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Scuola 

L'obteMivo di una rittmtturaiion* 
4 rapprtMomtato <U1W orî ntowttari 

Nella « scuola 
di tutti» la 

discriminazione 
di classe 

La pertentiNile di 
in maggiore misura 
figli di contodini e 

E' UD luogo comune mol-
to diffuso che la scuola 
•lementare, sella crisi ge
nerate cbe travaglia la 
scuola Italian*, sia il set-
tore cbe ancora funztoni 
meglio, se non addirittura 
bene. E da un certo punto 
di vista, come si vedra, e 
anche vero. 

Purtroppo, le lotte stu-
dentesche cbe banno inve-
stito con violenza 1'univer-
siti e, in misura minore, 
la scuola secondaria banno 
ignorato quella primaria, 
malgrado che uno dei « li* 
bri rossi • della contest* 
zione — la Lettera a una 
professorcsta dei ragazzi di 
Barbiana — avesse come 
obiettivo la scuola dell'ob-
bligo. Ne sono da sottacere 
le responsabilita delle orga-
nizzazioni di classe, partiti 

bocciotifre colpiste 
i ceti piii poveri: i 

i figli di 

• sindacatl, aneb'ease pri-
gioniere dello equivoco in* 
torno alia • scuola che va 
meglio >. 

Eppure la discriminazio
ne di classe . e I'autoritari-
tmo scolastico e sociale co-
minciano proprio qui, nella 
scuola cosiddetta di tutti. 
E* facile capire l'importan-
za che ha per le classi al 
potere poter disporre a pro
prio piacimento per ben 
cinque anni (otto, se si con
siders anche la scuola me
dia) di tutti i ragazzi italia* 
ni in un'eta delicatissima e 
decisive per la loro forma-
zione culturale, morale, ci
vile. Vi e tempo e spazio 
sufficiente, anche se non do-
vessero continuare gli studi, 
per fame dei sudditi obbe-
dienti e remissivi di fronte 
ad ogni autorita, poliziotto, 
prefetto, prete, padrone. II 
maestro fin da oggi insegna 
ad ubbidire e a piegare la 
testa. 

Vediamo come si veriflca 
eio. Sorvoliamo sulle disfun* 
sioni che in una societa co
me la nostra, a forza di esi-
stere e di averla sotto gli 
occhi, finiscono per apparire 
inevitabil) e ineliminabili. 
come 1'analfabetismo (intor-
no all'8%), la mancanza di 
aule (il 38% dei locali sono 
€ adattati »), i doppi turni (il 
25% degli alunni), ecc- II pri-
mo dato che salta agli occhi 
e che i • poveri» vengono 
bocciati in misura maggiore 
degli altri. Ogni 100 figli di 
operai ne vengono bocciati 
16, e ogni 100 figli di conta-
dini i bocciati sono 79 (la 
media nazionale delle boccia-
ture si aggira sul 13%). I 
meridional! sono piu boccia
ti dei settentrionali, i conta-
dini piu degli operai, gli 
operai piu degli altri lavora-
tori dipendenti e cosl via. 
In tal modo si fa gia una 
prima selezione tra chi e 
destinato a proseguire gli 
studi e chi invece e obbli-
gato a fermarsi. 

Giudici sono i maestri, ma 
non sarebbe giusto addossa-
re a loro tutta la colpa. In 
realta, essi sono lo stru-
mento attraverso il quale si 
attuano le decisioni prese in 
alto, a livello politico, e con-
temporaneamente sono le 
vittime di un sistema che 
ha tolto loro ogni capacita 
d'iniziativa e li ha resi do-
cili esecutori degli ordini 
delle • autorita superiori», 
in primo luogo direttori e 
ispettori reclutati per mez
zo di coneorsi che hanno il 
fine di garantire un perso
nate di assoluta fiducia, che 
sappia cioe prontamente e 
fedelmenta obbedire a chi 
ita piu in alto ancora • 
inesorabilmente comandare 
ai eottoposti. 

Inoltre, bisogna tener con-
to della maniera con la 
quale vengono preparati e 
assunti. L'is« tuto magittra* 
le e poi il concorso sembra-
no fatti apposta per forms 
re • seleztonare una catego-
ria di insegnanti scontenti, 
isnpreparati e ditposti a pie-
p r la teaU pur di avere il 
sospirato • potto • in ruolo. 
Si pensi che «m aoto mae-

ogni dieei diplomat! 
«4 arrirard. 

Gli insegnanti a scuola 
hanno a loro disposizione i 
programmi ministeriali e i 
libri di testo per eseguire 
il compito loro affidato di 
formare dei ragazzi confor-
misti e privi di personalita. 
Programmi e test! scolasti-
ci danno l'impronta ideolo-
gica alia scuola elementare: 
cattolicesimo superstizioso e 
bigotto. attegglamenti anti-
scientifici, la storia ridot-
ta a barzellette e aneddoti, 
fede nella provvidenza e 
gratitudine verso il padro
ne buono, lavoro, rassegna-
zione, obbedienza, ordine. 

