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Mondo arabo 

La naseita della Repubblica di Libia 

Funzione nazionale 
del panarabismo 

Un nuovo passo sulla difficile via del«risorgimento»- Gli sta-
ti arabi e 1'unita - Per una politica dell'Italia nel Mediterraneo 

BENGASI — Una recent* manifettozione in appogglo al nuovo regime ropubblicano 

La auova> Repubblica libica, 
.aorta in sagtdto alia deposizio-
ne dell'ex re Idris, capo della 
qonfratemita del Sanusai, si 
k dichiarata « panaratoa » ed 
ha oonfermato, attraverso la 
voce del suo ministro degli 
affart eaterl, 8M. Buysir, la 
sua stretta oonntssione con 11 
mondo arabo a per vincoli sto-
«ci e reUgioai, di lingua e di 
destino ». Con Ci6 a state riaf-
fermata la vokmta del suoi 
dirtgentl di costttuire si uno 
stato autonomo e indipenden-
te, ma di tar parte, in modo 
integrant*, dell'insieme della 
.nazione araba. « Panamba». 
eguafanente, e stata defmita 
la conferenza progettata recen-
tamente al Cairo, nel tempo 
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atesso in cui veniva stabilito 
dai ministri di alcuni stati che 
si organizzasse anche una con-
ferenaa « panislamica», cioe 
comprendente i peesi in oui 
la maggioranza della popola-
zione fosse seguace della reli-
gione lslamica. 

E' chiaro quindi che l'agget-
tivo « panarabo » (a differenza 
di queilo « panislamico ») non 
ha un significato confessiona-
le; infatti. se e vero che i po-
poli dei paest arabi professa-
no per lo piu la religione 
mussulmana, essi contano, tut-

tavia, numerosi abitanti che so-
no cattolici, maroniti, ortodos-
ai, copti, ecc., soprattutto nei 
territori del Levante mediter
raneo. Si tratta, percio, di un 
concetto eminentemente « na
zionale », pur riferendosi, at-
tualmente, ad alrneno quattor-
dici stati diversi (dall'Arabia 
al Sudan e al Marocco). Per 
gli europei, pu6 sembrare che 
oj sia una contraddlzione fra 
la affermazione dell'esistenza 
della nazione araba e quella 
del vari stati arabi dato che, 
in ognuno di questi, si e con-
dottu una lutta, anch'essa deli-
nita nazionale, per la conqui-
tta della indipendenza con-
tro rimpertalismo (inglese o 
francos* o, e il caso della Li
bia, italiano). 

II fatto e che le popolazio-
ni di questi stati (arabe o ara-
bizzate da molU secoli) hanno 

portato avanti, contemporanea-
mente, una duplice battaglia: 
da un lato, par la liberazio* 
ne del loro territorio; daH'ai-
tro, per 1'unita di tutta la co-
munita araba. La loro lotta 
ha assunto in tal modo un ca-
rattere apparentatnente con-
txadxttbtorio e, in un certo 
senso, frammentario, sia per-
che 41 mondo arabo e stato a 
lungo occupato, militarmente 
ed flconomicamente, da impo-
rialismi diversi, i quail si era-
no diviai le spoglie del terri
tori che avevano sublto il do-
minio ottomano, cia perche la 
acceasione alia indipenden-
aa (spaaao aolo formale) ha 
avuto luogo in period! diffe-
ronti, aotto la apinta di fatto-
ri locaii, con il pasaaggio dal 
oolonialiamo diretto al neoco-
lonlaiiamo piu o mono maache-
rato, secondo le conventenze 
della potenza dominant* lnta-

Coal, par os., ringnllterra 
ha ritonuto utile conoedere 
untadip#nd*n*a (allora pura-
menu taorloa) all'Iraq .fin 
dal 1919; ooal alllgitto furo-
no attribuito, oeropr* daUln-
llngnuterra, alcuna autooo-
e*Ja pert** aaao poteooe me-
gfllo oantrtburra alio agrotoia-
aifnt' daUlmporo turoo; co

st, ancora, alia maggiore di-
nastia leudale dell'Arabia (i 
wahabiti di Ibn Saiid) si e la-
sciata una parvenza di sovra-
nita che non mettesae in for-
se, pero, la soggezione di quel 
paese e la sua complicity con 
g-ii interessi strategic! e poi, 
dopo ]a scoperta dei giaoimen-
ti petroliferi, economici del 
paesi imperialisti. Anche la 
Francia, piu riluttante a cede-
re, dovette dappnma accetta-
re la oreazione delle repubbli-
che della Siria e dal Iibano 
(del resto, artatamente di-
vise); e poi, in seguito alle 
numerose, eroiche lotte delle 
popolazioni del Maghreb, a rl-
nunziare alia Tunisia, al Ma
rocco e, inline, dopo annl di 
una guerra cruenta, all'Algeria. 

