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Storia 
Per la prima volta visit* alia villa dove il 9 maggio 1945 
il maresciallo Keitel firmo la resa ai marescialli alleati 

Un museo (e una lezione) 
per la belva nazista 

Dal discorso di Lenin all'Armata rossa alle immagini di Stalingrado — Nella 
«tana del topo » — Le carte e i piani del comando sovietico — La stretta finale 

Schede 

BERLINO, settembre. 
Nella grande antisala del-

la villa di Karlshast dove 
il borioso maresciallo Kei
tel e stato costretto a fir-
mare la resa davanti ai ge-
nerali alleati il 9 maggio 
IMS, c'e oggi una grande 
statua di Lenin. La giova-
ne sovietica cbe mi guida 
nella visit* a questo museo 
delta battaglia di Berlino, 
ancora interdetto ai visita-
tori e che un giornalista 
di un paese non socialista 
visita per primo, schiaccia 
un bottone e nella stanza 
si diffonde la voce di Le
nin. E' il brano di un di
scorso all'armata sovieticn 
inciso in un vecchio disco 
di esattamente cinquant'an 
ni fa. 

Quando la voce di Lenin 
e il fruscio del disco ces-
sano, )a guida mostra alcu-
ni libri sovietici, chiusi in 
una vetrina, scritti da gene
ral dell'Armata rossa, da 
ufficiali o interpret! che 
presero parte nel '45 alia 
battaglia di Berlino. 

Le croci 
di Smolensk 

Quando inizia la visita al 
museo vero e proprio, ve-
do scorrere le immagini 
delta storia di Berlino che 
e storia di una tragedia eu
ropea, Hindenburg e HHlar, 
1'incendio del Reichstag e 
gli a&salti dei mercenari 
hitleriani ai inembri dello 
scbieramento democratico, 
il viso di Thaelmann e di 
numerosi, una schiera im-
mensa, perseguitati dai na-
zismo. 

E' la storia dell'aggressio-
ne nazista all'LiRSS quando 
l'Unione sovietica era cir-
condata dal mondo capita-
listico ed era 1'unico gran
de stato socialista, ma an-
che 1'unico paese che de-
nuncid il pericolo di guer-
ra cbe si maschcrava die-
tro i regimi fascisti euro-
pei. 

Nelle vetrinette accostate 
ai muri di ogni sala, sono 
conservati gli strumenti di 
tortura ritrovati nei campi 
di concentramento cbe ser-
virono dapprima con tro gli 
antinazisli tedeschi e gli 
ebrei tedeschi, ma che di-
vennero poi a partire dal 
1930 gli strumenti di « am-
ministrazione > dei campi 
in cui erano rinchiusi uo-
mini di tutte le nazionalita 
e i prigionieri sovietici. 

Ed ecco insieme i primi 
documenti della preparazio-
ne del piano di invasione 
dell' Unione sovietica. La 
foto del generale Guder'an 
e insieme parti del * piano 
Barbarossa > e poco piii in 
la una scatola che conto-
neva il « Cyclon B », il gas 
usato nei campi di concen
tramento con il quale ven-
ne operato lo sterrmnio 
scientifico di milioni di 
persone. Tutto fa parte 
della gucrra, di una «ci-
vilta » che prcparava il 
«nuovo ordine europeo > 
preconizzato da Hitler. 

La in foudo una grande 
foto che simbok'^Kia la tra
gedia: una immensa distcsa 
di neve a Smolensk copcrta 
di elmetti e di croci. Quan-
ti sono i morti sotto quo!la 
neve? I morti di cnlramhe 
le parti, aggressori che por-
tavano sterminio e uoinini 
che difendovano il suolo 
invaso, chv tacevano bar-
riera attorno a Moses 

C'e una lettera in mezzo 
« questi ricordi di guerra, 
la lettera di un soldato so
vietico che dice: « Non an-
dremo piii indictro di co
al », e la lettera e macchia-
ta di sangue. 

Alcune diapositive si ac-
cendono e ecattano su un 
quadro in alto, mentre una 
marcia militare suona in 
sottofondo. Una sentinel la 
dalle torri del Cremlino 
Bcruta il cielo pronta a da
re l'allarme antiaerco. O 
soldati ve&titi di bianco che 
sfilano davanti al mausoleo 
di Lenin prima di partire 
per il fronte, mentre la no
va imbianca i loro fucili. 
Poi Stalingrado cbe rappre-
aenta 1'ultirao urlo nazista 
prima della fenta mortale. 
Le rovine della citta che 
sono sempre davanti agli 
occhJ di tutti, ma anche il 
fudle del tiratore scalto 
eovietico che $ul calcio ha 
inflate tante itellette quan-
ti sono i naziiti sicuramen-
te colpiti. 