I maestri che si ribellano 
a questo stato di cose e che 
vogliono insegnare in ma
niera diversa vedono annul-
lati in cento modi i loro 
sforzi (senza tener conto 
delle persecuzioni e sanzio-
ni amminiatrative, che tut-
tavia si verificano piu spes
so di quanto non si creda). 
Le mancbevolezze struttu-
rali della scuola sembrano 
fatte apposta. L'assistenza 
ai ragazzi poveri e ridotta 
ad elemosina. e quindi non 
e un diritto. Le famiglie 
sono tenute accuratamente 
lontane, tranne che per il 
quarto d'ora di colloquio 
settimanale. GU seolari che 
piu avrebbero bisogno del-
l'aiuto della scuola, a causa 
deirtnaufficiente livello cul
turale dei familiari, sono 
abbandonati a se stessi. I 
doposcuola, infatti, dove 
funzionano, servono a > par' 
cheggiare» i ragazzi. 

Dal punto di vista delle 
classi dominant!, quindi, U 
scuola elementare, se non 
bene, funziona benino. I 
propri figli vanno avanti, 
gli altri sono fermati e, 
quel che e peggio, vengono 
abituaU a rassegnarsi ad un 
destino di inferiority. Chi 
e ciuco a scuola e condan-
nato a lavorare, servire, 
obbedire, arricchire gli al
tri, farsi sfruttare — ha de-
ciso la borghesia. E ha co-
costruito una scuola che 
trasforma i figli dei lavo-
ratori in ciuchi. Le batta* 
glie, anche le piu democra-
ticbe, che sono state com-
battute finora per la scuola 
elementare hanno avuto per 
lo piu un carattere setto-
riale (preparazione degli 
insegnanti, democratizzazio-
ne, doposcuola, ecc.) e in 
ultima analisi riformista, 
proprio perche si muoveva-
no contro aspetti partico-
lari — anche se le loro 
disfunzioni erano enormi e 
scandalose — e non risali-
vano a mettere in luce con 
sufficiente chiarezza la fun-

zione discriminatoria e au-
toritaria esercitata verso le 
classi lavoratrici. 

Adesso e tempo che tale 
scuola neghi se stessa, si 
rifiuti cioe di eseguire il 
compito assegnatole, metten-
dosi al servizio del popolo. 
Se gli insegnanti non so
no ancora pronti a ci6 — 
ma molti lo sono — tocca 
alle organizzasioni della 
classe operaia, in primo 
luogo 1 smdacati, e non so-
lamente quelli scolastici, 
porre il problems della 
scuola (di tutta la scuola, 
ma Innanzitutto di quella 
dell'obbligo) al centro del
le proprie rivendicazioni, 
come il problema delle pen-
sioni, della casa, ecc. 

L'obiettivo della scuola a 
pieno tempo, uguale per 
tutti, dove nessuno viene 
bocciato ma tutti promossi, 
e non per indulgenza ma 
perche il compito della 
scuola a di permettere e fa-
cilitare a dascuno U mas-
simo sviluppo delle sue 
possibility, pud essere un 
obiettivo mobiliUnte per le 
masse. Senza sopravalutare 
Ule tipo di battaglia e sen
za dimenticare che la scuo
la da sola non puo mettere 
in crisi e rivoluzJonare la 
societa- oggi • possiblle 
unire insegnanti domocnti* 
ei, famiglie • lavoratorl 
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Letteratura 

Un saggio di una studiosa francese, Marthe Robert, su 
«antico e nuovo»nei momenti di svolta del genere narrativo 

Cervantes e Kafka 
rinnovatori del romanzo 

Ritorno al naturalismo simbolico in un'opera del paraguaia-
no Juan Carlos Onetti, - Raceattacadaveri» 

Saggi L'uomo cbe at perde neua 
allenazione delle (antaaie ro-
manzescbe, come il personag-
glo di Don Chisciotte di Cer-
var'iw; e l'uomo che, come 
il personagglo dell'agnmenso-
re K. nel Costello di Kafka. 
scopre intorno a se I'aliena-
zione quotidiana, lo smarrt. 
mento colletUvo in una for
ma di reaJtSi assurda o pre-
carla, offrono a una studio
sa fraonese, Martbe Robert, l 
temi centrall per un'ampia 
analisi sul rinnovamento del
la narraUva. II frutto di que
sto lavoro e oontenuto in un 
llbro ora tradotto in italiano, 
L'antico e U nuovo (ed. Riz-
SOll, pp. 238. L. 2.400). 

