlone finlace poi col 
coinvolgere I'intera concetto-
oe grammaticale del 500. 

// codice bucoltco e I Area 
dm 4 una rteerca di rapporti 
tra 11 codlce simbollco del 
tempo e il codlce stillatico del 
poeta arcade. E' au questo 
terreno che Maria Corti ci ha 
eonvinti per 11 rigore del 
« metodo • e per la mesae di 
osservazionj utill che se ne 
possono rtcavare L'altra «se-
rie > di articoli ci trova est-
tanti. In Tr««eo per Feno-
olio, ed es.. il lavoro filolo-
gleo at disoerde In una se-
rie di consideraxioni on* 
strutturalistiche o semioloft-
rhe ora stihstiche o di eriri 
ca letteraria (che nonostante 
lo scientismo del tempi e la 
accurata dizione deU'Autrice, 
roster* sempre il prodotto di 
un lavoro tmpressionistlco) 
La Corti, in altre parole, non 
ha avuto la forza di resist* 
re a certe sollecltazioni alia 
mods che, del resto. sono da 
lei stessa piii volte condan-
nate. 

II dlscorso a avanzato a d 
sembra episodico e si rivela 
tale sia nel gusto legxermen 
te edonistico daUm citazione 
sia in qualche esitazione (la 
deftnizione di «segno lingul-
stico • nel // parlante come 
protagonista. ci sembra aro-
bigua). 

Si sarebbe tentatl dl rivol-
»<.-re all'Autrice queUo stesso 
rtmprovero dl intellettualismo 
che ella. per gli stessi motlvi, 
rlvolge alia c d . « neorritica • 
A proposito della quale (Le 
orecchie della *neoctitlca». La 
li: jua e gli scritton oggi) 11 
ffiudizio cosi rlsolutamente ne-
gativo r-he Maria Corti rlvol
ge al teorici del aGruppo 
63» non convince nella mi-
sura in eui non tiene conto 
della funzione che effettiva-
mente il gruppo ha svolto e 
del fatto rhe esso ha eserci-
tato un'azione eversiva net 
confront! della « norma », non 
eontro II sistema che. alia fi
ne, riesce ad accreditare tut-
te le soluzioni. 

Per il resto l'Autrice ha U 
merito (non solo in Dialetti 
in appello ma un po' dovun-
que nel volume) di non per-
dere mai di vista il rapporto 
dialettlco che si esercita at 
traverso 1 tempi tra spinte 
dialettrfll e lingua ufflciale e. 
eon posfzioni crittche da ve
ra linguista, riesce sempre ad 
e vi faro giudizi normativi o 
que) provincialismo lingiilfiti-
co con cui alcuni puristi In 
ritardo sui tempi bandiscono 
la loro croriata nazionalistica. 

Sergio Scalise 

Rai-Tv 

® Comics 

Le nuove avventure dell'eroe preistorico di Johnny Hart 

B. C. invecchia 
v o a u o e s & C R e Turr-yMo COM 
wuNiveeso.VvXiuo e s s e ^ c \JHA. 
NOT* KiCt_ ^iTMO PELLA OCANl̂ E 
6lMrOt4l*k D ( O A VlT*. ' 

, -mt *- •— a 

EMI.TMOR.^Il-ASOAMI UNA 
PtCHIAVAZlOSE 5ULLE r ^ ^ . NO. VO&tlO SOLO PARLAHE PI ' 

PECAPENZA.MORTE .CROLL1 
E COSC PCL. G E N E R E . 

M-A 4"t 

Duo f strips a cha ttstlmonlane dalla Iratformaziona 
del 1M7 

dl B.C. La prima * del IH3, la seconds 

Anche per B.C.. I'eroe prei
storico di Johnny Hart, il tem
po comincia a passare e la-
sciar tracce non precisamente 
gradevoli. Quando dal suo Ion 
tanissimo Before Christ (avail-
U Crista) apparve. undici an-
ni fa, suite pagine del Sew 
York Herald Tribune (e poi 
in Italia su quelle di Linus 
e qualtro anni fa ne) primo 
volume edito da Mondadori) 
liart aveva saputo strappare 
il suo persunjggio .ill'equjvo-
co costante di altri eroi prei-
stonci del comic amencano: 
ai quali e solitamente affida-
to il compito di ncimmiottare 
— o riproporre in chiave grot-
tesca — le piccole manie al
ia moda della societa statuni-
tense, in una critica benevola 
ed assai circoscritta. 