Costratti ad andarsene, gli 
imperialist! europei — cui si 
era affiancato nel frattempo 
il colosso statunitense — han-
no sempre operato, tuttavia, 
in modo da preservare una lo
ro ultenore supremazia, cer-
candu di fare del mondo ara
bo una nuova America latina 
(ove, cioe, 1'indipendenza poli
tica rimaoesse solo un'appa-
renza non ©ssendo accompa-
gnata da un'effettiva indipen
denza economica). E, per que
sti loro scopt, si sono serviti 
delle forze feudali, monarchi-
che o comunque reazionarie, 
che hanno aiutato in tutti i mo
di a mantenere il potere, in 
cambio di una garanzia volta a 

perpetuare lo sf ruttamento del
le ricchezze economiobe e il 
possesso delle basi militan. 
Ogni cricca feudale ,ogni mo
norchia, ogni gruppo reaziona-
rio aveva quindi interesse a 
mantenere la divisione artifi-
ciale fra le vane entita sta-
tal* cosi createsi, per conser-
vare U piu a lungo possibile 
la propria capacita di contrat-
tazione con gli imperialismi, 
e a contrastare la spinta al-
l'unificazione espressa dai set-
tori piii avanzati e piii consa-
pevoli delle varie popolazioni. 

Tale lotta e tuttora in cor-
so ed assume aspetti contrad-
dittori, anche perche finora 
le brevl esperienze di fusione 
tra alcuni stati arabi (pur 
guidatl spesso da forze pro-
gressiste) sono fallite, per es-

sere state condotte aecondo cri-
teri centralizzatori, nel rifiuto 
di rispettare le tmportanti ca-
ratteristlche locaii formates! 
storicamente (cosi, si sono 
spezzate, di volta in volta, la 
unione tra la Siria e l'Egitto, 
1'associazione tra I'lraq e la 
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Siria, la federazione tra lo 
Egitto e lo Yemen, e sono ca-
duti i tentativi di coordina-
mento fra i tre paesi del Ma
ghreb ex francese). Ci6 non 
toglie che questi insuccessi — 
che hanno dimostrato quanto 
lunga e cornplesaa ala la via 
dall'unificazione — non han
no inficiato le proapattive 
unitarie fondate sull'esistenza 
di una nazione araba . 

Come i diversi stati italianl 
aono riusciti, nel secolo scor-
so, attraverso lotte speaao san-
guinose, a conquistara l'indl-
pandenza e ad assicurare la lo
ro unit*, ooal oggi — oerto Hi 
condUioni ban divarat — 11 
mondo arabo aenta una aolla-
cltaaiona sampre piu forta al-
ramanoNpaalona raala * all'unl-
ficasiono. In Ul aonao, al puo 
parlare di un vwo • proprlo 
a riaorfimanto » arabo, poleh* 
con 1'lnrraagoral datta oatooa 

imperialistiche rinascono tutti 
i motivi di unitA naaionale che 
la storia ha foggiato e che la 
dominazione straniera, pur 
tanto duratura, non e riusoi-
ta a distruggere. 

La lingua e rimasta quella 
araba, comune a tutti; essa 
suooa spesso in modo diver-
so, da regione a regione, a 
causa della diffusione gene-
rale delle parlate dialettali 
che g'i imperialism! hanno fa-
vorito impedendo scientemente 
l'insegnamento delio arabo 
scritto; ma oggi in tutti i pae
si la lingua araba riprende il 
soprawento a riesce, seppur 
lentamente, a soppiantare i 
dialetti ,agevolata in questo 
dai nuovi programmi scolasti-
ci e dai miovj mezzi di dif
fusione della oultura (soprat
tutto la radio e I giornali). La 
economia — spezzata in vari 
tronconi, sottoposta al regi
me delle monocolture agrico-
le e dello sfruttamento mine-
rario di rapina — tende a rl-
trovare i motivi ruuuficatorj e 
la complementarita, anche in 
seguito alia scoperta delle in-
genti ricchezze petrolifere, fon-
ti di energia che potranno es-
ser utilizzate sul posto. I mo
di di vita storicamente forma-
tisi, gli usi e le abitudim co-
mum, il livello culturale qua
si simile, gli obiettivi che ogni 
paese si prefigge, costituisco-
no aitrettante ragioni unitarie 
che facilitano l'affermazione 
della ooscienza nazionale, co
me i recenti avvenimenti di 
Libia confermano. 

In realta, per valutare giu-
stamente la questione naziona
le araba, ci si deve volg^re 
non tanto al passato — quan-
tunque il passato, la storia co
mune, i legami linguistic!, so-
ciali, culturali, siano, come di-
oevamo, determinant!, proprlo 
per stabilire quell 'unita che 

viene awertita dall'estremo oc-
cidente atlantico fino al ter
ritori oriental! — ma occorre 
considerate principalmente 

1'awenire, cioe la liberazione 
effettiva di tutti gli stati da 
ogni residua forma di neoco-
lonialismo, lo sviiuppo delle 
iovie democratiche, le proton-
de riforme agrarie, rindustria-
lizzazione e la valorizzazlone 
delle immense ricchezze agri-
cole e minerarie, insieme con 
lestensione di una cultura ara
ba, modernamente intesa, a 
masse che spesso sono anco
ra analfabete o quasi .Clo da
rk la possibilita di unificare 
questi numerosi territori in 
una formazione statale comu
ne, che tonga pero nel debi-
to conto le caratteristiche par. 
ticolari, a volte assai notevo-
it, di ogni regione. 

