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Saffffi 

Nutfi contribntj eritici alia valutarione 
del fenomeno letterario 

Tra le macerie 
del naturalismo 

Lt birMi J¥JtMJf#Uticlw - Da De Mathi alb ctiftaeraztow i l l p.* 

stmgit ittMita k PfranMi - Ni tfiivtci fefli ami cinfaaata 

D verismo, il naturalismo 
« la ma crisi, conUnuano 
a interesaare la critica. De
pp la bordate avanguardi-
aticha degli anni sessanta, 
piuttoato monocordi in pro* 
poaito, ai viene ora forman-
do un quadro di rieercbe 
parik artkolato- II prograad-
vo ndimenataBamento del 
fenomano e la ereeeente rt-
valiitadooo deUe intelligent 
xe piu lueide acaturita dal
le awe macerie, seguono vie 
diverse, in una rata cbe of-
ire talora proficui inoon-
tr i t ra gli acritti piu re
cast!, tre aembrano prestar-
ai meglio a un'attenzione 
non eceasionale. 

Andtutto, un aaggio di 
Areangelo L. De Caatria 
au Emilio De Marchi, ap-
parao nel n. 14 (1969) di 
< Angelua Novua » (Dedalo 
Libri). De Caatria nota in 
Da Marchi una «tendenia 
a apeatare 1'aase della rap. 
prneentadone e de) giudi-
zio dalla oggettiva dialet-
tica umili-potenti alia soli-
taria dialettica deUe coscien-
ze individual!», nel aenao 
cbe ogni problema aociale, 
nalla aue pagine, puo tro-
vara una aoluziona soltan-

to aul terreno del •cuore », 
della • salutari virtu », del-
rumanitariamo generieo. Si 
cbe, « una volta avuotata la 
ateasa categoria della poli-
tidta dei auoi valori e del-
le aue funzioni, aiffatta vel-
leitaria alternativa metapo* 
litiea ai dispone a riempir> 
ai di dgnificati oggettiva* 
menta moderati e conaerva-
tori >. Mentre del reato la 
ironia, la satire, rumoriamo 
di cui aono fatti oggetto 
«1 potenti», appare tatiosa-
mente € neutrale », loataao 
da una vera carica critica. 

De Caatris conclude par* 
Undo di De Marchi coma 
«teatimone di una inquie-
tudine piccolo-borghese a 
di una riapoata piccolo-bor-
gbese alia propria inquie-
tudine», e individuando la 
proiezione culturale dl que-
ato equivoco in una aorta 
di equidistante refrattarieta 
(•una poetica di "terza 
forza" • ) via rispetto a ogni 
tradidone arcadica, auU-
ca • claaaiciatico-idilliaca », 
prezioaa. aia rispetto alia 
iatanza « adentifica e docu-
mentarla del programma 
naturaliata ». 

Dal mondo compleato a 

Schede 

Come andar 
per monti 

rtatampa m edido-
ne ononomica a popolan dd-
la 8toria d*U'Alptnianw dau'Uv 
gtaee C3eix*-EUene Engd, ao-
onsdutadd belliaaimo aaour> 
«ua dl Maximo ifiia, Cento 
<uyd di alptntomo italiano, a 
un'inlsiativa veramente prage-
vole. La Engel, con acrittura 
raptda, apeaao aptrttoaa, quan. 
do 4 naccssaria appaaalonata, 
dellnaa magiatialmanta la vi-
aende ddl'aJpinlsrnn naue Alpi, 
dai prim! tentativi del natura-
llstl a botanic! daua (ino del 
XVTU aecolo, usando anoba 
materiale inedito dl grande ta
lon . quale le carta del Sana-
aura, io acianalato rinevrlno 
eoalaton dai Monte Bianco; ai-
no aua impreaa del aeatogra-
died dallo pantt Nord. Ma non 
ai tratta d*un elenoo di acala-
te, aibbene dl una pur suocin-
ta atorla van e propria: par
ch* neU'aJptaaamo rientrano 
acienaa a aUetlca, ideologic la 
pth tUapaxate a teenioa. spirt-
to eaplontivo a valori proprla-
menta eptrituali, • infine la 
atorla piu genarale e la poU-

