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Scuola 
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«Se non picchia, 
che maestro e!» 

Lula, due siUabe che han
no U mono di m u fiaba, e 
invece un paese reale, in Sax-
degna. Non lo trovcresao su 
tutti gli atlanti, ma potxem-
• » ritrovaroe i caratteri in 
mill© hioghi del nostra tad, 
abbandonato e tragico, fissa-
to in modelli arcaici di sfrut-
tamento e violenza. L'attivi-
ta prevalente e la nastori-
Ma, die sarebbe «un bel 
mestiere», inche profieuo 
perch* < U bestiame reode >, 
ae non si vivesse € come dei 
eani abbandonati », se ci fos-
•era case e terre per i forag-
fL Inveoe ti rubano le pe-
eore e se vai ad oecupare le 
terre risehi la galera. Alia 
maggioranza non rests che 
emigrare, anche se — privi 
come sono i piu di ogni spe-
cializzazione — neppnre nel-
1'opulenza del nord Europe 
ci sari per Ioro una retribu-
zione adeguata: «la minie-
ra (confessa una donna, ri-
ferendosi alia vicenda del 
marito) non va per la sua 
salute... nell'industria ci met-
tono gli operai loro.„ E* do-
vuto andare in campagna; 
ma lo pagano poco.„ credo 
che lavori in una vaeche-
ria >. 

Cosl, vivere e un duro me-
atiere a Lula. La violenza 
palese del banditi e quells 
meno palese ma piu incisiva 
delle dassi sfruttatrici, con-
aacrata oegli interventi del-
la polizia e nell'istituzione 
del carcere, diventa regola 
di condotta aeeettata e su-
blimata perfino dalle sue 
stesse vittime. Diventa peda-
gogia. Dice una mamma: 
• sono convinta che darglie-
ne (intendi: di botte al fi-
alio) quando fa il cattivo gli 
fa bene*. Infatti, « le puni-
zioni sono punizioni, e quan
do ci vogliono non bisogna 
stare a guardare». I bambi
ni stessi ne sono convinti: 
< lei — dicono al maestro — 
deve picchiarci percbe e il 
maestro e noi siamo gli seo-
lari, eh! • e «se non picchia 
che razza di maestro e allo
w s ». Non e'e alternativa ap-
parente: un padre che aveva 
educato un figlio buono « co
me una colomba» a vent! 
anni se l'e visto ammazzare 
« come un cane, con una col-
tellata in pancia »• 

Questo e il mondo desola
te ed immobile in cui si in-
serisce I'awentura pedagogi
cs di Albino Bemardinl, co
me ce la descrive egli stesso 
in meno di duecento pagine 
snelle e drammatiche. (Al
bino Bernardini, Le bacchet-
U di Lula. E.A.M., 235, La 
Nuova Italia. Firenze, 1969). 

Un'awentura bruclante e 
rapida, esaurita in poco me
no di un anno scolasHco. o, 
pin che esaurita, interrotta 
per Tintervento dei superio-
rl — il proweditore di Nuo-
ro — che sono disposti ad 
accettare tutto. dalla scuola-
tana alle bacchettate, por
ch* Vordine regni. Sono di-
•poeti ad accettare la tecnica 
educative piu ripugnante al
le coscienze moderne, quella 
della frusta, ampiamente 
praticata a Lula. riflesso tra-
dizionale di quella sltuazlone 
di violenza generals cui ho 
accennato. 

Qui, infatti, i) mestiere del 
maestro e punire, e quanto 
piu raffinate sono le puni
zioni tanto piu cresce ta con-
aiderazione in cui e tenuto 
1'insegnante. n prototipo di 
tali « educator! * e la mae-
stra Ballena che dichiara 
11 suo amore per la scuola 
tn termini esaltanti (< la 
scuola e la mis vita... se mi 
mancasse la scuola e 1 mici 
alunni morirei di nostalgia » 
*. 29), ma lo traduce in pra-

ticbe odiose: costringendo i 
bambini a girare per le stra-
de del paese con le mani le
gate dietro la schiena a so-
stenere una scopa o aggio-
gati in coppia come buoi. 
mentre un codazzo di conv 
pagni gli grida dietro frasi 
ingiuriose e insulti. 