A questa unita che, non ign<>-
rando le differenze esistenti, 
sappia unire la nazione ara
ba e le permetta di svolgere 
una funzione fondamentale, 
sia economica che culturale, 
nel bacino mediterraneo e nol
le zone limitrofe, 1'ltaHa e in-
teressata in modo particolare, 
poiche essa avra tutto da gua-
dagnare dall'esistenza di talo 
torte compagine nazionale, 11-
beratasi da ogni intromisato-
ne o pressione imperialistica; 
quella pressione e quell'intro-
missione che ancor oggi si ma-
nifestano in modo pesante con 
l'impianto dalle basi aaree a 
misslllstiche, con la preeanza 
della VI flotta americana nal 
Mediterraneo, con 1 gravi prl-
vllagi aconormci, con lo sfrut
tamento del petrol to, con l*uti-
lissaaiona spragiudicata o cru-
dete dl tutta le contraddlilo-
ni attuaU (fra arabi e israeiia-
ni In Palastina, fra arabi a na
il nal Sudan, fra arabi a cur-
dl naU'lraq, fra 1 vari atatl 
naila poniaoia arabioa, «oo.). S 

fin da ora il nosfero paese de
ve propararsi — stabilendo 
solid] legami economici e cul
turali con tutti gli stati ara
bi — ad essere un valido in-

terlocutore di quella nazione ol 
domani, che sara uno del pro-
tagooisti della nuova socfeta; 
anche perche, nolle sua bat
taglia di oggi, e piu ancora 
nelle prossime lotte, essa vie
ne spinta verso la acelta dl 
una via non capitalistica, ver
so una via, cioe, che gia ades-
so non esita ad affermarsi ao-
ciallsta. 

Ruggero Gallico 

Scuola 
Risposta alia relazione 
di Ferrari Agrgrradi 

DI TUTTI? 
(II ministro 

face) 
Naila sua reiazkme dal I sat. 

tambre a i l in i l Commissiona 
dalla Camara, il ministro Fer
rari Afgradi ha fornito 4 dati 
uflkiaF aull'eaito dagli eaami 
di lkwnxa madia a di maturi-
ta. All* Uoanaa media si ao
no ptuatfUaU 532-000 ragani di 
cui «»4J00 aono stati promos-
si. Clo s%nifica che dei banv 
Mpi di sei anni che si erano 
taarittl in prima olemantara 
nail'ottobre 1961, U TO per cen
to scarso aono arrivati all'ul-
tuao anno di scuola obbliga-
toria ma di quaau un altro 
7^H aono stati bocciati. Una 
parta aodranno a lavorare san-
am il titnlo di studio richiasto 
par legfe e gii altri incremen-
taranno il numaro dei ripaton-
ti, che aecondo i dati ISTAT 
reta*Ti al 19654J6 erano oltre 
11 par cento sia nella scuola 
primaria sia nella media ob-
bligatoria. 

Stiamo raalizaando fl pia
no Piaraccini. cne prevedeva 
SOOJOOO licenziati per il "TO; an
al bastava promuovare 16 mi
te alunni in piu o avremmo 
raggiunto il traguardo con un 
anno di anticipo. Che poi Pio-
raccini e Gui programmassero 
1'evasione dall'obbligo — per 
easere piu precisl: 1'evasione 
dello Stato dall'obbligo assun
to 46 anni fa di dare a tutti 
i ragazzi otto anni di scuola 
— si direbbe che sembri un 
aspetto secondario. 

Agii esami di maturita si 
sono prosentati 230 mila g ic 
vani di cui 211.570 sono stati 
promossi (92 per cento circa). 
Dunque dei bambini che han
no miziato la scuola tredid an
ni prima, solo un quarto sono 
giunti in fondo agli studi se-
condarl. Come e stato fatto 
rilevare dal nostro partito, e 
dalle altre forze di sinistra tan
to volte o anche in questo di-
battHo in commission*, che 
l'esame si sia avolto, cosi pa
re al ministro, in modo nuo
vo, col candodato che diventa 
un protagonista, il nozionismo 
eliminato, 1'accertamento della 
reale maturita. la capacita di 
aviluppo nollo studio o nella 
professione, o sia stato invace 
il solito esame di sempre con 
qualcho vemiciatura e con una 
certa generosita nel promuo. 
vera (ma non ai e stati gene-
roei con gii student! lavorato-
ri, che sono stati colpiti con 
la medesima durezza degU 
anni scorsi), resta U fatto che 
la selezione e awenuta nel cor-
so del curricolo scolastlco a 

partire dalla prima alementare, 
che e una selezione di claasa 
perche colpisce 1 ragazzi del 
sud a dalle zona dapresse, 1 
figli dai contadini, 1 figli da-

gli oparai, 1 figli dal lavora-
tori, a continuera ad essario 
flnche non si tara qualcho co-
sa per rendere i ragazzi mono 
disuguali, mono stridemi le 
ingiusti^e. 

Che rincremento del licenzia
ti di scuola media, come af-
ferma il ministro, sia supo-

riore all'incremento domofrafi-
co (ma so e cosi lo scarto 
e asaai piccolo) e ban magra 
consolazione: non vorremo af-
fidarci al controllo dalla na
seita per risolvere un proble-
raa di elemratare giustizia. Ne 
resposizione del ministro ne 
le sue conclustoni, ne soprat
tutto le dichiarazioni pro-
grammatiche di Rumor, ne in-
fine il programma del penul-
timo governo a cui egli ai ri-
feriva, indicavano che si in-
tenda almeno prendere in con-
siderazione questo problema, 
che resta 11 primo e il piii 
grave. Ferrari Aggradi ha ac-
connato alia consultazione che 
si fara tra la gente di scuola, 
le famiglio, i sindacati in me-
rito alia « riforma » dalla se-
condaria superiore, la scuola 
frequentata da un quarto de
gli italiani. ma non ha detto 
nulla su ci6 che il governo in-
tende fare perchfe in tanto, la 
scuola obbligatoria diventi la 
scuola di tutti gli italiani. 