Sla la Engal cbe Mila, na-
turalmente, muovono da un 
concetto che ai pub dattnire 
«laioo » della montagna a ad-
la aoaJata, in opposlzione cioe 
a tuts* la miatiotie, aia quel' 
la orrlde dot naaismo, aia quel
le pneudoapiritudlstlahe dl at 
tl eultoil, one antropomortta> 
aano la mnntagna a la para-
te, anoba ae k> ateaao Unguag-
gio taonloo ha assorblto In 
parte queate ideologie. Baatl 
rlootdan come in ogni gui
le. aneha eerlaalma, ricorra l u 
ao (tecnJco, appunto. oramai) 
dl termini come aparete ra> 
pulaiva » e dl aitrt sagnall. che 
oonferma il oarattere arobi-
guo aaaunto, apacla oeU'ottc-
oanto (ma 11 noveoanto, con 
Vamftciale dolomitlea, ha le 
aue peaanti reaponsabitita), 
dall'andar per rocoia. Tecnl-
OS, paaeione a aport at raoan-

te orlgme, dato che non ha 
nappure due eecotL 

Bella la pagine polemlohe 
della Cngel net conArontl del 
torbido pariodo alplniatloo 
naajttr a faaoiete; luolda ad 
attloaoa la dlfeaa che Mite fa 
dell 'arrampicata artlflclale, che 
tante polemlche ha auadta> 
to a auacita da parte del to-
etenJtorl deU'arrampicata a pu-
n i . l l lettore, inaomma, qui 
trovara, m pun m auteat, 
tutta la problematiOB dl qua
nta attlvita aaaal nnmplaaia. 
one non pub eaaen liquidata 
con quaJoh* battuta di buon 
aenao, one ha avuto 1 auoi ve
rt arcd, apaaalaaimn dl orlgi-
ne popoiare (at penal a Og-
gtonl), a apeaao a Uvello del 
grand! aapinntort, e at paav 
at a Bonattl, ancora a Qggfev 
ai, a Mauri, per parlara aolo 
degU italianl. La fiigel, a an-
cbe Mile, conoludono coo la 
daflnialone dall'andar per mon
ti coma nn fatto dt Mite, dice-
vo. In buona parte baano ra
gtime. Motte dalle tragedle al-
piniatloha aono frutto daUlnv 
providenae dl dilettanti o dl 
aooosideratL 

n oontatto con la montagna 
comporta un rapporto dtretto 
con la natura In un auo aapet-
to lncontamlnato e aaaoluto. 
On dato, queato, cbe va rt-
apattato, e che purtroppo b 
apeaao lgnorato. Ma e anoba 
vero che la montagna ha Tar! 
livelli. non aolo di alteaaa. Ut 
attreczatura sempre plb artl-
colate, oha ai vanno creando, 
atntlfioano le dlfficolt* e fa-
vortscono un contatto d) maa-
aa anche con la aUlsatmo quo
te, pur rlmanendo riservato 11 
domlnio deUe van a proprie 
arrampicata, facilitate in par
te ancba queate dali'evoltutio> 
ne del slstema dl guide. 

Rino Dal Satso 
Clalre-Eriline lEnael: Storia dnl-
Valpinismo, Milano, Mondado-
rl, 1969, pp. 479, L. BOO. 

f P u n la pMbMlcatUwa dai 

BeHweJilarl ata aAattanda a 
parte fa aeara eaaiaaaaa > el 
tJanniea Fr««a1. SI IraHe 41 
ana lattiativa feeaamentala 
a daHtaHiiIwi, aia per I 
areaiaml dl tre*«tlena, «)a 
par N cerreaa dl aimeteala-
IB M flWavf/VB^B^V* CWB •!•# 
f aaaa *m vera a erearla 

la 

latlanl icHfta n#l 1 f » C M N 
ataulla alia precedentl • ««r 
portara a cemalmanta la m 
atp*tltl»M dalla aalcaanallil. 

S L'Accaaamla plit«<«u 
I Capae ha Inaatto Can-

neala aaaeatat eatlafiate aa-
aliaaia, ad aeal allarai, ella 
paatla a aNa aerraMwe (rac-
«««Hal. daaamhaala XV Pr«-
oMa leMaiarle aaalanala t II 
t * a » * K a in create aitiia-
wa daaMnata l iana*) »| r t « . 
ceaaa. I I trnm, rfmaeenda 
fadala »to aaa afaaaaafa, a) 

rivi 

f a , i i i laghJi i l ha carata at-

• t M ad acceaaaVfll lavaH dl 
Freed ca» Intent) dl tana 

ft] • Pa ln l ie i i darla vita aw> 
fVQBjaiapB 9f % l^pBaja/ajifiajffjajf va«* 

•aeNle t e c Tatara a Tea* •. 
Piepile la anaarl alanM, 

Inrlna, ha ferta la an* 

Ferae le llerarle, 
• Uatveraala adaetlrka a, 

Intra awitaaa alia pal-
• I • ( f f f ea, L. M M ) , 

la 

llallaee. I raccanll, che da-
vena aaaere alaN aeaWlcatl 
ae rlvlata, atarnali ejwMdla 
el e pertadkl, a edltl In 
v i l a i a , la data anccaaaiva 
el 1. aannela l ief, davran-

le plica 
« In ta l l * 

. _ a ••eaten antra M M 
aprtte I f f f , «Na eeareterle 
aal eraaale (via Caveer. M • 
H i a t a l * * * ) . P«r la apare 
raccarla la vataaw * vallde 
la data dl 