Il muaeo non dimentica 
chi ha combattuto in stret
ta alleanza con l'Armata 
reeae, «u altri frontl, con 
altri aitieau. in grand! eeer-
ettf di peloid. Polacchi, ce-
e*rt4*ac*ftl (Svoboda che 
aaava at raeaecna le MM 
H i t ) . JtaliaaT 

Da Stalingrado a Berlino: 
una lunga strada di guer
ra, citta e villaggi conqui-
stati uno a uno, mentre fa-
ticosamente a ovest si apri-
va il secondo fronte con lo 
sbarco in Normandia. 

I comandi sovietici pre-
parano I'ofTensiva. Rokosso-
vski, Zukov, Koniev con i 
loro comandi studiano car
te e dirigono operazioni di 
attacco, 1'avanzata delle ar-
mate schierate sui singoli 
fronti che ora hanno una 
meta precisa: Berlinc, la 
capitate del Reich nazista, 
la • tana del topo >. 

Un'intera sala e occupa-
ta dal plastico che ricostrui-
sce la vecchia capitate del 
Reich. Si spengono le luci 
e la guida manovra una se 
rie di pulsanti: il plastico 
si illumina di piccole luci 
che progressivamente si av-
vicinano ai cuore politico 
della Berlino nazista. La 
cancelleria, i minister!, il 
Reichstag vengono progressi
vamente stretti nella morsa 
dell'avanzata sovietica, i sol
dati espugnano una ad una 
le strade, le piazze, te ca
se. La stretta mortale per il 
nazisrao non sara piu spez-
zata, ma si arrestera soltan-
to quando tutta Berlino e 
caduta e sul Reichstag e sul-
la porta di Brandeburgo 
sventolano le bandiere rosse. 

II museo si arricchisce a 
questo punto di cimeli im
portant!: la borsa in cui Zu
kov teneva le sue carte, le 
sue penne, la giacca usata 
dal generale in quei giorni, 
i telefoni da campo del co
mando sovietico, it primo 
proclama in russo e in te-
desco del comandante delta 
piazza di Berlino, generale 
Bersarin, morto poco dopo 
la conquista della citta in 
un incidents stradale. Ma 
c'e anche la carta di Berli
no su cui Hitler, dal pro-
fondo del bunker in cui era 
rinchiuso dettava i suoi or-
dini pazzeschi di resistenza, 
di fucilazione dei suoi vec-
chi collaborator^ da cui in-
viava frenetici appelli ad 
armate inesistenti perche 
accorressero alia difesa di 
Berlino. E infine, il trionfo 
dei vincitori e le bandiere 
del Reich nazista trascinate 
per terra sulla Piazza Ros
sa di Mosca. 

Questa e I'ultima sala del 
museo. Poi si scende di 
nuovo al piano terra ed 
eccoci nella sala dove il 9 
maggio 1945 Keitel venne 
costretto a firniare la resa. 
Una grande sala, dal soffit-
to altissimo, lasciata come 
era allora, gli stessi tavoli, 
le stesse sedie, gli stessi 
tappeti le stesse bandiere 
alleate. Al tavolo lungo del
la parete di fondo sedeva-
no Zukov e il ministro de-
gli Estori sovietico Vyscin-
skij, poi il maresciallo Ted
der, inglese, i gcnerali 
Spaazt americano e il fran-
cese De Lattrc de Tassi-
gny. 

La resa 
a Zukov 

In mezzo alia sala due 
altri lunghi tavoli per il 
porsonale militare e civile 
che assistcra alia firma del
la resa e a sinistra del ta
volo dei rapprcscntanti del
le potenze alleate, il posto 
per Keitel e i due altri mem-
bri dello stato maggiore nazi
sta. Keitel si presenta con 
tutta i'arrogan/a del gene
rale prussiano, tiene in ma-
no il bastone di marescial
lo, ma e nervoso. Egli non 
rcstera a firmare ai suo ta
volo, ma ad un capo del ta
volo grande dove siedono i 
vincitori. Dopo di che Zu
kov chiede che la delega-
zione tedesca si ritiri. 1 tre 
delegati se ne vanno, in 
aereo raggiungono Floss-
burg dove Keitel sara ar-
restato per crimini di gucr
ra. A Norimberga salira 
sulla forca. 

Prima di chiudere la vi
sita del museo e di questa 
sala dove si e concluso il 
capitolo piu tragico della 
storia europea piu recent© 
e dove da anni, mi dice la 
accompagnatrice, non entra-
no giornalisU stranieri, in 
una piccola saletta viene 
proiettato il documentario 
della resa di Keitel. Un 
documentario scarno, in cui 
si ritrovano pezzi che oggi 
sono nel piccolo museo del
la battaglia di Berlino, che 
si conclude con l'immagine 
di Keitel che firma la fine 
delta aanguinosa awentura 
hitleriana, la fine insieme 
del aogni di grandena mi
litare a del suo compito di 
tecnicd della itrategia di 
guerra asaervita at piu cru-
dele regime tateiaU. 