Quando il maestro Ber
nardini. con tutta la sua di-
sarmata fiducia nella bonta 
dei bambini, intende impo-
stare la propria azione di-
dattica sulla persuasione ed 
il ragionamento, e inevitabi-
le che venga a cozzare con 
tutta questa istituzionalizza-
ta violenza. Per di piu egli 
ha il < difetto > di guardare 
oltre le quattro pareti del-
l'aula: parla col sindaco, con 
gli operai di piazza Gazzina, 
visits gli ovili... Ancora: osa 
intervenire per eliminare al-
cune conseguenze dei *me-
todi > della Ballena (scio-
gliendo la processione della 
scopa per due volte e libe-
rando dalla reelusione in 

te eol prete giovane, di cui 
l'autore stesso si duole a lun-
go e G. Rodari nella sua bel
ls prefazione qualifies con 
uno « zero • (• Zero in peda-
gogia, non e'e dubbio. Zero 
in psicologia. in diplomats, 
in condotta >, pag. XI) pur 
riconoscendo che « alia lun
gs potra veniroe, anche ai 
ragazzi sbigottiti, piu bene 
che male >. Dico invece di 
tanti altri presuppoeti del-
1'educazione moderns che 
sono impliciti nel discorso, 
ma che vanno chiariti, pre-
cisati. tarati e posti s soste-
gno e completamento del la-
voro didattito percbe quel-
resperienza possa essere re-
cuperata a livello paradig-
matico e posta come termine 
di riferimento per I'azione 
di altri. 

Perch* dire che a scuola 
non si picchia, non si usano 
le punizioni corporali e cosa 
giusta equa e salutare. ma 
non ^ tutto. anzi e ancora 

classe a cui la maestra li 
aveva condannati, due dei 
<liberati>)-

In questo scontro — in 
cui la posta in gioco non e 
soltanto la vicenda di una 
classe, ma qualcosa di piu 
profondo che tocca la collo-
cazione dell'uomo nella so
ciety ed il suo giudizio sul 
fatti della vita — si possono 
trovare moment! di accalo-
rata passione e di awincente 
interesse. Lasciamo al letto-
re la gioia di scoprirli da s*, 
avvertendo soltanto che la 
materia sanguigna e la fa
cile lettura, pregi a cui Ber
nardini ci ha abituato gia 
dal suo Vn anno a Pictralata, 
apparso nella stessa collana, 
non deve far sorvolare su 
puntl che meritano una ri-
flessione piu attenta. 

Sotto il profilo piu squisl-
tamente pedagogico infatti e 
chiaro che molti sarebbero i 
problem I da chiarire. G non 
dico soltanto quello della 11-

poco, molto poco- Tanti In-
segnanti non usano piu la 
bacchetta, ma ancora giorni 
fa una ragazza e stata di-
chiarata i immatura » per 
che non aveva le stesse idee 
delFesaminatore (vedl le 
notizle dei giornali sugli ess-
mi di mahirita). 

Questo vale piu per la col
lana EAM che per il libro d) 
Bernardini. Che e hello di 
una sua propria bellezza, 
non si discute. Cio che ml 
pare debha Invece essere 
preso in considerazione da 
Rodari (che cura eon tanta 
passione e competenza que
sts terza serie della colla
na) e la necessita di allarga-
re 11 ventaglio delle scelte 
a lavori di impegno diver-
so, pift criticamente awerti-
to e scientificamente con-
trollato. Almeno por quan
to rtguarda il panorama ita-
Hano che non mi sembra suf-
ficientempnte rappresentato. 

Alberto Alberfi 

Schede 

Letteratura 

L'allenatore «mago» e no 
Sono uscite in queati giomi 

alcune pubblicazionl curate 
dal settors tecnioo dells P» 
derasione calcio. Pra queste 
va ssgnaiata L'aUenaktr* (pa-
fine 157, lire 1.500). Come e 

Ersolsato in una not* si tret-
i di un « manuale ad uso del 

oorsl regionali per I'sbillts-
•loiM aof alienators dJ t ens 
oatsgorlas. 81 rlvotg* p*rctt> 
si tanti appasslonatj dt oaleio 
1 qusJl, alia testa di sooists 
dilsttsntistiohe, assumono la 
caries di tscnid ool oomptto 
di istruire a diadpllnars Is 
aquadre. 

La pubblicaslone e perdb 
lodevols, soprattutto ss si 
considers che l'ltaaa s un 
passe di sportlvi ssdentari 

Srons, intaoto, manoano gU 
plantl per out s piu oomo-

sV> saslstars da spectators che 
praUesrs ifja # i s l i l s s i attivl-
la, P&r in plO « ttrctroppo 

d'improwlsazione e di assur-
dita. Mentre si valuta un gio-
catore dl calcio centlnaia dl 
millonl di lire, e operante 
una lecKC eomunale nella qua
le si preoisa che le spese per 
lo sport sono facoltatlvs. II 
one taglla i fin&nciftment] s 
favore delle opere sportive. 

Si guards perci6 con favore 
a tutto qusnto, sia pure in 
maniere diverse, favortsoa la 
praties dl un'attivlta. Lallma-
tort assolve s uno scopo . 