sottile di De Marchi, a un 
minora come Enrico Aani-
bale Butti, di cui Gialiaao 
Manacorda ha curato la pre-
aentaaione di due roaaanxi 
(L'automa e L'taeanteatnto, 
Cappelli editore, pagg. 958, 
lire 4JMXJ) sviluppando pa-
raltro un piu ampio diaeor-
ao. Manacorda fa del roman-
ziera e drammaturgo ButU. 
che ebbe coal large fortuna 
tra il XIX a U XX aecolo, 
una flgura par molti vara! 
emblamatica: pochi coma 
lui In Italia, afferma, «aa-
gnarono can ajtaattapta nun-
tualiU la criai deUe poai-
zioai positiviate a eeienti-
ate e l'aspirazione a un nuo-
vo Bpiritualiamo ». Fu quel
le una criai cbe attraverao 
profondanjeala tttta l'area 
del naturallamo a del veri-
amo (un altro caao aignifl-
cativo, a di piu ricca por-
tata culturale, fu De Bo-
berto), in coinddenxa con 
una grave involuzione anti-
democraUea a Uvello poli* 
ticq: il proceaao che porte-
ra la borgheaia unitaria 
ponHrieorgimentale al nazio-
naUamo a al faaciamo. 

A Luigi PirandeUo, alio 
acrittore doe che la critica 
aompre piu concordemente 
identifiea con la preaa di 
coacienza attiva di quelle 
criai, di quel crollo deUe 
certatae ottocentaache. a 
dedicata la prima parte di 
uno atudio di ftenzo Paria 
(in «Nuovi Argomenti», 
n, 14, 1M»). «I1 fu Mattia 
Prnxal — acrive Paris — a 
il romamso della diaaoda-
zione del "protagonista": 
da colui che vive una eepe-
rienxa a colui che ai vede 
vivaria. L'importanza dai li
bra, la aua mataletteraria-
tk, ata nell'aver oblettivato 
queata diaaodaaione, aver 
creato 11 peraonaggia che 
viva nel momento ateaao in 
oal al guarda vivere*. Con 
queata sua estrema modar-
niti Pirandello antidpa, se-
condo Paria, Beckett, Ca-
mua (come gia notd Deha-
nedcttl) e Robbe-Grillet In 
Uno. netstmo 4 centomiJa, 
poi, «gU vede la «confla. 
grazione definitiva ultima a 
asaoluta del peraonaggio na-
turallatico e nello atesso 
tempo del romanzo, della 
realta meccanicistica, della 
ftducia nel valore comuni-
cativo della parala ». 

Queati contributi (dura* 
mente achematizzati par ne-
ceasiti, in una rubrica ea-
aemialmente lnformattva) 
oflrono molti versanti di 
interesse. Tra raltro il giu-
dlxlo glohale aul naturallamo 
— suTauoi limit! e aulle in-
trinaeche debolezze — che 
piu o meno direttamente ne 
deriva, aiuta a chiarira 
sempre piu il carattere ri-
tardato di quelle esperien-
ze che in Italia (soprattut-
to negli anni quaranta a 
dnquanta) fondarono su di 
esso velleita di rinnovamen* 
to o di rottura con il paa-
aato. Su un tale impianto 
ideologico e culturale bor> 
ghese, infatti, furono carl* 
cati contenuti esteriormen-
te « antifascist! » o « aocla* 
liati > o genericamente « at-
tuali», Jando vita a una 
vasta letteratura equivoca 
e mistincatoria. E non a 
certo un caso che, in quel-
l'ambito, proprio Pirandel
lo o fosse trascurato o ve-
nlsse letto in una chlave 
fortemente riduttiva. 

Gian Carlo Farratti 

Notizie 
tar* la fanarallt* „ . . . r 
a Clndlriuo dall'autara. Hal-
la recccJta *dH« In vtrfwme 
dovra * u t n chlaramanta 
Indteab) II raccento cancer-
ranto; oenl auter* Infatti 
pu« eartaclMn can an tale 
raccenle. La c«minlul*na 

tludlcatrka * cwnpotl* da 
aria B*tecchl, Ptera BU. 

aoMlari, Nleala U»l . Mario 
Luil, Lean* Ptoclonl, ad e 
aratlediita da U l e l aal-
daccl. 

II praaala. maaaa a diap*. 
•Mane dalla Casta dl W-
BMrmla dl Ptatala a Paacla, 
* al hra n f . e n , dl eel h-
rm f M J M elfautar* dai rac-
canto prttm claaalflcata, a 
I k * M M * alraetare M C M -
da claaairkate, L'adHare a 
H dlratfere dl alarnela cbe 
ha paaaanla II raecanta art. 
ma rfaaamceta rlcavan la 

™™z'aaBiajnj»"np#Pt VA^al pT^s^pra^Pvvaagafa^g^Fav 

effkleie a ta n i m l t i l i m 
del vlncltara awarranna da» 
•naatca t l ajraaaa I f f * la 
Platata. 