Niente sulla scuola a pieno 
tempo, niente sull'assotto del
la scuola obbligatoria, dove il 
mantenimento del programmi 
in vigore neU'elementare e uno 
scandalo pedagogico e cultura
le e la « riforma • della media 
non ha dato nessuno dei rl-
sultatl che i suoi autori dichia-
ravano di aspettarsl, nulla in-
fine sulla gratuita del libri di 
testo. Eppure h un ragiona-
mento elementare: se la 
scuola e gratuita, vuol dire 
che per mandarvi i figli non si 
deve spendere nulla, dunque i 
libri non devono essere paga-
ti. II governo invece ritiene 
che una scuola pu6 benissimo 
essere gratuita e al tempo 
stesso costare in tre anni qual-
che decina di migliaia di li
re. A questo punto non re
sta che un modo di risolvere 
il problema dal momento che 
ragionando non oi si mette 
d'accordo: il puro e sempllce 
rifiuto di comperare i libri. 
Sarebbe un modo efflcace per 
I lavonttori di afrgiungere la 
rivendicazione della gratuita. 
scolastica alle rivendicazioni 
per cui lotteranno nelle pros
sime settimane. Di qui potreb-
bero venire altre forme di in-
tervento di massa nella lot
ta per la scuola, 

Giorgio Bini 

Poesia 

Stati d'animo 
Nel suo volume di versi c Stati 

d'animo » (Edizioni Cymba. Na-
poli 1969). la scrittrice Cinzia 
Petitti Fagnano analizza le ga-
loppanti esperienze umane e 
sentimentali dei suoi giovani 
anni: le inquiete scoperte del-
1'adolesoenza. la scoperta di un 
mondo che si fa sempre piu va-
sto e mcomprensibile. gu slanci 
vitali e i ripiegamenti dolorosi 
di una sensibilita trepida e fra
gile, disposta. aperta alia spe-
ranza e alia gioia, ma. subito 
dopo, per una sorta di frene-
ttca irrequictezza. pcrcossa dal 
vento della disperazione, che 
la fa precipitare nella pirt nera 
e desolata solitudine. Una spe
cie di diario intimo. dunque, 
che rirlette con nervosa acu-
te/.2a, ma spesso anche con pa-
cata lucidita, l'evolversi di una 
coscienza aperta, straordinaria-
monte prensile, disposta a su-
bire la realta ma anche a vio-
larla, in un giuoco di slanci e 
di dclusioni che non ha fine. 
che non si placa. II motivo do-
minante c l'amore, che appare 
come desiderio di conoscenza: 
una tensione ideale e umana 
continuamente frustrata. Una 
sensualita intensa. stavo per di
re lancinante. percorre questi 
versi. che hanno sovente un an-
damento ritmico veloce. come 
una confessione sibilata tra i 
denti, in freua: nell'orgasmo. 

Cinzia non denuncta vezzi let-
tcrari. sembra ignorare. ad 
esempio, l'esperienza ermetica. 
La sua ispirazione ha un rap-

porto immediato con i fatti e 
i moment! della vita quotidiana. 
che si dispongono in un rac-
conto spesso diretto e quasi 
prosastico. L'istinto — che e 
la sua qualita piii autentica — 
la salva dall'ovvio. dal mora-
lismo. dal discorsivo, consen-
tendole una grande semplicita 
e liberta di linguaggio: una pun-
gentc espressivita: da diario. 
appunto. In questo senso, una 
delle poesie piii tipiche e < Son 
amtnonire »: « Non amnr.onire / 
la tredicenne / che va per la 
strada con i ragazzi dielro, / ma 
fattela arnica / e dille dolce-
mente / che, passando / di amo-
re in amore, / non hai piu 
voglia / di mettere / un passo 
dietro I'altro / e a meno di 
trent'anni / sara gia stanca 
della vita ». II nome che questi 
versi — ed anche altri — di 
Cinzia. sembrano suggerire e 
quelle di Saffo; ma i! riferi-
mento piu certo e invece un 
altro: i < Blues », come, in mo
do piu evidente. lo dimostrano 
questi altri bei versi di * Sco
perta >; una poesia svelta. molto 
moderns, con quo) suo ritmo 
saltellante. come di uno che 
cammina nella grande citta: 
f Corri / da secoli / dietro / la 
ragazza / dai capelli / di ra-
me / che fugge / tra la folia. / 
come un'ombra, / per le stro
de / di Roma. / Ti sembra / di 
raggiungerla / ma la perdi / e 
tu corri ancora... >. 