II llbro (che e opera <u tre 
esperti dl cos« cslciitiehe: 
Giovanni Ferrari, Nicola Co-
muoci e Pino Pint) al divide 
In tre parti ognuna dells qua
il oorredata da illustration! 
esempilflcatlve. La prima ̂ ar
ts, la plti corposa, si riierisce 
alia tsonica calclsUca. Spleta 
quale dsrs ©seers il oompor-
tame^w fia*i*ssJl«nators, corns 

si gloca al calcio e ne pre
cis* gli elementl fondamenta-
11, eco. (Certo che e imperii 
so U tono col quale si tratteg-
gia la flgura del trainer quan
do si sostiene: w ..1A sua vo
ce (deH'aUenatore) deve esse
re chiara e ben peroetttblle, 
U suo colpo di fischletto de-
ciso, atto ad imporrs il oo-
mando. BgU dev« dlmostrare 
solo ci6 che e tlslcamente 
oapace di ben dlmostrare...*. 

Nelle sltrs due psrtl sono 
trattate: 1) preparazlone fi»l-
c i e lo svolgersi degll slls-
namentl del caldatoii; 3) qo-
slonl di medicine sporUva. 

tL'aUtnatort» o o s t l t u i -
sos per la sua ticoheaxa dl 
argomenti. un buon testo per 
chf si mteressa dl cose oalci-
stiche da qualsiasl angolo ri-
suals. 

Franco Vanntnl 

Una nuova antolosia di trenta poeti attuali americani 
fra i quali alcuni sono capi del Black Power 

Canti e poesie della 
contestazione negra 
DilficiJa compito quello del 

redigere un'ennesima antolo-
gis di poesia contemporanea 
(• NEGRI U.S.A. • nuova poe
ti* « canti della contestazione 
negro-amertcana» a cura di 
Gianni Menahni, EdisiooJ 
Sansoni Aooademis 1969), tn 
questo caso specislmente. trat-
ta>H*n»« di una raccolta di 
enuove poesie e canti dl conte-

stataxione negro-americsna • In 
cui le poesie incluse aono tut
ta del dopoguerra. cosl come 1 
canti popolaxi anonimi ag-
giuntl in fine libro ad esem-
pllficare una aorta di « base » 
poetica (canti politic! del mo-
vimento pacifista, canti dl 
protesta) alia quale molti dei 
poeti di questa antologia si 
sono originariamente ispirati. 
Difficile i) compito soprattutto 
percbe il distinguere tra poesia 
« di protesta» e poesia tout 
court e o puo aembrare artifl 
cioso e velleltario: infatti di 
questo problema e fatta una 
intelllKente analisi nelia lun-
ga introduzione al libro. one 
include anche una intervists 
con Le Roi Jones, e In cui vle-
ne dibattuta specialmente la 
posizione politico-poetica de
gll autorl In quanto negrl. E 
pu6 sembrare pericolosa an
che la distinzione tra poesia 
t negra • e altra poesia: Gian
ni Menarini, traduttore e oom-
pi latore-curatore del testo, av-
vert* con chiaresza 11 rischio 
di creare con simili distin 
zioni una specie di rassismo 
alia rovescia, che egli perb 
considera positivo. Ma e co-
munque certo che qua In Ita
lia abbiamo molto bisogno di 
informazioni riguardo alia 
situazione politico sociale dei 
negri negli Stati Uniti e che 
questo fine lnformativo ben 
giustif tea tl distinguere tra poe
sia negra e bianca. tra status 
ribelle-contestatario e status 
semplicemente «artlstlco». A 
cib agglungiamo che parecchl 
del poeti tnclusi nell'antolo-
g!a sono vicinl al «Black 
Power Movement» (movimen-
to politico del negrl In cui ognl 
forma di pacifica protesta 
e ormai considerata inutile o 
sorpassata e tramite il Quale 
viene splnta ad oltranza 1'tdea 
di una difesa e d) una aggrea-
slone politics anche violenta) 
ed hanno consctamente scel-
to dl abbandonare ognl aro-
bizione soltanto letterarla a 
favore dl una attivita politics 
costante. ed uno scrivere titi-
llzzato spesso a fine sobU-
latorlo. 