Rat- TD 

Storia 

Uno studio di Giorgio Rumi 

Politica estera e 
ideologia f ascista 

£1 h rttanuto tinon she aia 
poeslbae parlara dl un*. poUti-
ca eaten taadata sole a par-
t i n dai 1932, o anohe dai 
1996, quando MUaaollnl ai aa-
rebbe dafJnmvamente allonta-
nato dalle Unee Uacclate dai 
precedantl governi. In un auo 
lavoro (AU* origin* deila po
litico **Ura. Bari, Laterza, 
1909. pp. 337) Giorgio Run* 
annam o n una teal nuova 
ed orlglnale, aul tondamento 
dl un'anaUat riocamente docu-
mentata; a auo parere una 
poUtloa eaten faacista comin-
016 ad eaaere delmeata assai 
prima e ooatltul, and, uno 
del pih important! eiementi 
dell'ldeologla del tasclamo dal
le onguu, al cui atudio la rt-
oostnizlone oompiuta dai Bu-
nu porta un contributo 

ata le arlata aarta dl lafWnl 
iaagaa a ¥lanaa daraaaa all I 

aaaaaaalatl 
m câ vBeTBif 

area*iaM la «4> 

0 Ruml oaaarva cha, quan. 
do apparve evidente che era 
auonata ormai 1'ora della po> 
Utioa estera, Muasoauu seppe 
oogUen prontarnente roooaale-
ne, a qui egJl mdiddua aaa* 
1'abUlth tatoea di Muasotinl 
un elemento fondamantale dal
le aua politica. Muaaolini, tool-
are, roiava allergen la aua u> 
Quanaa au strati pih vaati di 
quelli ohe lo avevano aeguito 
fino a quel momento a la po
litica eaten tu uno atrurnen-
to aaaal otflcace par paasan 
da un uditorio ancora ristret-
to a maaae pib ample. 

Oil atonal oarattari del pa> 
trlotUamo taadata ai preata-
fano aaaat hone ad un'opera-
aione dd genera. Ksao, come 
aoriva finemente 11 Ruml, era 
queUo « piu UUntivo, primor-
diala deUe maaae, 11 legama 
piq aampUoa alia propria tar-
n , al campanile, cbe al oer» 
on di trasferire aul terreno 
della poUUca eaters, E ae non 
aorprande raueplcio di una 
roMumoot tncrunaoto oparaio 
mternaaionale, emerge tutta la 
novlta deU'aweraione alle 
molteplld (orme dl aoUdarie-
th ahn iageno la aiaaal pih 
atevate d di aopra dei oonfl-
ni Alia eultura, alia aaiganaa 
dalla modarna aoonomla ai 
guarda con eetraneita a dlffi-
danaa: ugualmente aoapatta 
riaaoono cod t o»U tmdlaio> 
nail dlrigenti ooma le punte 
avanaale dai mondo operaJo a. 
Sarebbe utue. forae, apaclfKn-
n BJMguo il vooabolo a maa
ae*, oaaanando oho ai Uttto 
aaaanaialmante, in quel CM> 
memo, dl madia a ptooola tor-
gbaaia (non aambn oha, nd 
pariodo atudtato del KunL 

una propaganda dd _ 
abbla avuto grande preaa aul 
oontadini), ma il Ruml, aotto-
Uneando la riatretteaza dl 
oriszonti del patrlottlamo ta
adata, ne coglie dawero un 
elemento di fondo. Ma in que
ata ristrettezza d riflettevano 
Umlti ideologid proprl deUe 
clasd in oui il faaciamo ai-
foodava le aue radid sodaii. 
oppure essa e n volute da 
Mussolini, per poter meglio 
diffondere in quelle class! la 
aua Unea politica? 

Mussolini fu pronto a strut-
tare le nuove possibllita of-
ferte dalla guerra, aia aul pia
no propagandisUoo (a dtfeaa 
della vittonai*, nuto dell'IUv 
Ua povara in lotta contro le 
potenze piii ricche), sia au 
quello ddl'organizzaaione (for-
madone, m tutto U paaae, dl 
gruppi dl ez-combattaatl alia 
ricerca di una guide poUtica 
e dl un^daoiogia). Sulla cape. 
dta dl MiMaolml dl oogttere 
gli eaaxnantt a hd nth tavo-
ravoh dalla aitajaatooa dd prt-
mo dopogueira oon e'e neaaun 
dubbia Ma 11 proMema di 
fondo, secondo me, a un al
tro: questa capacita fu mee-
aa d aervlzio di eeigenaa raav 
li (ed in questo caao la po
litica estera costituirebba un 
elemento essenaUUe dell'ideo
logia Eaaciata, a cui d i d eie
menti aarebbero atati aubor-
dinati), oppure fu lo scher-
mo cbe copriva altrl mterea* 
ai (ed allon l'attenaloae prin-
cipale andrebbe portata aullo 
aoontro di daase, e la politi
ca estera, per quanto impor-
tante, passerehbe aullo afon* 
do?). 