SI puo dire che esistano at-
fini'a fra i due narraton che 
a distanza di tre secoli I'uno 
dall'altro. segnano due svolte 
diverse ma ugualmente impor-
tanti nella stnria del roman
zo? A prima vista, non si di-
rebbe. E, difatti. il parallelo 
della Robert si articola altri-
menti: t«nde. cio*, a sottoli-
neare le affinlta di situazjonl 
in cui Cervantes e Kafka ope-
rano per contestare e disper* i 
dsre le unmagini di ci6 che i 

nr ..v vecchio nella tradizio-
ne romanzesca. 

Nel caso del grande narra-
tore spagnolo il romanzo di 
cavalleria diventa il bersaglio 
diretto- Piu complicato * il 
bersaglio polemico di Kafka: 
esso e dato da un tessuto di 
convenzioni culturali assal pih 
vasto, dove i dati letterari o 
poetic! sooo intrecciati a ben 

zz 
altro. Comunque, si tratta di 
convenzioni che a poco a poco 
si sono smotafe d: contenu-
to umano producendo, nello 
scrittore e npl suo personag-
eio. sofferenze e lacerazioni. 
Pin qui le differenze essen
tial i. Ma entrambi i narrato-
ri hanno proposto. cia$cuno a 
suo modo. una forma di nuo-
va epica, una «odissea» o 
vias^o Ira 1 simboll e 1 segnl 
di un mondo che l'uomo vor-
rebbc e non sa dominare. Don 

Riviste 
Due interessanti fascicoli 
della « Critica sociologica » 

La sociologia 
della letteratura 

La sociologia dells lettera
tura * una disclpUns ancora 
Slovene. II suo ruolo A tutta-
vta inoerto, la sua flslonomla 
e ambigua, anche se tante sue 
partlcolari connotazjoni co-
minciano a dellnears! con in-
oonfutabue attendibillta. 

La sua debolezaa e nell'ap-
parenza che essa presents dl 
facile accessibulta da ogni 
verssnte della cultura e, in 
particolare, nella sua presun-
ta disponibtlita nei conirontl 
deua critica letteraria. La con-
dizlone dl ambiguita e di di-
sagio in cui essa versa non e, 
tuttavia, lmputabile solo alls 
lnfmttuoae incuraionl che nel
la vastita del suo campo, an-
oora tutto da dissodare, ope-
rano con dllettantesca impron-
titudine 1 critid letterari. Alio 
stato attuale, responsabili del
la confusione sembrano pro
prio coloro cbe dovrebbero es
sere 1 naturali tutor! di essa, 
1 sodologt. Al quail, appun-
to, spetta il compito non so
lo di legittimare la sua identlta 
e di garantire la sua autono-
mia, ma pure quello di preci-
sare la sua funzione, dl defi
nite oon solo 1 limit! ma an
che I modi della sua ri:erca. 

Senonche, proprio sui modu
li operativi oggi si verificano 
le sue lncertezze e contraddl-
sionl, varie essendo le tenden-
ze sociologiche che, privile-
giando ora uno ora un altro 
momento della rlcerca, inlir-
tnano. la dialettidta del rsp-
porto unitario xautore • ope
ra • pubblico», in cut soltan-
to pare possano consistere le 
ragionl della sociologia lette-
rarta. II cui campo di rlcerca 
attende, perc!6, nuovi tlpi dl 
intervento. Queste considera-
aloni suggerisce un interven
to aggiornatissimo di Gian 
franco Corsini su « La socio
logia della letteratura» nel
la rivista di Ferrarotti « La cri
tica sociologies » (n. 9, 1969). 
Oltre ad lndividuare la com-
plessa problematica odlerna 
della sociologia letteraria, Cor
sini ne traccia la storia In li
nes essenziall. 

I suol primi esordi rimon-
tano all'lnlsio dello Ottocento: 
ma 1 « pionleri % della nuova 
discipllna (Madame de Stael, 
Giuseppe Pecchio, C.A. Sain 
te-Beuve, A. Comte), pure 
svendo consapevolezza del ca
rattere sociale dell'arte, sono 
tuttavia incapaci di vera ana
lisi sociologiche, poiche non 
giungono a rllevare, li senso 
e U slgnlflcato sociale della 
opera d'arte. Dovra passare un 
secolo, prima che con W. Ben
jamin (che punters la sua in 
dagine non sugli « autori » ma 
sulls « massa recettivs », sul 
pubbllco) si scoprano le fun-
zionl social! dell'arte e pren-
da lnlsto, cosl, la vera socio
logia letteraria. Tuttavia. stno 
•Us seconds guerra mondia-
le, I critic! letterari mantengo 
no su dl essa la loro ipoteca. 