Adolf*) SctlHIl 

La «strategia senza tasta » dal nazisti in un disagno del 1M4 dai kukriniksi 

Saggi 

Scritti critici di Mazzini e Tenca 

La letteratura e 
il suo pubblico 

Guarire 
per 

gioco 
U «$tfria di Dib$»t 

il preblema dei bambi

ni «ritardati » 

La paioologia dell'eta, evolu-
tiva sj basa su due presup-
postl teonci fondamentali: 
ogni processo di sviluppo psl-
cologico e retto dalle leggl di 
differermazione ed mtegrazio-
oe: 11 bambino tende ad attl-
vzn col mondo esterno mec-
canisml simbiotici. DaU'equili-
brio di quest* component! de-
riva un armonico sviluppo pd-
co-affettivo (saJute men tale) 
dei bambino ed una sua oon-
creta partecipazione al moo-
do in cui vive e cresee, aeuo-
la. famiglia, societA. 

Ora e powibile aoportare 
delle modificaxioni profonde 
della struttura di personalita 
di un bambino disturbato 
« parceUarizzando > ed tsolan-
do gli interventi dalla floba-
Hta dei rapporti umani e so-
ciaH su cui si intesse la vita 
stessa? E con auali tecnirhe? 

• Storia di Dihsu di Virgi
nia M Axline fMondadori 
Editors, Lire 2300) vuole esse. 
re un tentativo di dimostruio-
ne che cib e possibile e che 
non sempre m un rtuscito trat-
tamento clinico sui genitori 
e spesso la migliore terapla 
per un bambino mentalmente 
ritardato ». La teenies usata e 
la ludoterapia. 

Dibs e un bambino di sel 
anni, suo padre e uno scien-
ziato, sua madre medico; fre-
quenta l'asilo, ma non parla 
con nessuno, rifugge H rap. 
oorto con gli altri, a tratti 
manifesta atteggiamenti ecces-
sivamente aggressivi, a tratti 
inveee comportamentt passivj 
come se tutto quello che gli 
accade intorno non lo riguar-
dasse, e terribilmente mute-
vole. 

Rai- Tv 

Controcanale 

i 

NeU'ambito degll studi de-
dicati in questi ultimi anni 
aiia storia della critica roman-
tica un particolare rilievo ha 
il libro u Mazzini e Tenca» 
(Liviana Editrice, Padova, pa-
gine 238, L. 2.600) di Giovanni 
rirodda dell'Universita di Ca-
trhari. E non solo per la obiet-
tiva importanza che gli scrit
ti letterari di Mazzini e Ten
ca hanno in direzione della 
rottura dei vecchi schemi del
le letteratura Italians e di una 
elaborazione di onglnall pro-
poste critiche, ma sopratutto 
per la diversa iimensione che 
quegli scritti assumono se 
collocati, come fa Pirodda ai-
Cintemo deJ dibattito cultura-
le ltaliano ed europeo del-
'epoca Tanlu piu se si pen-
sa che il discorso critico ill 
Mazzini e Tenca non e mai 
esclusivamente letterario. ma 
•.rrplica una concezlone orga-
nica della cultura: una conce-
?ione ohe non elude le com
ponent! sociali e politiche sot-
tese a ogni tenomeno cultura-
le Merito di Pirodda e pro
prio quello di veriltcare an-
clie in questo senso 11 contri
bute dei due critici del nostro 
primo oUocento. Per questo, la 
analisi che egli compie dei va
il motivi presenti negli scritti 
critici di Mazzini e Tenca, va
le a prospettare per 1'uno e 
per l'altro una fisionomia per 
tanti versi inedita. Per Mazzi
ni, il momento piii fecondo 
della sua attivita di critico e 
quello precedente I'esilio se-
gnato da una • assimila-
«ione tervida di motivi deri-
vati da un vivace rapporto 
con la cultura europea ». Per 
lui, tondamentale e 11 t pro
blems dei rapporti tra storia 
e invenzione» la cut soluzio-
ne pure lui (come Manzoni a 
Hugo) indica neirtdenttfica 
alone del «vero con la sto-
rln ». La tonna letteraria piii 
idonea * quell'tdentificazione 
e perb, secondo lui il dram-
ma; e in cib e evidente la sua 
concesione della letteratura 
come azione. Proprio per il 
nuovo « tipo di tndagine stort-
<x culturaie » che egli pratica, 
) suoi scritti letterari vatgono 
?e non «come modelli» di 
metodologia criuca, come in
dication! «di nuove proapat-
tlve cultural!». La originali-
tit e ia valldita del auo diaoor-
ar critico e nel auo « propo-
aito di mediaalone dialattica » 
tra la tendenee maneonlana e 
qualla foacoUane. ad ognuna 
deue quali egli rloonoeoe 
• prlnclDi ed eatgenaa nlidl 
me Inoomplett, ooal da eur 