Non sempre perb questa 
chiara deoisione porta ad un 
livello dl scrittura inusuale 
e distlnto da quello nedlo del
le generation! « beat • e « hip
py* statunitensl. A volte la 
tematica specialmente prote-
statarla stancamente si rlpe-
te d'autore In autore: grande 
eecesione a questa « media » 
pero sono gli autorl Le Roi 
Jones (tra 1 cap) del «Black 
Power») David Henderson. 
Langston Ruches. Bob Kauf
man, Richard Wright. Di Inte-

resse anche A.B. SpeUman. Ted 
Joans, George Bell, Audre Lor-
de. Ray Durem e parecchl al
tri, anche se ad uno scrivere 
che spicca soprattutto per la 
sua emorfvita e dlrettezza (no-
tar* la forte influenza surrea
lists nel versi dl Kaufman o 
d! Bond) non sempre court-
sponde un inventors nuove 

forma metrlche, o una protesta 
altro che depresslva. Generlca-
mente si potrebbe dire che nel 
suo oompleaso la poesia negra 
degll ultiml vent'annl rivals 
una evldente asslmilazione del
ta poesia « underground » 
americana. della metrlca mala-
kowskiana, delle lmmaginl 
sbrlgliate nate col gurreallsmo 
francese: e che abbia forse 
una sua particolarlta In una 
specie dl quantitative dl vita
lity superlore a quello dei poe
ti bianchi dell'ultimo venten-
nlo americano o europeo. Ma 
che qualche vera innovaslo-
ne o visione filosofica sorga 
dal lavoro del poeti negri con-
testatori negli Statl Unitl, non 
credo che si possa dire salvo 
che in aenso collettlvo, sd 
eccezione probabilmente del 
gia noto Le Roi Jonas, e di 
Bob Kaufman (tradotto so
prattutto a Parlgi). 

Interessantissima la lunga 
lntrodualone alia raccolta, « 
uuil le testimonianse e 1 die, 
loghi lnclusi. La tradusione an 
se stessa e abbastanza attenta, 
salvo per qualche errors do-
vuto plii che altro ad una 
non completa dimestichetaa 
ool « parlato » americano. In-
teressante anche il venire a 
sapere che in Italia gia piu dl 
cinque antoiogie di poesia ne
gra sono state presentate al 
pubblico « che negli Statl Uni
ti questo urgent* confronto e 
stato proposto un quattro vol
te dal dopoguerra in poi. 

Dei trenta autorl la maggio
ranza e sulla trentina: circa 
dieci (ad esempio Richard 
Wright, Langston Hughes) so
no della generazione preos-
dente a nova sono donne. Da 
osservare che non strettamen-
te oontestatarle sono le poesie 
dl Carl Yeargans e Audre 
Lords, dl cui aono lnclusi 
vers] anal di nature lntrover-
ss e intimlsta, con nessun ao-
osnno a problematiche rastia-
U o soclsll In genere. Le no
te, le fotografie, gli indici nv 
formatlvl sono di buon livel
lo e dl nature non troppo spa-
clalistica, cios hanno caratta-
re divulgatlvo. Cosl come 1 

Amolia Rossolli 

Riviste 

Motivi della «protesta giovanile» e 

psicoanalitici nel romanzo « Uccidi il pa

dre e la madre •> di Lorenza Mazzetti 

II padre 
padreterno 

Uccidi il padre e la madre, 
un titolo impegnaUvo e perl-
coloso perch* trOppo scoper-
to. Psicanalisi e protesta gio
vanile sono due cose che mes-
se insieme, possono provoca-
re delle reazioni a catena dif-
ficilmente controllabili. Dietro 
questo romanzo dl Lorenza 
Mazzetti (Garzanti editore, 
1969, lire 1200) ce John Wain 
(ci sembra), che ha scritto un 
libro con un tttolo simile: 
Strike the Father Dead, e nel 
suo primo romanzo (.Hurry on 
Down, pubblicato da Einaudl 
con il titolo Giii con ta vital) 
racconta la storla di un gio
vane che «ha soltanto wffer-
rato alcuni " no ", ed a quelll 
si tiene stretto*. Slmilmente 
la monoloeante protagonlsta 
di Uccidi il padre e ta ma
dre sa solo cio che non vuo-
le. e soprattutto non vuole es
sere « condizionata ». Ma ne) 
peregrinare della sua favolo-
sa giornata non tare altro che 
reincontrare 11 « Padre» che 
aveva ucciso all'inizio del li
bro. Un padre-polizlotto, o un 
padre-amante one risveglla nel
la nostra fanciulla tutta la pro-
blematica deU'emanoipazione 
• l'ancestrale desiderio dl ri-
consegnarsl nelie manl dell'uo-
mo-padre-padrone, dl acarica-
n» nel suo grembo il proprio 
lo, la faticosa liberta e le 
responsabilita. Piange molto 
(comunque sempre quando in-
contra un « Padre », U che gU 
capita spesso): «In ogni ca
so piango, anche percbe non 
so bene perche piango, pian
go perche sono esausta di non 
sapere mai il perche le cose 
di me, piango...*. La nostra 
piangente ragazza itinerando 
tra trenl, sale d'aspetto e luo 
ghi della fantasia fa 1 conti 
con 1 massimi sistemi: Dio, 
Marx, Freud e poi, Leitmotiv, 
I'emancipazione femminile: 
« La socleta capitalistic* e una 
societa paternalistica per eo-

cellenza e razzista nel conf ron-
ti delle donne •. 