Si tratta, inaomma, dl vo
der* ae Muaaolini racoolae dal
le aspixaxioni profonde a dif
fuse, veramente radicate in 
una parte della sooietfc itahav 
na, oppure aa ti faaciamo anv 
ptif ioo a pubbliclzao certl mo-
tivi, in modo da fartl aocet-
tare da alounJ strati dalla po 
polaalon* a da mreana vm ele
mento di forsa (11 Burnt rtcor* 
da oha proprio la poUtica 
estera fu ii pib dfioace stru-
mento dl coeaiooe intern* dl 
un movimento, ooma qudlo 
taacUta, dl cui faoevano parte 
forae eterogenea ed anche dl-
acordl). Se (ermiamo rattan-
alone aul dlbattito ohe al avol> 
geva aulla stampa intorno al 
problem! dl potlttoa eaten a 
oha W Ruml, par quanto rt* 
guarda la atampa faaeiate, rV 
ooatruiaca in martafi aaaal 
oofftpleta, dobbtaxDo dint, aha 

l probtaml cha 
tatenaaavano 1'ophrJone pun-
bllca anno proprio queUl ag> 
tati da MuaaotmL 

n Rumi eortve mdaa pagi
ne illuminanU, ohe aervono a 
mostran ooaa d naacondeva 
dietro lo aohermo dl carta 
poaidonL Oitn oha ooma atru-
manto di ooaaione interna, la 
poikica eaten a n Irnportanta 
per dan d partito taadata un 
nuovo e proprio voito cha lo 
distingueaae da movimantl 
andogbi, come queuo nado> 
nallata (ed il Ruml rende mot
to chiax* queate dlstinstoni). 
Mi pare che un oarattere ea-
aenzlalmente atrumentale ab
bla avuto anche In ricerca 
teorica con cui, ad un certo 
punto, d oerob dl dare un 
tondamento Ideologico die po-
aiaionl aasunte in politica este
ra. Come acrive il Rumi, l fa* 
aoiati diedero inido ad una 
areviaione di tutta raaparian-
aa atodca e politica ltanana a, 
diatinguendo ale apocha oacu-
n da quelle glorfoae, rtnne-
gando le una ed esaltando le 
altra, rioavando smmeeatn-
mend par porn htfJne 11 fs> 
aciamo come I'tatarpraaa, 11 
oootinuator* daua pih dte 
tradldonl naakmalia. 

Ma queata andlai dd pea-
aato e n aommaria, non aervi-
va ad una aua migllon com. 
prenaione, ma e n aolo un mo-
tivo propagandistlco, E pro
prio rambiguith dl oertl atteg-
giamenU, lToacilladone tra la 

espreaaione dl ealgena* to qud-
one modo rive e la pun e 
aempllce propaganda fatta per 
fin! puramente strumentall, 
per raggiungare pih fadlmao-
te 11 paten o pet porn to 
secondo piano le question! a> 
mrne rende meno ohiaro 11 
ruoto centrala cbe, aeoondo il 
Rumi, avrebbe avuto la polluV 
oa eaten ndla prima alabn 
redone ldaologioa dd faaci
amo. Sulla sua lmportanaa, 
neaaun dubhto; reeta aparta, 
perb, a mio parara. la qua-

alaamanta atrumentale o 
one aaaa ebbe nd (llsaerio fa> 
aolata di oonqulata dd note-
n (ad aneha nil peso oha, 
nd detavzmnarla, ebbetn le 
tores nanohafgiatrioi, queue 
a forsa eoinmerolaU a 
diaoriah • con out 0 
ooma rtoorda 0 Ru . 
npportl floordlaji a viatoata). 

Aurallo Upra 

Contr«3canale 
LtJKPlA E IL PttOGRES t 
SO - im EMomim 9 aVft deUe 
fern evparteaa at grandi 
propritftori e un attro 39% al 
dan: solo U 10% i riparttto 
tra i eomtadini lavaimtori, che 
aano la ttragrvd* moggie-
rasuw dsUn poswlazamaa. Fino 
a ê esJdar awtno fa A ptrlava 
dl rifonaa apraria. tin pure 
con molt* cttuttie e molti li-
miti: adesso non $e ne paria 
piu. Panto e basto: pagsiamo 
ad aUro argomento. 