feerire la necessita e la pos-
sibiiita di una loro integra-
zione a un livello piii alto». 
Le «qualita» della scuola 
manzoniana sono le istanze 
i dj una religions e di una fe-
ae, deU'eguaglianza e della fra-
tellanza»: ma perche esse ab-
biano etficacia operativa si de-
vono accompagnare all'entu-
siaamo alia passione aH'impe-
gno civile cbe anima la scuo-
1B foscoliana, la cui debolez-
za e inveee nella mancanzn di 
una viaione storica c cbe in-
fonda... la tede ne) futuro». 

In questa opera di media 
zlone fra le due scuole Tenca 
^ 11 primo continuatore di 
Mazzini. Ma il da to rilevante 
nel discorso di Tenca * la 
sua attenzlone al destinatariu 
della letteratura, al pubblico, 
alle sue tenderize al suo gu
sto, alle sue reazionl. Questa 
attenzlone lo porto «a una 
piu precisa coscienaa della 
consistenza reale del generi 
co popoto mazziniano, e alia 
constatazione di una radicale 
trattura tra due Up) di pub
blico »: 1 ceti borghesi a le 
class! popolart. II che, certo 
non lo condusse a vedere i 
problemi della cultura, della 
sua organizzazione e diffusio-
ne al di la dei « Umiti di una 

democrazia borghesen ma gli 
diede duttavla coscienaa dei 
<• contrast! di Intercast » e del
le condizioni d'tnferiorita delle 
class! popolari, e lo indusse 
a prendere posizione per una 
f aucazione popolare aperta e 
progressiva. La sua visione 
progressiva della storia e an-
cor piu evidente neU'impegno 
con cui egli opera per awia-
re la conciliazione e la col-
laborazione fra le due scuole, 
quella romantics (manzonia
na) e quella classicistlca (to-
scoliana-leopardiana), nelle 
quali egli vede il risultato del
le svolgimento, di tutta la ci-
wilta itnliana realizzatasi co
me contrasto, anziche come 
processo dialettico fra l'ele-
ruento religion e quello po
litico. Nel perdurare di que-
sio contrasto e per lui la cri 
si della cultura contempora-
nea: nella sintesi dialettica dei 
due element!, Ia possibilita di 
uscire dalla crisl. Nella sinte
si delle due scuole Tenca ve
de soprattutto ia possibilita 
dj nsolvere la trattura tra 
ia subalterna cultura popola
re e quella astratta borgbese 
nella nuova dimensione di una 
organica cultura naaionale. 

Armando La Torre 

Clinicamente presenta 1 sin-
tomi di uno stato pre-psico-
tico. Le insegnanti allarniate 
decidono di sottoporlo a viai-
ta psicologlca e lo psicologo 
alia luce dei risultati e della 
descrizione comportamentale 
auggerisce un trattamento net-
coterapico basato sulla ludo-
terapla, cioe su] gioco. 

Ona volta alia settimana per 
un'ora Dibs si reca in una 
stanza da giochi dove e Ube-
ro di fare tutto quello che 
vuole, fuori del proprio con-
testo sociale di aooartenenza; 
ed e proprio in questa situa-
zione da laboratorio che Dibs 
instaura dei profondi legaml 
affettivi col terapeuta. Vengo
no coal alia luce attraverso i 
giochi l rapporti conriittuaU 
tra i genitori frustrati nelle lo
ro aspirazioni dalla nascita 
«accidentaJe» di Dibs; una 
struttura familiare autoriuria 
e repressiva; rapporti sociali 
improntati al piii deleterio 
conformismo che portano al 
• rtfluton del figlio In quan-
to si discosta dal modello dei 
valor! comunemente accettato 
da tutti. 

Non e certo solo la seduta 
setttmanale di ludoterapia che 
guarisce Dibs; cosi presenta-
ta anzi la ludoterapia da la
boratorio, sperimentale, stac-
cata da ogni rapporto col con. 
testo familiare e sociale in 
cui i] bambino vive, serve so
lo a mistificare ed a mascne-
rare ! rapporti sado-masochl-
staci su cui si regge 1'orgaiuz-
zazione della famiglia di Dibs; 
a proporre falsi modelu te-
rapeutici « nuracolistici » cne 
non trovano riscontro nella 
realta deile cose; a rafforza-
re 1'ideologia del perbemsmo 
che soggiace a molt* laiiuglie 
aristocratiche americane e 
non solo americane. E infat-
ti Dibs guansce parallelamen 
ta alia messa in crisl dei va-
lon borghesi su cui 1 genito
ri avevano fondato la loro ta-
miglia, ed al loro coinvolgi-
mento emotivo nel destino del 
figlio. 