Se Lorenza Mazzettn ha vo-
luto offnrci il referto mime 
tico del monologo uitenore di 
una ragazzina cretina, ci e riu-
scita, dato che il libro * pie-
no dei luoghi comuni che pre-
sumibilmente albergano nella 
mente di una adolescente che 
ha annusato la contestazione. 
Cio che non abbiamo trovato 
e «il dono, raro e salutare, 
deH'ironia », di cui parla il ri-
svolto di copertina, dato che 
anche gli spunti fantastic! so
no spesso frustratl dalla mi 
mesi del balordo raziocinare 
della protagonists: • Finalmen-
te le mie pene finiranno ma 
allora avrb 1 capelli bianchi 
e la barba (cosa assurda vi
sto che sono donna) • 

g. m. 

Morto 
lo scrittore 
argentino 

Villanueva 
BUENOS AIRES. 8. 

All'eta di 69 anni e morto 
a Buenos Aires Amaro Vil
lanueva, uno dei piu noti 
scrittori dell'Argentina e 
profondo studioso del folclo-
re popolare argentino. Villa
nueva collaborava anche con 
l'organo del Partito comuni-
sta argentino « Hora ». Negli 
ultimi tempi lo scrittore sta-
va traducendo lc opere del 
poeta turco Nazim Hikmet. 

Notizie 
II Pslaiso dell'Arclilfllnna-

tlo ssr*. dsl 1. eettembr* 
si N ottebre, Is ssde della 
mostrs dl Nlcelo dsll'Abal* 
(Modsns 15W • Fontaine-
bleau 1571), orgsnlusts dsl-
I'Asseclezlem per Is srtl 
i Francesco Francis > can Is 
cellsserszloM dells Soprln-
tanderas alls Gsllerle dl B«-

La rsissons presenter* I I 
•ffreschi, 11 dlpintl, M dlse-
gnl s 9 stsmpet I c pezzl • 
provtn«ono ds osllerle s 
colleilonl d'ltalla, Francis, 
Spsons, Orsn Brslsgns, 
Germanic, Auttria s Ststl 
Unltl. Betoana ssra presents 
oltre che con I qusttro sf-
frsscM dells Plnscetecs Na-
ilenalt. con uno del mlrsbl-
II fregl dl Pslszzo Poflfll 
(cLs psrtlts s tarecchla). 

La i D i n H AllflhleHs dl 
Moreno ha Indotto, per I'su* 
hinno IMf, II f i l l Premlo 
Mersns • per un site neks s 
csrsttere nations)*. La conv 
mltalena ajwdkatrtc* 4 for
mats ds tr* momsri * 
sIsdMis dalle scrMsra Fisre 

Chiara. No fenno psrto Inol-
tr* Roborto Robora, IrtM-
gnsnt* dl storls d*l tostro 
alls Unlverslta dl Mllano a 
Tulllo Koilch, dlrattar* del 
proorammi dl prots si centro 
produxion* TV di Milan*. 
GU olsboratl concorronti 
al t Pramlo Merano • do-
vrsnno ouaro pratentstl in-
tro II 30 aoHambre 1M* al-
Is seareterla d*l promi* 
atasto In via Cease di Ri-
tpsrmlo 14 * 39012 Marsno. 
Alio itaaao Indlrluo potrarv-
no oaser* rlchlost* inf«rms-
ilonl. 

In eccsslono dsl XVI An-
nlvorssrlo dell'aasslto alio 
csserme Moncsds, InUlo del
ls ribelllene armala centro 
Is dIHoturs dl Bstlsts, I'Artl 
dl Monleretondo (vis I gn> 
gn* S), In collsborszten* con 
I'Asseclszlon* dl Amlclfl* 
Itslls-Cubs, presonrs un* In 
teresaento mostra folofrsfl-
csi tCubs I T M J snno del-
I'lwpaeno declstvo a. Ls Mo
strs rosters sports al PMV 
ptke del t al 31 sejoat* nel 
sjierali msrtodl, glevedl, sa* 
bsts« or* H)>9-il,3l. 