GU Intorventl del sociologi 
al fanno attlvi e frequentl so
lo dopo la « Storia sociale del 
I'arte » (1952) di A. Hauser. In 
questo ultimo decennio, il dl 
battito al e fatto assal vivo. 
specie In Prancia, In Germanis 
e in Inghllterra. In lUlia, In
vece, esso non sembrs anco
ra susdtare grande interesse 
(e In oi6 * evldente 11 perdu-
rare di ehluaure tdealtsUoo-
eroossne nella nostra cultura), 
Sullo ateaso numero di « CrltJ-
oa sooJotosdca s. Rosa Tlgna-
nelM t n i t una rloeroa sSul 

romanzo di fabbrica » in Italia 
con lo scopo di lndividuare U 
• contesto sociale* to cui si 
colloca la letteratura lndustria-
le e di «meglio lntendere» 
attraverso dl essa «il conte-
sto sociale che l*ha prodotta », 
e ancora « di cogliere... le mo-
tivazionl che hanno suggert-
to ad alcuni scrittori» di 
rapprf'spntare <r 11 mondo del-
1'industria ». 

II sagglo che a me pare re
st! al di qua delle intenzlo-
ni si conclude nel recente nu
mero 10 di « Critica sociologi
es s, che indichiamo anche per 
uno studio dl S. Piocone Stel
la sugli «scrittori • umanisti 
• letteratla italiani, visti •co
me gruppo sociale ». Secondo 
la Piocone Stella, per 11 fatto 
dl accettare «Titer della car
riers, del successo, deiraffer-
mazionea, gli tntellettuall si 
collocano « nel quadro dei prin 
cipl e del valort della classe 
domlnantes. Ed e solo tenue 
velo di falsa coscienza U 
• prlncipio » idealistico - bor-
ghese secondo cui «il merlto, 
rintelligensa, la competenza 
possono trovare dovunque le 
loro conferme e che sia pos-
sibile per 1'oppositore piu ac-
canito dl un certo sistema di 
vita rlcavare proprio nel cuo-
re di questo 1 suol gross! 
success!». 

La rlcerca della Piocone Stel
la lnveste piii o mono tutti 
1 nostri tntellettuall umanisti. 
Ma 11 discorso e piuttosto 
scontato. Se pu6 valere in *e-
de sociologica la caratterisza-
Bione sociale dello scrittore, 
cosl come essa e finora da 
noi condotta non sembra pos-
sa in sede letteraria non di-
co modificare 11 gludiilo di 
valore sulle opere ma aiuta-
re a comprendere le motiva-
zjnni ideologiche ad esse sot-
tese. 

Se fosse vero, cioe, quello 
che la Piccone Stella sostie-
ne, mettiamo. per Voiponi 
(che sarebbe scisso fra c la 
personality dl romanziere e 
quella dl dirigente, con la 
quasi totale fagocitazione del
la prima da parte della se-
conda >•>) bisognerebbe che el-
la spiegasse come, cionono-
stante, Voiponi sia sutore di 
due fra i piu slgnlficativl ro-
manzl degli anni sessanta. 
Ma il problema dells crisi del
la cultura Italians c, poi, ve-
ramenfe qiil? 

Armando La Torre 

Chisciotte. misurandoai con 1 
fantaami che gli banno man-
daio in fumo il cervello, pud 
rappresentare l'uomo che at 
interroga sulla fine di un'epo-
ca. II personaggio di K. crt-
staUizza un po' tutte le crud 
e 1 dubbi di una societa che 
sente venir meno 1 valon In 
cui ha sempre creduto e, In-
tanto, non ha miti di ricam-
bio, neppure la fede nella 
scienza che ha prevalso nel-
l'uomo « copernicano », e tut-
t'al piii si accontenta dl ritt 
e di cerlmonie. In questo mo
do 11 carattere «epico» del 
romanzo risorge solo in que-
~.e svolte tipiche di ricerca, 
animate da esigenze di mag
giore chiarezza. 

Considerato nei termini che 
qui abbiamo esposto, non si 
dovrebbe parlare piii neppure 
dl «crisi del romanzo*. An-
zi e proprio la «crisi» che 
fa risorgere il romanzo dalle 
ceneri del passato come una 
forma letteraria difficilmente 
collocabile fra i generi cristai-
lizzati dell'antica retorica. II 
romanzo diventa piuttosto U 
terreno sul quale si produce 
uno del maggiori conflitti: lo 
scontro fra la realta e 11 mo
do in cui l'uomo la conosce 
o la rivive nella propria co
scienza. 