Giuseppe De Luca 

Notizie 

L'UnloiM Sovlatka possla-
oa la piu ficca coll«ion« dal 
mondo eall* epera dl Nenri 
Mali***. R«c«nl*m«nl« n«l 
M U M StaUla dall'Ermllae* 
4 state Inaugurate una no
stra dal grande ptttora fran-
CAM (prima I qwadrl arano 
•tali etposti a M « K I ) , ch« 
calnclda con II centetimo an-
nlvarwrle della sua ntwM*. 

Nalle mostra sen* esaette 
anch* I* opora c*n**rv*te nol 
Muteo dl Arte Modorna di 
Parlgl. In tutto clnouanta-
»*M* ouadrt oltr* a clneuan-
ta di**en|( Incislenl o lllu-
•trailonl per llorl. 

La Mootro rlmarra aeorta 
fine alia mete dl ettoers, 

Le Cetae dl RlaperntW par 
le Province tklllane indke 
eTel »w»e>B W o V ^ ^ ^ H V VJeVI e^e^a^PflfW 

biennol* di Tootra Intitoloto 
c Premio di Toatro Lulgl Pi
randello dolla Ca»a dl Ri-
tparmlo per lo Province Si
cilian* >. II Prtmlo, unico «d 
indivisible, * doll'imperlo di 
quatlro milioni. II Premio 4 
eperto a luttl gli tcrlttorl di 
lingua Itallana, od 4 riser-
veto ad oporo che non •lo
ne •tale pubbiicete, no rop-
prosonloto, n4 tratmotao 
dalla Radio o dalle Telovl-
•lono, n i promlate In eltrl 
concortl. Inoltr*, le oporo 
concorrontl dobbono potor co-
•litulro uno spetlacolo dl de
rate normalo o dobbono es
ter* originoll. Ouaiora n**> 
swna dollo oporo partoclpan-
II lost* rrtenute morltovol* 
II premie non vorro awogno-
to. Oitro I'opora vlncont* la 
CommluieAO gludkatrlce he 
facolta dl aegneier* una e 
duo *mro ed oenena dollo 
euell verr* ottrlbulta la torn -
ma dl lira un mllleee. Le 
oporo cencerrenH ojoeeeee 
oasere levlete In 11 (dedkl) 

copi* • dobbono recoro U in-
dicoiiono otatle 'del nome o 
dell'indirliio dell'Aulor*. 

II 31 gonnaio 1*70 4 II tor-
mine ttabllito per l« conto-
gne doll* oporo concorrontl 
olio Sogrelerla del Premio 
presto la Protidonia dolla 
Caste dl Rlspertnte per lo 
Province Sicilian*, M i l l Pa-
lormo, Plaixe Borta. La 
Commlssiono gludicatrlco 
della tone edlilone del Pre
mio 4 proslodute da Raeul 
Rodko od 4 compotta de 
Selvatoro BoHaglla. Alberto 
atandl. Carlo Bo, Nicole 
Chloromente, Sondro O'Aml-
co, Roberto Do Montlcolll, 
Natalia dntburg, Loonardo 
ScloKla, Lulgl Squartlne, 
Ronso Tien, Oiorglo Zamea. 
La flurlo dollb*ror4 ontro II 
M ejugno IfH. 

RICKRCA SENZA META -
Perche mai i curatori della 
Ra^segna del premio Italia 
hanno deciso di include re tra 
le opere selezionate Atman: 
alia ricerca dell'anima del-
rindw di Pinelli e Qudici? E' 
difficile f rot-are una risposta 
ragionevole: probabilmente, 
I'uUfa e statu di qualcuno che 
nutre una particolare predile-
zione per questo documenta
rio. forse perche in qualche 
modo lo ha ispirato. La Ras-
segna del premio Italia ho un 
senso in quanto introduce 
presso ti pubblico italiano ope
re prodotte da orgamsmi te 
levisivi di altri paesi; d'altra 
pnrte, la trasmissione di 
Atman e stata. di fatto, una 
sorta di replica, dal momento 
che questo documentario non 
e che un condensato della se-
rie Alia scopertd dell'Indid 
degli stessi Pinelli e QuMci, 
trasmessa Vanno scorso. Una 
opera simile, quindi, pw't an 
che aspirare a conquitdarsi 
uno spazio nel mercato estero: 
sui nostri teleschermi', pero, 
esaa non ha certo cosiituito 
un'esperienza per alcuno. 