Africa del 
2000 e 

neocolonialism*) 
D settunansle Jen** 4/rt«M 

noo e. francameote, una graa 
cosa. A meta pubbbotano (coo 
inserti cio* pagsb dpi vari p*o> 
si africani. e quindi Dropsgan-
distici) e meti iegato agb ao> 
bieoti ncocolonulifti - ssodersb, 
noo si pud dire che rsppreseeti 
un puntQ di ri/erimeato impar-
tsnte per Is compreosiooe dei 
processi rivoiuzxioan africasi 
Tutta via e una foote di notisie. 
che liberate dall* tnterpretazie-
ne redazionale. ne fanoo uno de-
gli strumenti di infonnaziene ss 
quanto accede in Africa. 

Con gli stesai crtteri di pre> 
dense e di selezione si puo 
quindi leggere i) numero specia-
le annusle (Jeune Afriqu* 1900. 
numero special soouei. pp Ml. 
20 F.) che ormai ds qualche 
snno U setbaaosle vieoe curao-
do L'uhiino. oscito pocne settt-
mane fa. e tutto, ovviamente. 
sugli avvenimenti del 1MB. Si 
salb pure interamente la prims 
parte coo srtocoli che parlano 
di « un decenmo di sviluppo ebe 
si chiude e uo altro cbe se ae 
apre > (sJ dovrebbe dire infatti: 
UD decennio di aoctoaviluppo) c 
di uD'ATrica futuribile del JOSS. 
cost come si pup ssltare tran-
quillsmente Is parte sw < gran-
di progetti di industhslizzazio 
ne». presentati come un pro-
grammstico sviluppo economico 
del continente, e senzs slcun ri
ferimento ai condizionamenti po
litic!. sociali e economic! di quel 
progetti. 

D lettore potra invece trovare 
di grande utilita ia rices parte 
informativa suilanno politico nei 
suoi svolgimentj continental] 
(vita dell* organizzazione dells 
Uniti Africana - OUA. fatti 
politic! deirAfrica araba e del 
I'Africa nera) e nei suoi svol 
gimenti nszionau: circs meti 
dell'annuario e dedicate s sche
de complete (storis. regime e 
istituzioni. cultura. problemi so
cial!. economia) di ogni oaese 
africsno Uo materiale vera men
te prezioso. Sull'Africa e da se-
gnalare un buon saggic di Arri-
ghi e Saul su < SocisUsmo e svi
luppo economico oefl' Africa tro
pica le > apparso sulla Monthly 
Review, (edizione its liana o 6). 
in cui vengono snslizzati sis pu
re sommanamente. alcuni pro
blemi chiave dell'attuale analisi 
politico-sociale deH'Africs nera-

The African coatat#insi (o ft 
IW9) pubbucs un abboodsott 
commento resocooto sulla receo 
te conferenzs dl Kertum deed 
cata alle co*onie dette porto 
ghesi. e uo acuto ssggw tulla 
ouestione del suo dei Sudan (J 
U. Garsng, Tlw (oather* Sudan > 

Ecomemie tt politique (o 177 
17V) analiiza in tre impegnat 
studi il problems del oeocokmia 
usmo: il primo e dellafncani 
sta Jean Suret^Janak su c Pro 
blemes economique* du "ben 
monde" *. il seoondo e cs Jeor 
Prejean a A' propoa du sousoe 
veloppement » il teno * di Jeai 
Marcel su « L'side Mo-coionui« 
de rimpenslisme frsocsisa AJ 
problemi del sottoaviluppo t de 
dicats anche I* seconda port* 
deirunpegnato safgin m Cosinx 
Perrotta so aComniercio mtei 
nszionsle e sottosviluppo: dai co 
so comparati all'unpehalnmo * 
pubblicato nel o 134 di Qmuut 
toKo Temps aoderaes pubblic* 
oel suo Qumero T^ una interes 
ssote testimonisnza di Philtpp* 
Gavi sulla « Contrerevolution «ui 
I'lndonesie ». mentre U suo nu 
mero 274 ospits w discutib«i* 
ma informato arbcoir sulle cam 
pagne egiziane (« Revolution pei 
le haut dans tea csmpagr^ 
egyptiennes >) di Benno S*re> 
Sempre nel numerc 275 della 
stessa rivists si puc leggere n 
testo della stimolant* relszionf 
di Andre Gunrier Farnck. auto 
re di uo libra itnportaote sulU 
America Latins, fatta al Con 
gresso cultura le dell'Avan* e de 
dicata al terns del sottosviluppi 
capitalista nel continente latim 
americano. 

La pensee pubblica on scut< 
saggio di Jaime Ota? Rozzotu 
sul (iuatemala (« Guatemala um 
revolution etrangte^». nel nu 
mero 145 della rivists). mentr* 
la rivuta Action (n 16) pubbii 
ca gli atti del IV Congressti de 
Partito comuntsta martinicanc. 
I problemi del coltegamento trf> 
la lotta det negn americani pei 
la Ioro emancipation* e quello 
di libera none ne> «terzo mon 
do » vengono trattat' in on nu 
mero monograflcn della rivut« 
Science and Society (numero 2 
vol XXXIII). anche se. owia 
mente i) maggiore spszio e datr 
alia lotta dei negri americani 

r. I. 