Eeeo an ttpko modo dl pro-
cadera deU'inehktta di Gino 
NebioU: Etiopia. Afrke, Po-
che ta/ormadont auoi pene-
rali, rapida mpostaziont di 
un problema. eppoi via. eer-
to nuovi lidi. Eppure, lo que
stion* agraria i ctrtamtnt* 
fondamental* per I'Etiopia, ad 
esempio: evitare di analizzar-
ne it implicazioni $oek>eco-
nomiche. tralasciare di chie-
derti almeno perche di rifor-
ma agraria oggi non si parli 
pin significa negarsi la possi-
bttita di comprendere non so
lo il present* ma le possibili 
prospective della societa etio-
pica. 

A questo punto, le informa-
zioni. prese a si, finiscono per 
tervire a ben poco. E, infatti, 
la quarta e conclusiva punta-
ta deU'inchiesta. pur essendo 
migliore della precedent*. ben 
poco agghmgeva a quanto ci 
era stato detto neU* scorse set-
timane. In fondo, lungo tutto 
il nuo reportage, Nebiolo non 
ha fatto che ripdere la stes-
sa cosa: I'Etiopia si sta tra-
sformando: nonostante per-
mangono molte contraddizioni 
e I'arretratezza sia ancora 

, alPoaatafoea-
dd amoder-

no progressoK 
Siamo onesti: non si tratta 

di una scoperUt seonvolgente. 
Certo, agermar* I'esistenza di 
questo processo e doewmen-
tarla in quakkt modo mm e 
inutile: pad asrsara. Ira I'd-
tro. a medaare i preniadiii dt 
auanti sono ancora convinti 
eh* gti afrieam sono * riman-
0*m cadnaajaj* (*. ei pert, 
proprio a questo tipo dt teie-
sptttaiort d # rivolto tomeat-
tutto Vautort: basta rieorda-
rm i eraei eomdutwi sm tec-
aid a sul centre di 

t). Ua _ 
mttr* solo la 

peL *e d ualtim 
dawero mkitarm U pubblico a 
peaatron ndla reattd etiopi-
ca e in parHeolare a compren
dere le line* di sviluppo, si 
aarebbero dooute esaminare 
le nuove contraddizioni che t! 
« moderno progresso » compor
ta. E, invece, non lo d i fat
to. Cost, anche i brani migiio-
ri, centrati su situazkmi * cad 
tipiei e test a descrvoere i ter
mini d\ aa problema aUraoer-
so osservaziom di cronaca 
(come, m questo puntatm, le 
sequenst sul giooane trattoria 
sta e sulla situazione sindnca-
le), si sono risolti in para U-
lustrazione. Assent*, quasi 
sempre, & stata VanaUsi: e 
non perche' ne mancasse U 
tempo — quest'ultima punta-
ta i durata addirittura IS mi-
nuti meno del solito — ma 
per un difetto generate di im-
postazione, eomune a gran 
parte deWinchiesta televisiva. 
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Televisione 1* 
1I,1S LA TV DEI RAGAZZI 

* ) II teatrino d*l glavadi; b; Tra raeazzl nal marl d d aed| 
c) I tra pinealnl. 

1*,1S ANTOLOGIA Dl ORIZZONTI DELLA SCIENZA 
1M5 TELEGIOMNALE SPORT, Cranacha Italian* 
Z949 TELEGIORNALE 
21,M IL TRIANGOLO ROSSO 

Tatafllm. Regla di Maria MaffaL Tra gli Intarprali: Maria 
Falklad, Ranza Giavampiatra. Qwatla valla, II centra dalle 
storia A praerlo un Incident* stradala cha la pelizla risalva 
can en Imallla pracedura. 

t M I CONTROFATICA 
L« rubrica si occupa dall'Abruno a dai Melisa: una dai 
servizl ci accampagna In un giro a cevallo dai Parco Ne-
ilanala dagli AbruzzL 

UM TELEGIORHALE 

Televisione 2" 
lijtt TELEGIORrtALE 
11,15 MAESTRI DELLA PITTURA: SUTHERLAND 

II ragisla Plar Pad* Ruggarlnl, can la caniulaeaa artlttka 
dl Dauglas Caspar a su tasla dl Franco RuaaelL ha conddta 
quosto dacumanlarla nal luaghl mv II famese pittara Gra
ham Sutherland viva a lavora. Dal sarvizlo fanno paria 
lunatia Intorvbt* can Surharland a can la maglle. 

tt,1« IV PARATA D! PRIMAVERA 
Rastagna d> muaica laggara prasentala da DanJala Piombl 
a da Carle Da Nleala. Nulla dl nuova saHa II sola: un carta 
numaro dl canlanti sfllane sul palcascanico del Taatro Mo
darna dl Rieti, a tutto beneflcio dagll organlsml dai lecale 
hirlsmo. 