• • * 
Piu che I'analisi di un'ipo-

tetica citta del!'America lati-
na, il romanzo di Juan Car

los Onetti, Raccattacaiiaveri 
(ed. Feltrinelli, pp. 274, Li
re 2500). sembra proporre uno 
studio pessimistico sulla « na
ture umana». A Santa Ma
ria, una citta di pura inven-
zione che per6 somiglia a tan
te citta esistenti, attraverso 
una? aerie di pastette fra 1 
vari gruppi del consigUo 00-
munale, viene istituita legal-
mente una ccasa chiusa*. La 
gestione e affidata a un certo 
Larsen, awenturiero e sfrut-
tatore di vecchie prostitute e, 
perciO, detto « Raceattacadave
ri ». L'uomo e ambizioso • 
ha In mente un progetto dl 
ccasa* perfetta, a alto livel
lo. E* un sogno come un al
tro, e il permesso che gli vie
ne concesso per un attimo gtt 
da l'illusione dl un successo. 
Le cose non vanno con tanta 
semplicita. Contro di lui si 
accaniscono gruppi eterogenel, 
pi'"' o meno animati daU'abl-
lissimo curato, fra moralist! 
e sfaccendati a caccia dl sen-
saiioni. Questo fermento pro-
voca alia fine un ordine del 
Governatore che, sovrappo-
nendosi al Consiglio, ordma 
lo sfratto di Larsen e delle 
sue donne. Quindi e la fine 
del « sogno s, 

Non e fl solo che si con-
suma cosl. DaU'altra parte as-
sjsttamo alio sviluppo dl uno 
strano e morboso amore fra 
un adolescente sedicenne, Jor
ge, e sua cognate Juanita. piu 
anziana di lul e vedova di 
un fratello di lui, morto da 
poco. Anche questo sogno e 
troncato dal suicidio di jua
nita. E' una societh corroea 
da mail inguaribili, dove 1 
personaggi non hanno altra nV 
sorsa che riflettere e palpar-
si le piaghe valutando llnv 
possibilita di sfuggire aH'in-
ferno della corruzione comu
ne. II dramma e sopraUutto 
nel personaggio di Jorge che 
e gia per conto proprio • 
centro dl un romanzo di for-
mazione e di reasloni psioo-
logiche. Al ragazzo ramblen-
te, sin daU'mlslo, si rivela e-
straneo, tanto pin nelle defor-
mazioni di Juanita che in lui 
continua a vedere il marito 
defunto. Non per nulla, dl 
fronte a tanta tnerzia, 11 me
dico Diaz Grav, che osserva 
la situnzione quasi come una 
voce di commento, ha ma* 
tevtale sufficient* per elabo-
rare una «teoria della pau-
ra » che dovrebbe spiegare — 
piu della lotta di classe 0 
della psicanalisi — quel qua
dro cosl foseo, 

II r lanzo di Onetti ha U 
merito di essere seritto be
ne, in pagine vivaci e colori-
te, spesso alludnate o bale-
nanti attraverso disquisizionl 
psicologiche. Ma non manoano 
situazionl che al rlpetono e 
caratterizzasionl di personag-
Kl prevedibili. II limite viene 
soprattutto dalla chlusura in 
iv-) schema simbolico . natu-
ralistlco che spesso stride con 
la rif«rrata modem!ta della 
scrittura. 

m. r. 

Un clameroto f«ito raz-
zista: « I protocolli degli 

Anziani di $lon » 

Licenza 
per un 

genocidio 
Giustsmente partendo dall'idea 

che il razzismo e I'antisemiU-
smo non sono mai abbastanza 
denunziiti, Einsudi pubblica la 
trsduzione di un'opera dello 
scrittore inglese Norman Coho 
intitolata-* Licenza per un ot-
nocidio. Si tratta della storia, 
incredibile ma vera, di un cla-
moroso falso posto in circols-
zione all'iniTio di questo seco
lo: J Protocolli dealt Anziani (o 
Sagoi) di Sion, Questo libello si 
presentavs come il verbale (mi-
steriosamente divulgate) di uns 
riunione segreta di alcuni dili
gent! occulti di un preteso go-
verno mondiale ebratco. Costoro 
vi avrebbero indicato la vis 
per giungere alia dominazione 
del mondo. alia distruzione di 
tutti 1 valori umani, al trionfo 
universale delle forze cdeme-
niache >: quella. cioe, dello svi
luppo di crisi e di rivoluzioni 
cruente, dell'appoggio a! demo
cratic! e si massoni, del soste-
gno ai movimenti socialist! e co-
munisti, ecc. 

L'autore spiega — In modo 
avvincente e documentato — 
quale sia stata la genesi del 
volumetto — che era. in realta, 
un vergognoso plagio di un te
sto. di tutt'altra nstura. seritto 
dal francese Maurice Joly con
tro Napoleone III. nel 18M — e 
descrtve I'ambiente in cui esso 
era nato ed era stato utiliz-
zsto: vale a dire, la Russia au-
tocratica del 1905. in cerca di un 
capro espiatorio 0e comunita 
ebraiche) contro cui rivoljtere 
la colters popolare che andava 
crescendo e che sarebbe presto 
esplosa spazzando via il corrotto 
regime zarista e 1 suoi aosteni-
tori reazionarl. 