Ma c'e di piu. La serie Alia 
scoperta dell'India e stata, 
forse. la meno felice tra quel
le curate da Folco Quilici: il 
suo limite maggiore era quel
lo di ignorare quasi costante-
mente il legame tra la sovra-
xtruttura religiosa e la strut
tura sociale dell'India e, quin
di. proprio quell'* impatto sto-
rico» di cui ha parlato La 
Valle nella sua introduzione. 
Tuttavia, nel corso delle sue 
puntate, essa nffriva parec-
chie utili informazioni,-e as-

soheva una sua junzinne sul 
piano dtdascalico. se non al 
tro, compiendo alcune analt-n 
storkhe. In Atman. I'informa 
zione era quasi scomparsa per 
far posto a una sequela di 
affermazioni lapidarie come 
ma.siime (tipo * Gli indiani 
amano riconoscersi in una ca
sta *): le immagini. di taglw 
« lirico», erano adoperate 
spesso in funzione puramente 
simbolica (le nubi erano de-
stinate a evocare il « mistero 
della creozione». vn vecchio 
agf/nizzante era scelto ad in-
carnare il «riHutn della sto~ 
ria >, i'acqua del fiume inten-
deva esprimere in termini vi-
s'wi la *e$i>etua ditina): pro-
cedimento che noi abbiamo 
sempre ritenuto funerto sul 
video e che, comunque, appa-
re assai poco congen'mle alle 
capacitd di Quilici. che e so
prattutto un buon diiulgato-
re. Cosi, anche i brani che 
nella serie documentario ori
ginate erano piu chiart e sua-
gestivi (come quello sulla fe-
sta della fertilitd o l'altro sui
te vocche o la delicata canzo
ne della maestro tra i bambi
ni) in Atman apparivano sfo-
cati e rischiavano di assume-
re una dimensione di *colore*. 

Jnsommo. sebbene si inti-
tolasse AHa ricerca dell'ani
ma dell'India. questo docu
mentario non raggiungeva al-
cuna meta: meno che mai 
aiutava il telespettatore a 
compiere quella riflessione 
sulla realta. religiosa ind'ujna 
che Romero La Valle auspi-
cava nella sua presentazione. 

Programmi 

Tele visione 1* 
11,15 

1MS 

21 ,W 

22^0 
23,40 

LA TV DEI RAGAZZI . , , . . . , » 
a) Racconti del Risorgimento; b) Nel paese delle belve; c) 
A ipasio per lo ciH4 con Ston Laurel. 
TELEGIORNALE SPORT, Cronocho Italian* 
TELEGIORNALE 
ETIOPIA, AFRICA 
« Fr* leri e domani • si intilola I'ultima puntata del documen
tario di Gino Nobiolo • Giuliano Tome). La puntata Iratta delle 
protpcttlvo dl iviluppo della *oci*ti etiopica, secondo gli auto-
r i : della nascita deirindustrla • del proletariate urbano; 
dollo sviluppo delle ttratture < «'vili >. 
MERCOLEOI' SPORT 
TELEGIORNALE 

Televisione 2r 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 UNA STORIA D'AMORE . , « . « , « 

Film. Rogia di Mario Camerinl. Interpreti: A&sta Norls, Plero 
Lull!. E' I'Mltimo film del cielo dedicato ad A»ia Noris, ed * 
anch* lo sbocco natural* di tutti i film diretti da Camerinl 
o Interpreted da OAi*st'attrice. Qu«sta storia di una ragazza 
che non riosce a libcrarsi del suo passato * oscuro > costi-
tuisc* una sint*si di tutti I < valori » piccolo-borghesi che 
gromivano gli altri film sfocia, ovviamente, nella pura con-
venzion*, |l film 4 del 1*42: alia vigllia d«l neorealismo, dun-
que, esso sembra procorrer* II f I lone di quei film « che par-
lano al vostro cuore • (< Catene », « Tormonto >), che avreb-
boro rappre*entato n*| dopogu*rra I'alternativa al cinema 
ltaliano piu impegnato, Presenta H film ancora Giullo Ce
sar* Cattollo. 

VI SEGNALIAMO: < I glocolierl > (Radio 1. ore 20,15). E' una 
commodia critica del polacco Zadizlav Skowronsky sui pregludlzi 
ch* sopravvivono anch* nella societa polacca dopo lo riforme strut 
turall socialist*. La r*glo 4 di Massimo Scaglione. Tra gli inter
pret!: Giullo Oppi, Adriana Vianello-

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7, 0, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 4 Mat-
tut i no musical*; 7,10 Musica 
stop; 7,47 Pari * dispari; 1,30 
Le canzonl del mattino; M 4 Co-
lonna musicale; 10^5 Le ore 
della musica; 11,30 Una voce 
per vol; 12,05 Contrappunto; 
12,31 Si o no; 12,34 Leltere aper-
te; 12,42 Punto e virgola; 12,53 
Giorno per giorno; 13,15 Vetrina 
di « Un disco per I'estate »; 14 
Trasmissloni regional); 14,45 Zi-
baldon* ltaliano; 15,35 II giornale 
di bordo; 15,45 Parata dl succes-
si; 14 Programme per I piccoli: 
II cantafiabe; 14,30 Folklore In 
salotfo; 17,05 Per vol giovani-
eitate; 19,01 Sui nostri mercati; 
19,13 Fabiola; 19,30 Luna-Park; 
70,15 I giocolieri; 21,45 « Lugllo 
Musicale a Capodimonte»; 22 
Concerto sinfonlco. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4,30, 