L' occasione ispimtiva nasce 
sempre da un accadimento rea

le: un fatto di vita, una espe-
rienza amara. uno slancio vi-
tale. un dolorc. una delusione. 
Spesso il concetto, non decan-
tandosi liricamente, resta alio 
stato di enunciazione prosasti-
ca, ed e, appunto. la prir.cipale 
insidia che nasconde questa 
poesia. Ma a volte basta una 
immagine fehce. una intuizione 
fulminante a illuminare e ri-
scattare anche versi stanchi o 
opachi: < Ma i nidi abbando-
nati / li distrugge il vento >. 
oppure: « Un seno di donna nu-
do / per gli occhi di un uomo 
d'amore >• E' difficile, mi sem
bra, per concludere. inserire la 
voce di Cinzia in una precisa 
poetica. in un filone stilistico 
riconosciuto. 

Le qualita e 1 limiti di que
sta poesia sono da attribuire 
tutti all'autrice: fatto raro, og
gi. nel mondo delle lettere. Que-
ste rapide «pagine di diario > 
formano. cosi, un ritratto non 
convenzionale di una giovane 
donna dei nostri giorni. esse 
costituiscono dawero — come 
avverte lo sent tore e saggista 
napoletano che ha voluto pre-
sentare « Stati d'animo • mante-
nendo I'anonimato — € Una te-
stimonianza ansiosa, senza truc-
chi e senza schermi, tra scatti 
improvvisi di vitalistica gioia 
e ombrose frustrazioni: eom"6 
proprio degli animi — e della 
poesia — dei giovani ». 

Paolo Ricci 

Notizie 

Rai- Tv 

Tutto nuovo il «Chianciano» 
• Da due annl totalnwnta 
rinnevato, o giunto «lla tuo 
vmtunasima adlilona II Pre
mie c Chlanclano ». N I M V I 1 
noml del cempoMnll dolls 
fllwrla, nuova la formula o 
miovl I ceotonutl culturali. 
Accanto al tradiitanale ba-
oaflllo di lerterahiro • eroa-
tlva • fa Infettl por lo so. 
conda volto lo suo compor. 
so la aosjojistko. Oollo piu 
di conto optra In concerto 
moltl | total pubMlcatl in 
ojueat'ultime anno, su cui »l 
tend* ottoniiolmonts o or-
oanlaoro II dlnottlto cho 
torA II fotto moafliormont* 
corattoriuonto dl ouotto 
edizieae. tuttotl o more pll 
erpolll prawlocloll oollo «o-
roto dl eele II * ChloMlono > 
vlene o pordoro II vonton* 
Mlo corottoro wtooaoo lat-

ttrarlo por dtvontaro uno 
prtfiota occasione dl Incon-
tro a dl dltcuulono tu tomi 
• problem! di vivo olluallta. 

L'ottontiono t l tpotto dal 
tinoolo llbro o autoro alia 
funxiono cho viene invtco 
tvoloondo lo produiiono odi-
torlalo, al rapaorto fro quo-
tto o I bltoflni culturali dol 
pubbllce, otla dlttonta <ra 
I'oditorlo o lo rkorco cho 
si avoloo noil* unlvortlta. 

Tolt* do duo oaol all'ar-
aitrte dl uno gturio rlttroHo, 
lo tlnaolo opora dlvorroono 
•tflotta dl diaettlte o dl rt-
flossleae coHottiva aol cor
se dl tro aternete (tS-t7 sot-
tambra) la cui 4 provlsto la 
portoclaattono dl ocrlttoH, 
crltlcl, oloraollsrl. docontl, 
stwdonM o roapTotowtaatt dl 
varie eraanlctatleul eattura-

II. All'ottombloa del parto-
cipantl tar* di fatto demon-
dato II fliudlilo c la poul-
billta ttatta dl formulor* un 
fliudlilo tulla oporo do pro-
miare. 

Si pravtde cha tara poito 
in ditcuttieno lo i l * i i « co
rottoro competitive dol pro-
mlo, por la palate impottl-
bili l i dl compororo opara 
divorto o fra loro etaroeo-
noo. E' outplcebile InfaMI 
cha ai verdottl attolutl ti to-
ttltulronno crlttri di valuta-
liono Imprantati attontlal-
mente a un corottora piu 
laraaitiente locla-cwlturalt, 
coor«ntamanto alio funxiono 
Innovotrlco cho ti vuola ot-
togitora a ouotto monlfoato-
iloito. 

Controcanale 
MILITXRISMO L.\TTNO-

AMKRICANO - Esistono due 
tipi di giornaWsmo televisho: 
uno, « panoramico >, essen-
zialmente descrittivo. si limita 
a snocciolare dal video alcune 
informazioni di maggiore o 
minnre interes&e. senza appro-
fondire mai nulla, e conduce 
un discorso le cui conclustoni 
non si discostano da tesi col-
laudate e spesso precostitui-
te. appoggiandolo ad immagi-
ni genericamenie «simboli-
che *; I'altro sceglie problemi 
precisi, all'informazione ac-
compagna I'analisi, e conduce 
una autentica ricerca anche 
sulla base di immagini concre-
tamente documentarie. Questo 
secondo tipo di giornalismo, 
pero. e ancora molto raro nel
la nostra prngrammazione te-
levisira: e anche per questo 
la sua tecnica e scarsamente 
sviluppata, da noi. 