Ma l'interesse del libro d! Cohn 
e dato anche dalla storia della 
sinffolare * forhina » che ebbero 
! Protoeotli In tutto il mondo 
imoerialista e. in particolare, 
nella Germanis. uscita dalla di-
sfatta nella prima guerra mon
diale. e dove i monopoli finan-
ziarl e i militaristi avevsno. essi 
pure. 11 bisogno di additare al 
popolo i cosiddetti «responssbi-
1!» della sconfltta. attribuendo 
a loro la parteeipazfone ad una 
cosnirazione ebraica. Onde la 
diffuslone straordinaria de! Pro-
tocolU e la funiione enorme che 
ebbero nella maturazione della 
ideolofffa hitleriana. 

A, nulla valse il fatto che. tfa 
nel 1921. questo vokare falso 
fosse denunziato dall'autorevole 
Times di Londra. Troppi « moti-
vl > re facevano uno stmmento 
prezioso per I gruppi piu ostili 
alle idee democratize, per cui 
il testo fu diffuso con enormi ti-
rature e fin! come libro -obbliite-
torlo nelle seuole tedesche. Sma-
scherati nuovamente all'inizio 
dejsli anni *.?0, nel corso di due 
importanii azfoni giudiziarie, ! 
Protoeolli furono tuttavia anco
ra adoperati in molti paesi, e 
ouindi anche nel nostro. duando 
Mussolini eostrinse l'Ttalia alia 
pnlitica razzista e alia guerra. 

Da noi. pochi si ricordano di 
ouesfo onuscolo. divenuto. per 
fortuna. introvabile. Ma. sapen-
do mianto esso abbia contribuito 
a diffondere le aberranti Idee 
razjiste. utilizzate dal regimi 
faseisti per • incoraggiare il ge
nocidio > e mar.dare a morte 
milioni di persone nelle earner? 
a gas, ed essendo consnnevoli 
che, sneor oggi. i rigurgiU an-
tisemiti non vengono sempre e 
ovunque combattuti come merl-
tano. giudtchiamo opportuna la 
pubblicazione dell'opera del Cohn 
e cl auguriamo che essa ventfa 
letta particolarmente dalU gio-
vani generazionl. 

Ruggero Gallico 

Rai-Tv 

Notizie 
• Ecco I'tlenca dells apere 
pid vsndut* Ml carso dalla 
taHlmana. I mimerl tra pa-
renteii Indlcano II aette che 
la »tt«M opare occupano 
n«M« clanlAca dell'ultlmo 
notitlarie. 

NARKATIVA 
1) Tomlxts, • L' slbtre del 

ssenl », Mendaderl (1) 
t ) letsanl, •L'alr«n*>, Men-

daserl (2) 
I ) Remsno, f Le psrala fra 

nei leeflsre», EIRMHII (t) 
4) Crenln, « Use strains amt» 

re>« aemplsal 

S) Crsmigna, c Msrcal rttre* 
vale a, Rlztsil. 

SAGGISTICA I POCSIA 
1) Ksloslms, • II plsnsts KO-

Mtcluto •, Sugar (1) 
I ) Manchester, c I cannenl 

del Krupp >, Mendade-
ri ( t ) 

3) Keleslmo, t Non s terra* 
t lre», Sugar (1) 

4) PaMhi, t Omeae f a, atet-
M (4) 

5) Marciise, * Olelettka dal
la lleereiUwe», l)ne«-
* (S). 

La cIsttHIca 4 ttata cam-
pllsta au detl racceltl eras-
ss Is llersrls: Inlernazlens-
le 01 Stefan* (Geneva); 
InlsrnaxleiMle Hsilai (Tsri-
ne); IntsrnatleiMl* Csvour 
(Mllans); Cahillo (Varone); 
Geldenl (Venetls); Interna-
zleasl* Seabsr (Flrann); 
Unlversltss (Trietla); Cap-
B*I I | (aetofna); Mederiilssl-
mm e Qrssisis (Rsssa); *•!• 
mrvt (Neawll); Laterza 
(aarf); Cecce (Caallari); 
•elvatere Pauste Placcevle 

Controcanale 
IL GABBIANO - II Gabbiano 
— secondo testo del ciclo tele-
visivo dedicato a Ceishov — se
gno la prima clamorosa scon-
fitta teatrale del grande scrit
tore russo e poi anche ii suo 
primo, decisive successo. Mol
ti critici I'hanno considerato 
il meno riuscito dei grandi 
drammi cechoviani, tacciando-
lo di astratezza e di disconti
nuity — e, forse, qua e Id, 
qualche amagliatura, qualche 
non necessaria ripetizione si 
avvertono nella costruzione del 
lavoro. Ma e innegabile, ci 
pare, che in questo dramma 
emerge in tutta la sua effi-
cacia, e jorse addirittura con 
maggiore coerenza che nei te-
sti piu largamente conosciuti, 
la coralita tipica del teatro, 
ami della concezinne del mon
do di Cechov, uessun perso
naggio, qui, nonoslante la 
maggiore o minore incidenza 
della sua presenza in scena, 
e piu importante di un altro: 
e nessuno si salva. In tutti 
si awerte la mancanza di un 
autentico rapporto con la real
ta e con la vita, la incapacita 
di esistere e di dominare il 
proprio destino — e questa 
incapacita si esprime anche 
negli amori impossibili e sba-
gliati che si intrecciano tra i 
personagni e finiscono per se-
parare, anziche unire, gli 
amanti. 