B.C. e i suoi amici, invece, 
tentavano di andare, come di
re?, al noccioto dei problcmi: 
in un groviglio di avventure 
esistenziali nella quali erano 
filtrate le mode e gli interes-
si politid piu immediati del 
loro autore e della societa ci
vile a not contemporanea. 
Hart, affidandosi soprattutto a 

una grafica a volte leziosa 
ma sempre saldamente astrat-
ta. si proponeva cosi davvero 
come autore di rottura — insie-
me a pochi altri — nel pano-
rame di un comic ormai com 
merciali??;>to e interamente in-
tegrato alia societa americana. 

Da un paio d anni. invece, 
B.C. e uscito dalla preistona 
per addentrarsi in una pole-
mica diretta (si vedano le re-
centi strips sulla contestazione 
o il ruolo sempre piu premi 
nente affidato ai personaggi 
femminili) che non sempre e 
sufficientemente controllata 
per non rischiare la conven-
zionalita o la battuta perfino 
qualunquista. Una conferma 
se ne ha anche nel Secondo 
libro di BC-, almeno per chi 
abbia la pazienza di scioglie-
re la capitolazione organizzata 
dai curatori (Carlo Fruttero e 
Franco Lucentini) e riordina 
re it volume secondo U suo 
svolgimento temporale (il Sa-
condo libro presents infatti al
ia rinfusa strisce che vanno 
da] '63 al '68, sis pur con 
una premi nen za degli ultimi 
anni: a questa confusione e un 

altro contnbuto ad una lettu-
ra di consumo utile soltanto 
a raffor/are i peggiori equi 
viici sul comic). 

Questa svolta e troppo re
cente - e spesso contradditto-
ria - per avere oggi suIHcien-
te spiogazione: tranne quel 
la. troppo generale. di un'al
tra conferma della -nsi pro-
fonda che investe la cultura 
americana (e che nel mondo 
dei comics trova riscontro an
che nel parnllelo deteriorarsi 
di autori come Schulz e Feif-
fer). Oltretntto il disegno di 

Hart sembra invece tutt'ora an-
corato alle sue felici intuizio-
ni originali; tl rapporto fra 
testo e immagine e sempre nu-
trito da un note vole mestiere; 
la lettura, insomnia, rests pia-
cevole... Che B.C. riesce pre
sto a uscire dalla sua crisi e a 
ritrovare la sua aggressive ca-
rica di un tempo? 

Dario Natoli 

Controcanale 

D secondo Ubro di B.C. di 
Johnny Hart; ed. Mondadori, 
lire 1800. 

L'AWENIRE CON I PL'GNI 
— t Per diventare grandi cam-
pioni buogma avere soprattut
to fame >: questo detto, pro-
verbiaie negli ambient i pugdi-
stici, e stato riferito da Ciu 
seppe Signori nel corso della 
prima puntata deU'inchiesta di 
Cecilia Mangini Domani vin-
cero. II detto e chiaro: signifi-
ca che il pugilato, nella socie
ta capitalistica. non e uno 
sport ma un mezzo per farsi 
largo a pugni. per vineere la 
fame e per costruirsi cost un 
artyitire. E. infatti. tutti i gio-
vami interrtstafi da Cecilia 
Mangini hanno dichiarato che 
dal pugilaio si aapettano » un 
avvenire *: non a caso voalio-
no diventare tutti professions 
sti al piu presto possibile. Per 
loro il pugilato e un mestiere: 
e sperano sia meno ingrato di 
quello che esercitano mentre 
si allenano a d>centare laro-
ratari del ring. Ma e tin'iUu-
sione. fabbricata dalla stessa 
societa che li spinge a tra-
sferirsi dai paesi alle metropo-
li. li sfrutta a sangue. li ma-
cina nel suo mgranaggio. Ed 
e un'illusione conveniente per 
il sistema. che. attraverso la 
fabbrica dei pugili. ottiene 
non solo di alimentare la lu-
crosa € industria della r>iolen-
za » ma onche di « snaturare 
lo spirito di rivolta > in questi 
piorani sfruttati. 