Proprio in questo filone si 
collocava I'inchiesta di Savh, 
Criscenti e De Santis Viaggio 
nell'America Latina: generali 
e eolonnelli. e vi si collocava 
ad un buon livello. 11 tema era 
attuale e di jonda: basta pen-
sare che in America Latina 
dodici paesi su venti sono di-
rettamente governati dai mi-
litari per capire quale im-
portanza abbia il militarismo 
in quel sub continente. I tre 
autori si sono posti il compi-
ia di fornirci non solo un qua
dra informativo della situa-
zione, ma anche una analisi 
delle radici, della composizio-
ne sociale. della funzione. de
gli obiettivi e dell'evoluzione 
dei corpi militari che. nei di
versi paesi, presenta.no tra lo

ro parecchie analogie e alcu
ne differenze. 

E proprio questa analisi, 
che ha messo a confronto di
chiarazioni ufdciali e realta 
di fatto, testimonianze direlte 
di generali e gtudizt di uomi-
ni politici e di sociologi, af-
frontando le contraddizioni an-
ziche evitarle o appianarle, 
ha aiutato finalmente i tele 
spettatori a penetrare un pro
blema sul quale anche troppo 
spesso st e fatto del € colore » 
o. comunque. si sono condotti 
discorsi generici quanto scon-
tati. Alia luce dei rapporti dei 
gruppi militari con le diverse 
classi sociali net rispettivi 
paesi e con la politica dell'im-
penalismo americano. anche 
situazioni non facili da capire 
come quella attuale del Peru 
hanno cominciato a chiarirsi 
nella loro sostanza. Le imma
gini, girate dagli operatori 
Lazzaretti e Abati, sono ser-
vite da efficace rincalzo per 
I'analisi, anche se alia loro 
eloquenza figurativa non ha 
sempre corrisposto una pari 
puntualita documentar'va. 

11 discorso, tuttavia, sareb
be risultato gia piii incisivo e 
agevole da seguire se le di
verse questioni, gli interroga
te e le relative risposte, i 
confronti fossero stati meglio 
raggruppati. in modo da scan-
dire I'inchiesta, anche nel 
montaggio, secondo il progres
siva sviiuppo dell'analisi. Ma, 
come abbiamo detto, il lin
guaggio di questo tipo di in-
chiesta televisiva e ancora in 
gran parte da sperimentare. 

g- c. 

Programmi 

Televisione 1* 
104N) FILM (par B*rl « zone coilagate) 
14,00 CANOTTAGGIO E NUOTO 

Do Klogenfurt Giutepp* Albortinl segue I campionotl euro-
pel dl canottoggio; da Blackpool Giorgio Bonaclna teguo 
il Trofeo iei nazionl 

11,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) < La filibusta», ttloromanzo dl Franchi, Mantegazza a 
Salvinl, ragia di Giuseppe Recchla; b) I nostri migllori 
amici 

19,30 ESTRAZIONE DEL LOTTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT, Cronache Italian* 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 IL DIVO CLAUDIO 

Coma tl intuitc* dal ptregrlno tltolo, quotto 0 uno tpetta-
colo dedicate a Claudio Villa, cha colobro II vontkinquan-
nale dalla sua union* con la canzone. II programma tar* 
presentalo da Alberto Lupo a Loretta Goggi, a avra natu-
ralmente i suoi ospiti d'onore. 

22,15 UN VOLTO, UNA STORIA 
Tra i parsonaggi di statera tl trovano Josephine Baker a 
II giudlc* popolare Anna Cattail) Mutio 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 TORNA A CASA CATHY 

Con quotto telefilm inglete, tcritto da Jeremy Sanferd a 
diratto da Kenneth Loach e intcrpretato da Carol Whit* (lo 
ttctto regista e la tteua attric* del film « Poor cow »), t i 
conclude la rastsgna dei telefilm pretentati al Premio Ita
lia. Ancora una volta ti tratta di un'opera di grande imp*-
gno, uno dai mlgliorl telefilm visti in quastl anni. E' una 
tconvolgente dotcrixione delle vicend* di un* giovane cop-
pi* in rerca di un alloggio a Londra: girato in ttile docu-
mvntario, nei categgiati popolari, nei pottl di polixia, negll 
otpedal) e recitato da gente della strada che interpreta se 
ttess* (protagonitti a parte), il telefilm provoco nel pub-
blico inglete un vero e proprio "choc", dando luogo a un 
dibattito in Parlamento tulla crisl degli alloggi. E' un tele
film che consigliamo a tutti. 

22,15 VERDUN 
E' un documentario dl Daniel Costello (testo italiano di 
Mino Monlcelli) tulla famosa battaglia della second* guerr* 
mondial* che cotto enormi perdit* a antrambl gli esercitl 
ch* ti front*ggl*vano. 

Radio 

e. p. 