A qwsti personaggi e alia 
comune radice dei loro dram
mi, Cechov guarda con una 
distaccata amarezza cui i lam-
pi di lucida ironia aggiungono 
durezza: ed e proprio da que
sto che deriva, nella multi
forme coralita dei dialoghi, 
la fondamentale unita di que
sto come degli altri lavori ce
choviani. 

La tradizione vuole, invece, 
che I'atmosera unitaria dei 
drammi cechoviani venga ri-

cercata dai registi attraverso 
I'unifomitd dei toni crepusco-
lari e la * assorta > recitatio
ns degli attori, Orazio Costa, 
regista di questa edizione te-
levisiva, e sfuggito. in parte, 
o questa tradizione: ma vi e 
sfuggito cadendo non di rado 
nel melodramma, Id dove, in-
vece, la misura avrebbe dp-
vuto sempre mantenere i per
sonaggi nella loro sostanziale 
condizioni di inpotenti. 

E' mancato il distacco criti
ca che avrebbe potuto mettere 
in evidenza la mutilitd ogget-
tiva dei gesti piu tragici in 
un mondo ormai agondata nel
la totale inconsictenza dei suoi 
« valori »: e questa mancania 
di distacco critico ha netta-
mente influito sulla recitazio-
ne degli attori, alcuni dei qua
il hanno recitato secondo le 
risorse del loro ottimo mestie-
re (dalla Proclemer a Sbragia, 
a Tedeschi. a Feliciani, fino 
alia giovane Languasco): al
tri, come Gabriele Lavia han
no interpretato il loro perso
naggio con ingenuita; per Ma
ria Occhini, invece non e'e 
stata salvezza. 

D'altra parte, Vuso delle te-
lecamere in funzione dei dia-
loghi-monologhi, tipici di Ce
chov, ho finite per accentuate 
oltre I'accettabile la lentezza 
del ritmo. Solo nell'ultima sce
na, alternando le immagini del
la tombola con quelle del dia-
logo tra Nina e Triepliov, Co
sta ha cercato di « reint'enfa-
re» il testo: ma questa idea 
si e in buona parte risolta in 
una meccanica contrapposi-
zione tra * negativo » e « po-
sitivo », dove il « positivo » era 
arbitrariamente individuato 
nella « passionalitd » dei due 
giovani. 

9- <• 

Programmi 

Televisione 1 
10.SD FILM (per Torino * zone c»ll*sal«) 

12.30 CORSO Dl INGLESE 
13.00 TANTO ERA TANTO ANTICO 

Rubrics di antiquariato • di costume 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 PER I PIU' PICCINI 

II viaggio dl Marco 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

Festa dei Rsmigini dall'Antonisno di Bologna 
10.4$ OPINIONI A CONFRONTO 
11.15 ANTOLOGIA Dl SAPERE 

Mod* e still del nostra secolo 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - Notizie del lavoro - Cranache Ita

lian* - Oggi al Psrlamtnto 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 L'EUROPA VERSO LA CATASTROFE 

Quarts puntata del documentary curato da Hombert Blanchi 
e Amleto Fattorl. L'anno preto in esame e II 1937: quallo del-
I'annestione dell'Austria al c Grande Reich » dl Hitler. 

22.00 MERCOLEDI' SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
U.OO TVM 

La rubrics per I* forze armate prestnta oggi II tuo secondo 
gruppo di servizi in serie, sui personaggi della storia d'ltalia, 
su « autori * libri », t su « lavori d'oggi ». 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 PAURA SENZA PERCHE' 

Film. Regia di Nicholas Ray. Protagonists: Humphrey Bogart. 
Si tratta di un film del 1950, senza partlcolari qualita. Bogart 
riesce, pero, come sempre, a conferire al suo personaggio 
— quello di un nevrotico soggettista cinematograflco colnvollo 
in un delilto — non solo una sostanza autentica, ma anche 
una carica amara che ne fa un personaggio del tempo. 