VI SEGNALIAMO: a Lo frata 'nnmuralo t (Radio 3. ore 2MB.) 
aeara dl Giovan BallUta Pargola*i. Dlriga Carlo Falica Ollario. 
Tra gll Interpretl: AKrado Marlattl, Rasina Cavlcchiali. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: era 7, I , 
19, 11, 11, 15, 17, M, 23; « Met-
tutine muskale; 7,11 Musics 
stop; 7,47 Pari a dlsparl; i^S 
La canzeni del mattlna; 9 Cant* 
necqaare I famasl lampadari dl 
Murana; 9^i Calanna muslcale: 
I M S U are (toll* muska; 11^1 
Una vac* par vol; I M S Contrap-
punto; 1141 S) o no- MM Lot-
ton apart*; 1Z,4z Punto a vlr-
gda- 1141 Gtorna par gierne] 
11,15 La corrida; 14 Tratmta-
stonl ragtonali; 14^5 Zlbalda-
na Italian*; 15,45 I noslrl suc
ceed; H Programma par I ra-
gazzlt t Ecco II circo •; 14^1 
Slama fattl casl; 17J5 Par vol 
gtevanl-eatate: 1«^t Sul noslrt 
mercetl; 1v,11 Fabtola; 1*41 Lu
na-perk; 11,15 Tutto II caldo 
mimrto par minulo; 21,If Con
certo del premlati al XVI I Con-
corse Pollfonlco Intarnazlonaps 
< Guide d'Arazzo»; 22 II ma-
stter* dall'agonta aagrala. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* 445, 

7M • , » . 940. 1044, 114*. I * . " . 
1141,1 1*44/ 1544, 14,14, 17,30, 
1144, 1944, 22, 24; 4 Prima dl 
camlnclara; 7,43 Blllardino a 
temp* dl muiica; 4.13 Buon 
viaggle; 1,14 Pari a dlsparl; 
4/44 Vatrlna dl c Un dltco par 
fattate »; 945 Coma a parch*; 
9,15 RomsnHca; 9,44 Intorludio; 
14 A ptodl nudl; 14,17 Caldo a 
fredde- 14,44 Chiamate Roma 
3111; I I 4 4 Trasmistlonl regie-
nail; 11 Scusi, lei 4 tfavorevole 

o contrario? 1345 Partita dap
ple; 14 Juke-bex; 14,45 Novit* 
dlscagraficha; 15 La rassegna 
del dlsca; 15,15 II personaggle 
del pomarlgglo: CaNrina Casat-
II; 15,11 Appentamento can 
Eduard Lale- 1545 Ruato a ma-
tori; 1544 Tra mlnuti par to; 
14 Una voce a| vlbrafono; 1445 
La discatoca del Radlacarrtara; 
17 Ballattina par I navloantl; 
17,14 La nuove canzanl del cen-
corsl par t Invlto-ENAL * ; 1745 
Pamarldlana; I I Aparlttvo In 
muska; 1445 Sd nostrl merce
t l ; 19 Estate In clH4; 1943 SI 
o ne> 1944 Punto a vlrgala; 
2441 Rlusclranne O'l ascoltato* 
rl a seguire quasto nostra pro
gramma sanza addermentarsl 
prima della fine?; 24/45 Banda 
dall'Esarclto diratta dai M. Am-
lato Lacaranza; 21 Italia cbe 
lavora; 21,14 La due cltta; 2145 
Ballattina par I navlgantl; 12.14 
Scusi, lal 4 sfavorevole a con
trario?; 12,44 Appuntamento can 
Nunzlo Rotondo; 11 Crenacha del 
Mazzogiorna; 21,14 Dal V Cana-
la dalla Fllodlffuslone: Muska 
laggara. 

TERZO 
1,34 Benvenut* In ltalla : 945 

Denne calebri; 944 Un roman
zo par la vacanz*; 19 Concerto 
di aperture; 1140 I Quarter!! 
p*r archl d< Bala Bartok; 11,45 
Tastlare; 12,14 Unlverslti In-
ternazianal* G. Marconi; 1144 
CivlltS strumentale Itallana; 
1245 Intermezzo; 1345 Vocl dl 
larl a di oggi: Soprani Nellie 

Melba a Joan Sutherland; 

quattro 
giornate 
per P 
abbigliamento 

samia 
5-8 settembre 
1969-Torino 

m& 
9^^^%:%" 

-'••-'.•"'•:*iffi? i 

A propo»ho 

degU 
Oaro dirdton, 

t*«"**M nd leggen tl 
reaoconto che ITJnita ds> 
dica alia duniona ddla 
Conuzdaalooe latruaiooa 
daua Camera e aUlnter-
vento cbe d bo fatto per 
11 Metro gruppo. bo dovu-
fto rllevan una hsaaaHr,tin 

*a tl onabarel di 

dl 
ad di Ueatzaa media ai di
ce die «ai actio preeenta-
tl queat'anno SHJOOO can-
dldati, <U cui aono stati 
pioznoaa! il 00 per cento: 
11 che ^gwmr* cbe dutcine 
di mtgiktm dl ragazd van-
gono eapuld dalla acoo-
m a... ece, ece. 