Questa e Vanalisi che Ceci
lia Mangini ha condotlo nella 
prima puntata della sua in-
chiesta, che promette di esse-
re tra le migliori apparse nel 
giro di alcuni anni sui nostri 
video. La Mangini ha centrato 

il dtscorso sin doll'initio e lo 
ha tenuto fermo durante il cor 
so dell'intiera traxmissione. 
con ritmo incalzante e con una 
precision? di linguaggio da*' 
vera inconsueta per un pro 
gramma televisirn. Ha pr>x-e 
duto con puntiglio. con una 
decisa ralonta di documenta 
re le sue affermazioni ancora 
prima di formularle (ricordia 
mo la sequenza nella qua'e 
ella ha chiexto a una dozzina 
di pugili le medesime cose — 
paese d'origine. tipo di lavoro. 
propositi — senza alcun timo 
re di risultare monotona: ri 
cordiamo le interviste a caldo 
ai giovani appena scesi dal 
ring): e cosi il pugilato e di 
venuto una spia per indaaare 
sulla condizione umana degli 
sfruttati nella metropoli. Ma 
la Mangini ha anche saputo 
far uso del montaggio. prove 
dendo per allusioni o per pa
rallel^ come nella bella se 
quenza dedicata all'impastato 
re pugilatore. contrappuntata 
dalle immagini del giovane 
sul luooo di locoro e sui ring. 

.4 momenti, e vero, alcuni 
confronti sona apparsi un po' 
convenzionali (come quelli tra 
i grattacieli e le <coree>). 
ma mai falsi. E. comunque. 
questi limiti sono stati riscat-
tati, poi. da brant molto elo-
quenti — vere e proprie sto
rie — come quello finale sul-
I'ex pugilatore e sulla sua 
famiglia: una sequenza nella 
quale immagini e parole si in-
tegravann enn molta efficacia. 

9- «• 

Programmi 

Televisione 1* 
11,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) I racconti dal Rlsorglmcnto. T tna ad ultima puntata. 
« I tra diavoll»; b) Nal naata dalla belva: Incontro con I 
rinacsronti; c) flnalino musleale con Armando Romeo 

IMS TELECIORNALE SPORT, Nolizla del lavoro a dall'aconomia, 
Cronacha Italian*, II tempo in liana 

21,30 TELEGIORNALE 

21,00 DOCUMENTI D| STORIA E CRONACA 
c Marsiglia 1f34: tacnica dl un afiatslnlo politico >, queilo 
II lungo titolo dl un programma cha porta la flrma dl Lean-
dro Castallanl. E' la ricostruciona del dalitto compluto da 
una organizzazione clanoaitlna croala; AI«*«andro 1, rm dl 
Jugoslavia, viana ucciso a revolverata in una >lrada di 
Marsiglia intieme al mlnijtro degH uleri trances*. Barihou, 
cha lo aveva rkavuto. 

22,00 MERCOLEDI' SPORT 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 I FIGLI DELL'AMORE 
Film. Rogia di Leonidc Moguy. E' II quarto film dalla 
lerie dedicata al regiata francese: ancora una volta II 
rapporto fra amor* e convanzioni social) viene affrontato 
e risolto alia manitra piuttosto bona ria (anche so spasso 
drammalica) consueta a Moguy. Fra gli interpretl sono 
Lis* Bourdln, Jean Claude Pascal, Etchika Choureau. 

23,00 L'APPRODO 
La difesa del paesaggio del Colli Euganei: quoslo II ser-
vizio centrale annunclato per questa sera. VI sari anche II 
consueto capitolo dedicato ai principal) movimantl cultural! 
del '900 italiano 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 0, 
10, 12, 13. 15, 17, 20, 23; 6 Mat-
tutino musical*; 7,10 Musica 
slop; 7,47 Pari e dispsri; 0,30 
Le canioni del mattino; * I no-
stri figli; 9,04 Colonna musica-
le; 10,05 Le ore della musica; 
11,30 Una voce per vol: sopra
no Mietla Sighele; 12.0S Conlrap-
punto; 12,31 Si o no; 12,34 Let
ter* aperte; 12,42 Punto • vir-
gola; 12,53 Giomo per giorno; 
13 Vatrina dl « Un disco per 
restate»; 14 Trasmissloni re-
gionali; 14,37 Listino Bona di 
Milano; 14,45 Zibaldone italiano; 
15,35 II glornale di bordo; 15.45 
Parata d! success); 16 Program
ma per 1 plccoli: II cantaflabe; 
14,30 Folklore In salotto; 17,05 
Per vol giovani; 19.00 Sui no-
stri mercatl; 19,13 La piu bella 
del Mondo: Lina Cavalieri; 19,30 
Luna-park; 20,15 II chlodo nel 
soffltto; 21,55 Concerto sinfonlco 
diretto da Gabriele Ferro. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4,30, 