Fotografia 

L'editore Peruzzo, di Milano 
ha preso I'iniziativa di mettere 
in vendita nelle edicole una 
Enciclopedia della fotografia 
nets dalla collaborazione di 
Gualtiero Castagnola. cbe ba 
redatto I testi, e Cesare Co
lombo e Alberto Fioravanti. che 
hanno curate le immagini Pare 
che I fascicoli messi in ven
dita flno a ora (prezzo 350 lire) 
abbiano svuto un ootevole sue-
cesso di pubblico. 

Ci sembra. perd. che I'ides 
dJ una eociclopedia fotograflcs 
sia nata piu per intenti com-
merciali e cultural!. Oggi. si 
parla molto di fotografia e stu 
di e ricerche sul valore del 
I'immagine e sulle sue grand! 
possibility espressive hanno avu 
to uno sviluppo insperato flno 
a qualche anno fa. La cosa non 
ha mancato di suscitare anche 
interessi piu larghi. probabil
mente contribuendo all'incredi-
bile boom di questi ultimi anni 
nel settore delle vendite di mac-
chine fotograflche e perfino del
le riviste che si occunano esclu-
sivamente di tecnica fotogranca 

Sull'onda di questo boom e 
nata forse anche I'Enciclopedis 
dell'editore Peruizo Una pri 
ma osservazione e quella rela 
tiva al prezzo Per 350 lire a 
fascicolo. quel che il lettore bs 
in cambio non e molto. I fasci
coli, infatti. sono piuttosto scar-
si di pagine. Anche I'imposta 
zione graflca del!'opera ci pare 
corrisponds s schemi piuttosto 
inveccbiati. Forse U discorso 
giunge a posteriori e doe quao 
do ormai la vendita della enci 

clopedia viene definite un csuc 
cesso editoriale », ma vale ugual 
mente la peoa di farlo. D testo 
teoricamente. e ineccepibile. S> 
oota, perb. una certa fredder 
ih che cree nel lettore affati 
camento e stanchezza. 

Insomma. non ci sono dubb 
che. oggi. si poteva mettere it 
circola zione una enciclopedia 
fotograflca molto piu modern;-
e agile 

* • * 

Edito da Giancarlo Cordani. 
di Milano £ uscito il pnmo nu 
mero di Shop, moiestrale cn« 
si occuperi di politica. econo 
mia. urbanistica commerciale 
sociologia e psicologia dell* 
vendita e dell'acquisto. marke 
ting, tipologie. espositive. grab 
ca, fotografia. disegno mdt. 
striale. 

St tratta di una rivista di 
formate e dalla impapinn/mi i 
inror\«ueta conceoitfl n^wlpr-i. 
mente e piena zeppa di belle 
futoi2ralie, tfrarici. LIISI-UIII ->>n. 
boli Fari la fehcita. a tjvpn. 
vuivo. di tanb architetti. arrf 
datori. disegnatoh (ndustnali -
fotografl alia mods D prodoi 
to. comunque. * eonfezionat. 
secondo I canon! ormai col la u 
dati dell'editoria consumisticn 
in questo caso si tratta dl con 
sumismo ben mascherato sotti 
un abile mestiere. bells carta 
fmpaginazione perfetta e una 
QOtevale cspaciti di comunica 
zione. 

W . 5 . 

Inchiesta sui 
gruppi 
di destra: 

i moschetti 
della 

Confindustria 
• ^ 

piu pagine 
piu servizi 

Diretto da 
DAVIDE LAJ0L0 
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Enciclopedia 
dopo 

il «boom» 

La harriers dei 
linguaggi ci divide 
nella stessa area 
politics di sinistra 

Mow S difftctle captre — <m-
che nnendo rnoic unesperteu 
n di studenie untcersUano — 
come un accademtco burocra-
ttcamenle atferrnato (ctoi al 
potere) non tvoloa una tunzto-
ne tanto dtverta da quella di 
un mcettatore dt uamm. net 
confront* del regime capita-
litta. 

In queeto s«uo otsognereb-
oe apnre una ducusstone 
molto franca, che — bisogna 
dire — rtjnjt* ha gia tntztato 
sotto iaspetto ammtnuttutt-
vo con la demtazw delle ba-
tome untvertttane. Tutlavta 
n tratta di andare oUre e 
rompere una barriera che am-
com d dtmde nelia stessa area 
politica di sinistra: un'estgen-
ea primaria dt dtmocraaa e 
infatti quella di chiarnare is 
causa gU tnteressati alia to-
luxione di ttn problema o> 
nanzi all'tntera coUettwiia. 