NAZIONALE 
GIORNALE RADIO: ore 7, I , 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 6 Mat-
tutino musicale; 7,10 Mutica 
stop; 7,47 Pari e dltpari; 1,30 
L* canzoni del mattino; 9 Le 
metamorfoti di Don Juan; 9,0* 
Musica * immagini; 9,30 Ciak; 
10,05 La ora della mutica; 11,15 
Dove andare; 11,30 Le ora del
la mutica; 12,0$ Conlrappunto; 
12,31 Si o no; 12,34 Lettere aper-
te; 12,42 Punto * viroola; 12,53 
Giorno par giorno; 13,15 Pont* 
radio; 14 Trasmistisni rogiona-
li; 14,40 Zlbaldon* italiano; 15,45 
Schermo musicale; H Program
ma per i ragazzi; 14,30 Incon-
tri con la tcienza; 14,40 Un 
certo ritmo; 17,10 Piccolo trat-
tato degli animali In mutica; 
17,45 Hit parade d* la chanson; 
I I Gran Varieta; 19,20 La Bor-
se in Italia a all'estero; 19,25 
Sul nostri mercati; 19,30 Luna-
park; 20,15 II girasketchet; 21 
Grand! success! italiani per or
chestra; 22 Lettere di Giuseppe 
Mazzini; 22,30 Compositor! ita
liani contemporanei. 

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 Prima di 
cominciare; 7,43 Biliardino a 
tempo di musica; 1,13 Buon 
viaggio; 1,11 Pari a dispart; 
1,40 Vetrlna di • Un disco per 
I'etlata »: 9,05 Come e porch*; 
9,15 Romantica; 9,40 Chiemate 
Roma 3131; 11,40 Batto quattro; 
11,35 Chiamate Roma 3131; 12,20 
Tratmittioni regional!; 13 L'av-
ventura; 13,35 Ornella por vol; 
14 Juke-box; 14,45 Angola mu
sicale; IS Relax a 45 girl; 15,15 
II partonaggio dal pomeriggie: 
Ragina Bianchi; 15,11 Dlrettor* 
Ernest Antermet; 15,54 Tr« ml-
nuti por to; 14 II giec* dol cin
que content; 14,35 Serlo ma non 
troppo; 17 Bellettino par i na-
viganti; 17,10 Mondo Duomlla; 
17,40 Bandiara gialla; 1145 Ape
ritive in musico; 1IJ5 Sul no-
ttri mercati; 19 Plono bar; 1943 
SI * ne; 19,50 Punto o virgola; 
2fil l La folicita; 204* RNMIta 
Intarnailonolo: Kurt Edomagon, 
Sorflo Mondot o I ra t i l '44, Mi
chel Logrond; 21,10 Jon cen-
certe; 21,11 Bollettlne por I no* 

viganti; 22,10 L'Avventura; 22,40 
Chlara font*n* ; 23 Cronache d*l 
Mezzogiomo; 23,10 Le nuove 
canzoni dai concorsi per « In
vite-En*! »; 23,40 Dal V Canale 
della Pilodiffusione: Mutica leg-
gera. 

TERZO 
9 Benvenuto in Italia; 9,30 F. 

Chopin; 10 Concerto di apertu
re; 11,15 Mutiche dl tceno; 
12,10 University Internationale 
G. Marconi; 12,20 Liedarittica; 
12,45 C. Franck; 13 Intermezzo; 
13,45 Concerto del pieniata Ru
dolf Flrkusny; 14 30 Dafne; 14,05 
Music* da camera; 17 Le opi
nion) degli altri; 17,10 L'Atia 
Superiore prima del Mongol) ; 
1740 Concerto della North Ca
rolina Orchestra dir. Gaeteno 
Delogu; 11 Notizie d*l Terzo; 
11,15 Musica leggera; 11,45 La 
grand* platoo; 19,15 Concerto di 
ogni sera; 20,20 Divagation! mu
sical); 20,30 Concerto tlnfonko; 
21,30 Solisti d'Amorlco; 22 II 
giornalo del Terzo; 2240 Arroc-
co; 2340 Rlvitto dello rlvltte. 

ASCA ASSICURAZIONI 
eonvonzlonota organlnozlo-
nl domocratlch* can torlffo 
RC Auto occozionoll CERCA 
PRODUTTORl Roma Pre-
vlncla. Tolofonore ora uffl 
clo M l . 105 151/95. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studia a Gebinetto Medico w lo 
Oinnosl • cure delle « sole • distun-
tioni * oobolexx* tessutlt dl nature 
nervosa, psichica, *ndocrlne (neu-
rettenie, defkienx* tessuell). Consul-
tMiont • cure rapid* *r<M*lriw>onl*H. 

DoH. PIETW MONACO 
VI* 0*1 VhotaoK sa. let. 4 

(Station* Termini) - Orarto 8*13 • 
IS-ISi tattWIt t-1 • . T*L 47.11.1* 
(Non ti curan* m i n i , tetl* etc.) 

SALI ATTISA 0IPARATI 
14411 dot »11-«0) 

La morte di ho Ci 
M I D e U solita fa-
ziosita della Rai-TV 

Can aimct de «I'Vntta •> 
mentre desidero espnmere. 
attraverso le calonnc del JO-
stro gtornale. tutto tl mio pr& 
fondo cordoglto per la morte 
del Qlortoso Ho C» Mm, vorrei 
tar rilevare come la radw 
ha saputo anche tn questa 
occattone dtmostrare tutta 'a 
sua faziosita Ricordo "he 
quando mart Robert Kennedy 
(non tl Kennedy presidenie 
dealt USA, ma suo fratello, 
queilo che era tempUcemen-
ie senatore) la radio — oltre 
a dedicare ore e ore alia de 
scrtzione della vita del par-
lamentare americano e della 
sua famiglia — per circa tre 
giorni proclamd una specie 
di «lutto nazionale», facen 
do saltare le normali rub"-
che radtofoniche e togltendo 
dalle trasmisstoni ogni nota 
dt musica * leggera». Ram 
mento che telefonat perstno 
all'utficio « reclamt » della Rat-
TV, oMenendo una risposta 
imbarazzata ma non certa-
mente convincente. 