7,30, 0,30, 9,30, 10,30, 11.30, 12,15, 
13,30. 14,30, 15,30, 14,30, 17,30 
10,30, 19,30, 22, 24; 4 Svagllatl 
e canla; 7,43 Biliardino a tem
po di musica; 1,13 Buon viag-
gio; 0,10 Pari e dispari; 0,40 
Vetrina di • Un disco per Testa 
te»; 9,05 Come e perch*; 9,15 
Romanllca; 9.40 Interludlo- 10 
Roderick Random; 10,40 Chia-
mate Roma 3131; 12,20 Trasmis
sloni regional); 13 Al vostro ser-
vizio; 14 Juke-box; 14,45 Recen-

lissime in microsolco; 15 Motivl 
scelti per vol; 15,10 Concerti 
flnall degli iscritti ai corsi dl 
parfezionamento dell'Accademia 
musicale Chigiana dl Siena; 14 
Qui Miranda Martino; 14,35 Va 
canze in musica; 17,10 Le can
ton! del XVII Festival di Na-
poii; 17.35 Orfeo Negro; 10 Ape-
rilivo in musica; 10,55 Sui nostri 
mercati; 19 II ragglo v*rde; 
19,50 Punto a virgola; 20,01 I 
Cavernicolt; 20,45 Orchestra di
retta da Gianni Safred; 21 Con
certo di musica leggera; 22,10 
Quelli di Newport; 22,40 Novita 
discografiche american*. 

TERZO 
0,30 Benvenuto in Italia; 9,30 

F. J. Haydn; 10 Concerto dl 
apertura; 10,45 I poem I slnfoni-
ci di Liszt; 11,15 Pollfonla; 11,40 
Archivio del disco; 12,05 L'in-
formator* *tnomusicologlco; 12 
e20 Muslche parallele; 13 In
termezzo; 13,45 I maastri della 
inlerpretazlone: violinist* Wil
liam Primrose; 14,30 Melodram-
mu in slntosi; 15,30 Ritratto dl 
autore: Hugo Wolf; 14,25 C. 
Prosper!; 17 La opinion! degli 
altri; 17.20 L. ^t*n B**rhov*n; 10 
Notizie del Terzo; 10,15 Qua-
drante economic*; 10.30 Music* 
leggera; 10,45 Piccolo pianeta; 
19,15 Concerto dl ogni sera; 20,30 
L* amblgult* di Ulisse; 21 Ce
lebration! rosslniane; 22 II Glor
nale del Terzo; 22,30 II romamo 
spagnolo dell'Ottocento; 23 I 
Ouartetti dl Z. Kodaly; 23,30 RI-
vista delle riviste. 

VI SEGNALIAMO: i I Cavemicoli » (Radio 2°, or* 20,01) — II 
programma viene presentato com* un « primo esperlmonto di 
cabaret radiofonico»; non s*mbra molto felice, tuttavia la 
scelta dal protagonista, eh* 4 quell'Orast* Liortelle cha i 
telospettatorl hanno gli potuto giudlcar* piu volt* in tele
vision*. 
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LEGGETE 

I preszi dei 
prodottj sitjerurtzicl 
sono sfug|rj|i alia 
projLram mazione 

// mercato stderurgtco Urn 
Uano ha tn questi ulttmt ma 
*t subito un cataclmma dtt-
vero tmpressionantr 

Dal mese di marzo aa og-
gt. con un crescendo ptiuro-
*o. t prezzt dei prodotu *t-
derurqict prattcatt dalle 1er-
rtere private, etcluso tl grup
po Ftnsirier. hanno subtto au-
menti di circa L 40-5" a chi-
logrammo. cioe aumentt del 
100 per cento sulle vuotazio-
m Hi tngorc da oltre un anno. 
La cosa sorprtndente e stra-
na e che i preza delle mate-
rus prime, delienergia elettri
ca, delta manodopera non han
no subito aumentt. o per lo 
meno lievisstmx monmenti 
che non dovrebbero tnctdere 
in alcun modo sulle quota-
zxoni del mercato Tanto e 
vero che le quotaztont utfxvia-
li del gruppo Finsider sono 
ancora quelle m vigore da 
molttssimo tempo, salvo lis-
vtsstme variaztont sema rm-
portanza alcuna. 

Per altro deve essere rtle-
vato che il gruppo Finstder, 
facente parte dell'IRl. pur 
mantenendo tnvartati i prez-
zx del suo {isftno che * poi 
quello dell'organtsmo interna-
zionale CECA. accetta even-
tualt ordint per consegna non 
prima dei mest dt lebbrato-
marzo 1970 

In tali condmont t produt-
tort medi e piccolt hanno rod-
dopptato le loro quotaztont e 
poiche la produztone media di 
ctascun stabilimento si aggtra 
intorno at WW 'tremilal qum-
tali giornalteri, e facile tare 
il conto dei margtm che ven-
gono attualmente realizzati. 
Sono van milioni di maggior 
utile ogni giorno. 