7,30, 1,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30, 14,30, 15,30, 14,30, 17,30, 
11,30, 19,30, 22, 24; 4 Svegliati e 
cant*; 7,43 Biliardino a tempo 
di music*; 1,13 Buon viaggio; 
1,11 Pari e dispari; 1,40 Vetrina 
dl < Un disco per I'estate •; 9,05 
Com* o porch4; 9,1 S Romantic*; 
9,40 Interludlo; 10 A piodl nudl; 
10,17 Caldo c froddo; 10,40 Chia-
mat* Roma 3131; 12,20 trasmis
sloni reglonall; 13 Al voslro ser-
vlzlo; 1345 Cairo Happonlng; 14 
Juke-box; 14,45 R*centisslm* in 
microsolco; 15 Motivi scelti per 
vol; 15,10 Concortl final! degll 
iscrittl al corsi di perfeziona-
mento dell'Accademia Musicale 

Chigiana di Siena; 14 Qui Mi
randa Martlno; 14,35 Vacanze 
in musica; 17,10 L* canzonl del 
XVII Festival di Napoli; 17,35 
Orfeo Negro; 10 Aperitive in 
musica; 10,55 Sul nostri mercati; 
19 II raggio verde; 1943 S) o 
no; 19,50 Punto e virgola; 20.01 
I Cavernicoli; 20,45 The Modern 
American Br««ds; 21 Italia che 
lavora; 21,10 II mondo dell'op*-
rm; 22,10 Quell! di Newport; 22,40 
Novlt4 discografiche americane; 
23 Cronache del Mezzogiorno; 
23,10 Le nuove canzonl dal con-
corsi per t Invito-Enal »; 23,40 
Dal V Canal* dolla Filodiffusio-
ne: Musica leggera. 

TERZO 
0,30 Benvenuto in Italia; 10 

Concerto di apertura; 10,40 I 
poemi sinfonicl di Ottorino R«-
spighi; 11,05 Polifonia; 11,35 
Archivio del disco; 12,05 L'infor 
ma to re etnomusicologico; 12,20 
Musiche parallele; 13 Intermez
zo; 13,45 I maestri dell'interpre-
tazione; 14,30 Melodramma in 
sintesi: Fid.lio; 15,30 Max Ro
ger; 14,30 Musiche ifoiian* d'og-
gi; 17 Le opinion! degli altri; 
17,10 II negro ibernato; 17,20 
Musiche di G. Torelll, A. Coret-
II, A. Vivaldi; 11 Notizi* del 
Terzo; 10.15 Quadrant* econo-
mico; 10^0 Musica leggera; 
11,45 L'osplte desiderato; 19,15 
Concerto di ogni s*ra; 2040 L* 
correntl dolla linguistic* contem
poraries; t\ Musiche p*r piano-
fort* a quattro mani; 22 II 
Giornale del Terzo; 22,30 Saba 
prosatore; 23 Concerto del Kol 
ner Ensemble fur Neue Musik. 

EDITORI RIUNIT1 
MANIFESTI DELLA 
GUERRA CIVILE 

IN SPAGNA 
A cura di Rafael Albert. 

e Maria Teresa Leon 
1C manifeatl a cotori in grandena naturale 

racchkjal In cartella L 3:500 

f •Aowlfeatt piO gignifTcattvl cho Chtarharono It popov* 
lotte por la llDorta dollo Spogno. In otol rivive lo 

gloriooo o tragka opopoo degli anni trenta. il batta-
politico dalla pdma oonoraziono Mtifasetativ! 

Che cosa e capilato 
ad un militare che 
ha asetetito ad un 
conuzio 
sul Vietnam 

Cara TJnita, ho seguito lin-
chiesta tulle forze armate e 
mi e porta veramente tnte-
rettante. 

Ho 25 anni, e vorrei porta-
re una mia etpertenza come 
contribute all'mchiesta. Du
rante la «leva », feet il CAR 
a Palermo, nel peiriodo m cut 
tn tutta Italia si manifesto-
ra ogni domenicc per il Viet
nam. A Palermo venne Na-
politano a teruere un comtzio 
al quale partectpai. tn dtvisa 
militare. Al termine del co-
mizio, mentre ritornavo verso 
la caserma. un maresciallo in 
borghese, che si identified su-
bito con un fessermo, mi fer-
mb chiedendomi il documento 
personate militare. Traschsse 
i dati in un suo notes am-
monendomi che avrebbe fatto 
rapporto al mio capitano in 
quanto giravo *con le mani 
in tasca per la strada*. 