Adesso che e morto Ho Ot 
Mm, Capo di Stato e figura 
nobilissima. alia quale tutti 't 
sono inchinati. la radio si e 
ben guardata dal manifestare 
il benche minima omaagio o 
dalt'esprimere m qtuxiche mo
do i/ suo cordoglio. Eppure. 
quantt milioni di giovani, »n 
Italia c nel mondo intero, *n 
questi anni si sono formati 
ed hanno combattuto nel no
me di Ho Ci Mini 

La radio italiano, insomma, 
ha per so un'altra occasione 
per dtmostrare di non essere 
la * voce dell'America ». 

Un cordiale saluto. 
MARTA FERRAROTTI 

(Roma) 

Ringraziamo qui altri lettori die 
d hanno scntto per la morte dl 
Ho Ci Min: Lino PORETTA (J"on 
te Mella), EC. (Bologna), Nicolo 
N. (Genova). Giuseppe MANELLI 
(Modens). Luigi TONACHELLA 
< Latina), Salvatore BANAURO dl 
Torino (che ha invlato anche 1-900 
lire per « 1'Units »). 

Un esercito in cui 
il giovane imparl 
a costruire la pace 

Cora «Untta», stamo un 
gruppo di tuoi affezionati let 
tori, ed anche noi come t col-
leghi che ci hanno precedu-
to, abbiamo deciso di por-
tarti la nostra esperiema. Tre 
mesi di vita militare, in un 
esercito che non ha camrrn-
nato e non cammina di part 
passo con ta societa civile, 
dove il quadro gerarchico at
tuale e ancora il vecchio qua
dro fascista, costituiscono una 
esperiema fatta soprattutto a 
spese della p-opria persona-
litd, della possibiltta di deci
der* e dt pensare. Una espe
riema che non lascia e ion 
pud lasciare nessuno indifte-
rente. Se dal punto di vista 
sociale, veniamo ridotti ad un 
semplice numero, se in caser-
ma siamo solo obbligati a sal-
tare, marctare, scaricare, e 
pulire cesst, dal punto di m-
sta dell'insegnamento tecntco. 
I'esepriema e ancora piii ne-
gativa. 

Se laccentuato menefregnt-
smo, voluto ed incoraggiata 
spesso dai nostri superiori. e 
per gli stessi la migliore t,a-
ranzia di « continuity » di un 
tipo di esercito, che poi ..el 
contesto della realta sociale 
si manifesto come strumen'.o 
repressivo, e anche vero po-
rd che nelle nuove «leve» 
qualcosa si sta muovendo 
qualcosa di nuovo e di diver-
so. C'e, in noi giovani una 
forza di voionta, di cambiare 
in senso democratico la strut-
tura dell'esercito, c'e in tutti 
not la coscienza che oggi ~0 
me non mai e necessario 
creare un esercito dove */ 
giovane possa e debba tare 
un'esperienza di maturazione. 
come cittadino al servizio del 
popolo; e, nel rispetto deVe 
liberta democratiche, impart a 
costruire e difendere la pace. 

Anche noi non chiediamo 
troppo: chiediamo solo rhe 
la costituzione non si fermi 
ai cancelli delle caserme. 

SEGUONO LE FIRME 
di alcuni autierl 

(CecchiRnola - Roma) 

Prima classe 
della media « gra
tuita » : 27 .000 lire 
solo per i libri 

Caro direttore, sono la ma-
dre di un ragazzo che fre-
quentera dal primo ottobre 
la prima classe della scuola 
media di Piadena e che do-
vra sborsare solo per i libri 
27.400 lire. Questa spesa, ape-
cialmente per le famiglie con-
tadine e operate, e un taglio 
alia paga non indifferente. 
Parlandone con altri genito-
ri abbiamo mandato al pre 
side della scuola media, e 
per conoscenza al ministro 
della Pubblica tstruziane, que
sta lettera: 

<r Sot genttori degli alunni 
che inizieranno la prima me
dia il primo ottobre p.v. ct 
rifiutiamo di acquistare t li
bri di testo in quanto Vart. 
34 della Costituzione italiana 
dice: "La scuola e aperta a 
tutti. L'istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto an
ni, e obbligatoria e gratuita", 

* E' tempo che dopo ven-
t'anni la Costituizone sia ri-
spettntn, nprrinlmpnte per Vi-
sirvzione del popolo. Noi fac-
ciamo il nostro dovere man-
dando i nostri figli a scuola, 
lo Stato faccia il suo distri-
buendo gratuitamente I libri 
come fa per i primi cinque 
anni della scuola dell'obbligo. 
La spesa per i soli libri delta 
prima classe (esclust i voca-
bolari, i quaderni. i fogli da 
disegno, «ccj e dt L. 27.400. 
Noi genttori chiediamo al st 
gnor ministro dell'lstruzione 
di soddisfare la nostra richie-
sta, che e prevista dalla leg-
ge. Grazie. (Seguono le tir-
me di 22 genttori) ». 

SILVANA ROBUST! 
(Pladana • Cremona) 

http://presenta.no