Come si concilia questa *»-
tuazione con i ptant di pro* 
grammazione controllata che 
U nostro governo itterma di 
voter attuare? Forse si voglio-
no permettere a degli amici 
siderurgici dei buoni atfar" 

Occorre tnoltre mettere tn 
evtdenza che agli eflettt sta-
tistict, non essendo avvenuto 
alcun aumento sui listtni ut-
ficiali Finsider. I'mdice gene 
rale del costo della vita mm 
subira alcuna variazione. men 
tre I'tncidenza e invece no 
tevole data Vimportanza dei 
prodotti siderurgici. hasilan 
per I'economia della nazione 

M.F. 
(Roma) 

Dopo 26 anni 
con disinvnltura 

II 9 luglio 196U I'intenden-
te di finanza di Agrige.nto dot-
tor Vito Stcosia ha respinto 
due mie domande di risarcv 
mento danni di guerra per la 
perdita della mia casa e del 
mio studio dentistico in Agri-
gento a causa di bombarda-
mento aereo nel luglio 1943. 
La polizia tributaria ha tatto 
due volte minuziosi accerta 
menti nella mia casa attuale 
ed in Agrigento nel 1968 ed 
anche nel corrente anno, a 
ventisei anni di distanza dal
la dtstruzione dei miet bent: 
ho motivo di ritenere che 
abbia — malgrado il tempo 
trascorso — accertato la ve 
rita. Ce I'intera Agrigento 
(dove sono conosciutissimo) 
e document! che testimonia-
no tl colpo mortale da me 
allora subito. 

Cosicche — dopo aver per-
duto tutto — a 26 anni di di 
stanza lo Stato italiano non 
mi da neanche una lira. Que 
sto sarebbe ancora niente. dt 
fronte alia motivazione. Eccola • 
<t Dagli accertamenti eseguiti 
e dalla istruttoria svolta non 
e stato possibile rilevare la 
sussistenza e Ventita dei dan
ni sia per tl lungo tempo tra
scorso, e soprattutto perche 
il richiedente non ha fornito 
elementi probatori circa la 
sussistenza, la qualita e lm 
quantita degli oggetti di cui 
e stata lamentata la perdita ». 
Si tenga presente che la case 
dove to abitavo fu interamen
te distrutta da due bombe che 
la centrarono. 

Nel ttrmare la notifica, ha 
scritto in essa: « Non e affat
to vero. lo molti anni fa ho 
consegnato un elenco di tut
to quello che ho perduto. Mi 
rivolgerd alia stampa nazio
nale e chiederb la pubblica-
zione dei rapporti della poli
zia tributaria sul mio case 
limite », Cosa che to faccio — 
essendo lunica protesta pos
sibile — inviando la presente. 
Vorrebbe * I'Unita » invitare 
il minisfro del Tesoro a pub-
blicare i rapporti della poli
zia tributaria, affinche Vopi-
nione pubblica sia informata 
in base a quali elementi il de' 
to intendente ha preso la sua 
decision*7 

Dott. ITALO MAOLI 
(Agrigento) 

Una strage nazista 
in Toscana 
poco ricordata 

Ho letto quel che fece Vat-
tuale vescovo tedesco Defreg-
ger a Filetto di Camarda do
ve furono massacrate dai sol-
dati che egh allora comanda 
va. 17 persone. Non ho mai 
letto pero sui giornali tl ri-
cordo della strage che fu com-
messa in una frazione del co-
mune di Stia. in provincta 
di Arezzo. Neanche la TV ha 
mai ricordata iepisodio In 
frazione Vallucciola furono 
uccisi uomini. donne e bam
bini. Due di questi bambmi 
furono, uno gettato m aria t 
preso a fucilate. uno sbattuto 
su una pielra. 1 tedescht tl 
comportarono peggio dei can-
nibali, spalleggiati dai 1asci 
stt. Non flnisce gut Venti gio
vani presi in Romaona e par-
tati a Stia, furono massacrnti 
e gettati tn una fossa Lungo 
la strada, prima che tossero 
fucilati. chiesero dell'acqua da 
bere. L'acqua fu gettala per 
terra davanti a loro 

MARIO GAMBINERI 
(Arezzo) 
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