Bkiordo bane il mio m-
tervento e so di aver par-
Uto dl ceatbaaia d> ad-
•Uoie di ragazd; gteccntf 1 
qTiattordicenni, quetti dee 
47J0JB; Mpjajf fflinO dOVFBOOMO 

preaentard aJl'aanma di H-
cenaa media, aono nd no
stra paeae, circa SO0JW0 
Perdb mancano all'appel-
V>. in quanto eapuld dalla 
aeuobi nel corso elementa-
n e ta quello medio, cir
ca 300.000. giovanl: e le re
gion! dl questa mortaHta 
aoolaatice sono orviarnente 
ragioni dl classa. 

La differense come vedi 
non e piccola quantitatlva. 
mente ed attiene a tutta la 
noetn critica della linea 
acolaatica governativa. Non 
d tntta dob dl perfezio-
nare le teenicbe di eaame e 
le procedure flnali (e an
che qui e'e aaaal da discu-
ten aulla nuova dlacrplma 
dagll eaami) quanto di ca-
pire le radid piu profon
de della aelezione, gib av-
venuta ben prima detl'esa-
me e su scala assai vasta: 
basta richiamare d libro 
dei ragazd di Barbiana, al
ia nostra propoata di dleci 
anni fa per la acuola del-
l'obbligo (Donim-TJirpod-
ni). E analoghe riflessioni 
valgono anche per la ma
turity. A questo punto l*al-
ta percentuala dei promos-
si neU*uno e nell'aftro esa-
me ha un aigniflcato molto 
rdativo e forae anche (d-
meno in aede di maturi-
th) equivoco: e polvere ne
gli occhi, e demagogia che 
nejiconde la rente e torse 
non a tuttl palese aelezio
ne di claase. 

Non ai tratta, come vedi, 
di una oaservadone pigno-
la o maxginale ma di un 
elemento dl fondo dell£ si
tuazione. 

Cordial! aaluti e ringra-
zlamenti ae v o m i vubbli-
care. 

Marino Raictch 

Quando la messa 
sjotto le armi 
divenU 
« obbligatoria » 

all rroao a Catania per a> 
aemptere al tsacro doverts 
di dttodino italtono: tnsom* 
sa, sono sotto le armi. In oa> 
serma ci sono parecchi com-
pagni, ma anche U numero 
dei qualunquisti e elevatis$i-
mo. Ci sono compagni perch* 

Suesto rtogimento, insipnito 
I due meaaalie d'oro i un 

reggimento punito e di puni-
ti, Punito, per aver smarrito 
una bondiaro do combctti-
mento neU'uttima guerra; e at 
puniti, perch* tospiti* pa
recchi militari che hanno avu
to a che fare con U potere 
cottituito: siano e$si, per use
rs termini cari alia borgfi*-
sia, malfattori o a disturb*-
tori aeW ordine pubblico • 
(per etser* chiari: oknani ch* 
nello vita civil* hanno fatto 
scioperi, che hanno partecipa-
U> a manifestaxioni e cod via). 

Ho apptna cominciato que
sta lettera e gia devo inter-
romperla perche Ci Vadunm-
ta per andar* a metsa. 

Sono rientrato e riprendo a 
scrtver*. La rabbia con cui vo-
levo parlarvi di questo sor-
pfeio praiicamentt obbUgato-
rio e aumentata. Vn serpent* 
mi ha appena ritirato il t*t-
serino promettendomi una ae-
vera punisione. Questo gran 
can* mi oveva gia lanciato una 
occhiataccta perche non ri-
spondeeo aUe domande dei 
prete * non mi tacevo il •*• 
gno della croc*. La acusa per 
la bravata te l'e pr*sa quando 
ho fatto vn mexxo torrieo 
pensando all'ira del prete per
ch* solo un toldato su piu di 
mill* si era comunicato (mi 
hanno detto pot cha a quetti 
il cappeUano da mesi oveva 
promesso una Uoensa). 

Sarebb* mteressante dimo-
ttrar* I'mcosUtHsionalita del-
robbtteo ddla messa. Mi di-
cono en* si pub essere dispen-
tati, ma bitogna ftrmare una 
carta ch* * an vero e proprio 
trabocchetto perch*, una vol
ta pretentata, ogni Oomenka, 
quando potrttti aver* un'inte-
ra gtomata a disposition* per 
ttudiar*, logger* * diotrtirti, 
H Obbligheranno a tutU i ter-
vM pea umm * fatteotl 

LETTERA FIRMATA 
(Catania) 

9*9 W ppVaWif auej I fMsWt IsaW fW* 

awai a wajlm. a aaa Braas ajaj-
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