Fatto tta che U giorno do
po, durante it ripoto in bran-
da, tre capitani e tre ma
rescialli hanno circondato U 
mio letto, hanno fatto sgom-
berare la camerata, mi hanno 
spogliato. hanno rovistato in 
tutte le tatche dei miei vesti-
ti, hanno vuotato lo zaino get-
tando tutto sul panimento. 
mi hanno letto tutta la mia 
posta privata. 

Dopo avere visto che non 
e'era nulla di •pericoloso* 
da seguestrare, mi hanno re
quisite un giornale che an-
nunciava una manifestazione 
anti-USA; un invito a una con-
ferema in un circolo paler-
mitano e un volantino poli
tico trovato nel mio porta-
foglio. 

Dopo avermi preannunclato 
gravi «grane», in quanto a-
vevano saputo che era «m 
possesso di materiale antimi-
Utartsta* se ne andarono im 
precando. 

II giorno successtvo arrivb 
la comunicazione in furerta 
(lo seppi da un compagno 
furiere) del mio trasferimen-
to aU'ospedale militare di Ve
rona come infermiere; inve
ee che alia scuola trasmissio-
ni di Padova come telegraft-
sta, come gia desttnato. 

Ma il bello e che dopo due 
giorni, inveee di una denun-
da per attivita sediziosa, mi 
arrivb un congedo illtmitato 
per scarsa salute (scusa che 
trovarono pur di non avermi 
tra i piedi). 

E cosi ho fatto solo tre me-
si di naia. Si vede che, ogni 
tanto. ad essere comunisti a 
ti guadagna. 

GIANFRANCO GINESTRI 
(Bologna) 

II sottosegretario 
fara quello che 
gli suggerisce 
il padre di un 
bimbo minorato? 

Nei giorni scorsj ho letto 
sui giornali che Von. Pucci 
e stato nominato sottosegre
tario agli interni del gover-
no Rumor. L'on. Pucci e lega
to da stretti rapporti di pa-
rentela con il dott. Giannim. 
Questi e il proprietario di 
diverse cliniche, di una a Ca-
tanzaro, dove due anni or-
sono ventt bambini spastici 
furono trovati in condizioni 
disumane, uno dei quali — 
Giuseppe Oltva, 13 anni — fu 
rinvenuto moribondo (mori 
poche ore dopo all'ospedale): 
era stato rinchiuso per tre 
giorni in una stanza senza as-
sistenza, cibo, acqua perche 
se ne erano addirittura di-
menticati. Questo signore, gra-
zie ad una telefonata nana-
nima v di un cittadino che 
da alcuni giorni sentiva da 
quella clinica venire lamenti 
strazianti. fu pescato come 
si suoi dire « con le mani nel 
sacco» e le autorita furono 
costrette ad intervenire (da 
oltre un anno la polizia e It 
autorita sanitarie locali era-
no informate di cosa succe-
deva in quella clinica) denun-
ciandolo per maltrattamenta 
at minori e per abbandono di 
incapaci. 

Due anni sono passati; quan
do lo vedremo questo signo
re (anche lui sembra, come la 
* mamma di Grottaferrata », 
in possesso di attestati di be-
nemerenza) comparire in giu-
dizio di fronte alia gtustizia? 
Come mai questo ritardo? C'e 
forse qualcuno in alto loco 
che ha interesse a proteggere 
questo tamico dei bambini 
minorati»? 

L'on. Pucci, che ricopre nml 
governo un altissimo incari-
co, spesso usa dire nei suoi 
comizi che il suo partito, la 
DC, « si batte per una socie-
ta a mtsura dell'uomo, dove 
le ingiustizie siano eliminate 
e le categoric piu bisognose 
siano considerate e difese». 

Non crede l'on. Pucci, affin-
che <r i piii bisognnsi siano 
difesi», che certa gente co
me tl dott. Giannmi, la * mam
ma di Grottaferrata» e altri 
trtsti flguri, vadano a flnire 
per qualche anno tn galera a 
scontare secondo gtustizia i 
proprt peccati e delitti con-
sumatt all'insegna dello sfrut-
tamento piii ignobils e del 
profltto su delle povere crea
ture incapaci dt difendersi? 
Infine, l'on. Pucci non penta 
che I'attuale tipo di assisten-
za in Italia debba essere com-
pletamente liqutdato e tutti 
quegli enti, istituti, cliniche, 
quasi tutti di natura privata. 
siano soppressi, trasferendo la 
gestione di questo tettore a 
un vero e proprio servizto sa-
nitario naz^onale dove gli En
ti locali abbiano, con leggl 
adeguate, la priorita su que
sti «eTftei? 

FOSCO OUIDOTTI 
genitore di un 

bimbo minorato 
(Borgo s. Lorenio - ndenaa) 