Non si tratta di cercare to 
seandalo, sta si tratta di su-
perare una delle barrtere psk 
clattifte che ct dtvidono, e 
doe quella dei ttnguaggi dtf 
ferenaati per ceto ed ambiem-
te sociale. 

Un mtetlettuaU che i da s* 
mstra* lancia invettive con
tra la propria categoria m 
una conferewa o m un ttm-
posto. strappa gli applausi; 
se pero le stesse cose ven-
gono dette di fronte al * per-
sonale tubordmato » o in una 
assembled stndacale, molta 
aente impallidisce: quella de-
gli accademici e degli tntetlet-
tuali di professione e cost — 
come quella dei militari — 
una delle oltgarchie piu chiu-
se e verticalizzate del nottro 
tempo. B' su queste moderne 
oltgarchie di tecnocrati che at 
regge e st mantiene in tita la 
struttura dei regimi neo-capi 
talistici. , „ . 

SERGIO BOVIN1 
(Perugia) 

La lotta per la 
riforma della 
scuola sia anche 
lotta contro la 
carta bollata 

Mi dornanao perche u mt 
nlstero della Pubblica istru 
zione non decida di tappez 
tare i muri qenera'mefti: 
tcrostatt e tporchint (at 
nord) e scrostati e *poro-uu> 
ral stid; delle scuole italvtm 
con gli Unmacolatt second' to 
gli della carta legale. I' se 
condo foglio non vtene gene 
ralmente deturpato da colli 
gratie di mortiticati quesiuon 
ti ma consenxi il primigenio 
candore. 

Potra forse tnteressare a/ 
buon dttadino italiano, al 
profano tn problemi *coia»U 
ci che secondo I'ordmansa 
ministerial 17 giugno iW>i svt 
conferrmento degli mcurichi e 
supplenze il povero future 
«professore» (si. si. qurlU 
di vostro figlio) avrd presen 
tato 

a) pet chtedere un meaner 
a tempo indeterminate (cior 
un posto di insegnante-

1) due domande al Proove 
ditorato agli Studi fin carta 
legale): 

2) certtftcato dl reside**) 
(m carta legale). 

b) quando avra trovato t) 
posto: 

3) certtftcato di nascita (in 
carta legale); 

i) certtftcato di cittaaman 
za italiana, di data non ante 
riore a tre mesi (in carta le
gale); 

5) certificate attestants it 
godimento dei diritti polities, 
di data non anteriore a tre 
mesi (in carta legale): 

6) certtftcato generate det 
casellario giudiztario, di data 
non anteriore a tre mesi (m 
carta legale); 

7) certtftcato di buona con
dotta civile e morale, di dato 
non anteriore a tre mesi (in 
carta legale): 

9) certificate di data non 
anteriore o tre mest, at oo-
stttuzionc sana ed esente da 
ditettt fisict, tali da tmpedtre 
Vadempimento dei doveri di 
tnsegnante, rilasciato dal me
dico provinciate o da un me
dico militare o dall uffictale 
sanitario o da un medico eon 
dotto (in carta legale); 

c) per chledere tins sup 
plenza Invece dovra invlare 
ad ognl capo d'Istituto (cio* 
ad ogni scuola) una domande 
In carta legale. 

Poiche avere una supplenza 
non e tanto facile U ditgra-
eiato sceglierd in genere una 
t/entma di scuole e dovra com-
pttare percib una venttna di 
domande ai capi d'istituio 
sempre in carta da bollo. 
ANTONIETTA POSnOUONI 

(Napoli) 

Chi scrive alPauto-
rita giudiziaria ha 
dirltto alia risposta 
scritta 

Pal 29 gennalo scorso ho 
chiesto al ministero dt Gratia 
e Giustixia per quale motivo 
U maresciaUo dei larablme. 
ri di Celenza fa tirmare at 
cittadini per presa visione. it 
lettere, le comunicanoni del-
I'aHtoriti giudiziaria e non ho 
avuto ancora risposta. 

Lo scrtoente ptit volte e sta 
to tnvitata a firmare, per pre 
sa visione. comunicaii(mi w 
risposta a ricomi tnolirnti. an 
che m carta bollata, •>. qu-v 
che volta si e rifiutato perch* 
voleva la copia della >//<-o 

In regime democrats < iue 
sto trattamento mi temr>ra 
borbonico/ Vn ctttadmo ?ne 
scrive all'autonta giudUiann 
dovrebbe avere una atpotfa 
scritta 

BERINTO ALOE' 
(Oelenss sul Trigno Chiett) 