22.50 QUINDICI MINUTI CON AMAL1A RODRIGUEZ 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, S, 
10,12, 13, 15, 17, 20, 23; 6 Mattu-
tino muslcale; 7.10 Muilca slop; 
t.30 Le camoni del mallino; 9.06 
Colonna musicals; 10.05. Le ore 
della muska; 10.20 Romeo e Gio-
lletta di William Shakespeare; 
11.10 Le ore della musica; 11.30 
Una voce per voi: soprano Vir
ginia Zeani; 12.05 Contrappunto; 
12.31 Si o no; 12.34 Letter* apcr-
te; 12.42 Punto e virgola; 12.53 
Glome per giorno; 13.15 Stella 
meridian*: Adamo - Peter, Paul 
and Mary; 14 Trasmissloni re
gional!; 14.45 Zibaldon* italiano; 
15.35 II glomaie di bordo; 15.45 
Parata di success!; 1* Program
me per i piccoli; U.30 Folklore 
In salotto; 17.05 Per vol giovani; 
19.00 Sui nostri mercati; 19.13 
Luna - park; 19.25 Calcio. Da 
Waxlo, In Svezia, radiocronac* 
dell'inconlro Otiter - Florentine 
per la Coop* del Campion!; 
21.20 Le femmin* punliglios* di 
Carlo Goldoni. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: or* 4.30, 
7.3t, 1.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.15, 
13.30, 14.30, 15.30, H.30, 17.30, 
10.30, 19.30, 22, 24; 4 Svegliati • 
cants; 7.43 BHIardlno a tempo 
dl musica; 0.13 Boon viaggio; 
1.13 Pari • dlspari; 0.40 L* no-
str* orchestra di musica leg-
g*ra; 9.13 Romantics; 9.40 Inter
lude; 10 Ls denns vesllts dl 
bianco, dl Wllkl. Collins; 10.40 
Chlamat* Roma 3131; 12.20 Tra-
smlsslenl regional); 13 Al vottr* 
servlzie; 13.38 C*tra-happ*nlng; 
14 Csnzenlsalma '49; 14.05 Juke
box; 14.4S II pertedlschl; 15 Me-
Mvl scelti per v«4; 15.15 II per-
senaggl* del •emerlMlo: Msrie 
Land!; 1S.1I Rsssegna del ml-
OlieH eHplemsH del Cenaerva-

(ori italiani nell'anno 1947-40; 
15.56 Tr* minuti par te; 14 Qui 
Miranda Martino; 16-35 Vacanze 
in musica; 17 Bollettino per i 
naviganii; 17.10 Pomeridiana; 10 
Aperitivo in music*; 11.55 Sui 
nostri mercati; 19 II raggio ver 
de; 19.24 Si o no; 19.50 Punto e 
virgola; 20.01 I Cavernicoll; 
20.45 Hit parade de la chanson; 
21 Italia ch* lavora; 21.10 II 
mondo d*li'op*ra; 21.55 Boll*t-
lino per i navigantl; 22.10 Quelli 
di Newport; 22.40 Novlta disco-
graflche am*rlc*ne; 23 Cronach* 
d*l Mazzoglorno. 

TERZO 

Or* 0.30 Benvenuto In Italia; 
9.30 A. Dvorak; 10 Concerto di 
ap*r!ura; 10.45 I Ballett! di Igor 
Strawinskl; 11.15 Polifon)*: Con
certo d*l Coro da Camera doll* 
RAI diretto da Nino Antonellini; 
11.40 Archivio del disco; 12.05 
L'informator* *tnomusicologlce; 
12.20 Civilta slrum«ntal* italia-
n»; 13 lnt*rm*zzo; 13.45 I mae
stri dell'interpretation*: soprano 
ElisaboHi Schumann; 14,15 S. 
Prokonev; 14.30 Melodramma in 
sintesi: Katia Kabaneva, opera 
in tr* atti di Leas Janacek; 
15.30 Rilratt* di eutor*: Johann 
Christian Bach; 14.25 Mtislch* 
Italian* d'oggi; 17 L* opinioni 
d*gli altri; CrMlivIt* • deprlva-
zktn* artistlca; 17J0 Concerto 
del vieioncelllsta Willy La Vol-
pe; 10 Notlti* d*l T*rte; 10.15 
Quadrant* economic*; 10.30 Mu
sic* loggers; 10.45 Plccoie pla
net*; 19.15 Concert* dl egnl se
ra; 20.30 Le c*rr*nti della lingui
stics cMfemperanea; 21 Peesia 
• music* d*lla lleeerlsMc* *ur*-
pea; 22 II Giernal* dal T e n * ; 
22.30 Incentri can la narrsrlvs; 
23 Cencert* del KHIner tnseev 
bkt; 13.40 Rivista dell* rivtst*. 

>:s*.. fo* 

VI f fGNALIAMO: Cencerf* d*4 KolMr IntemMe fu*r Nov* Mutlk 
(R*d4* r see 23). CNrkf* II maestrs M*uriek KeejeL 

La lotta nel Dome 
dei piu grandi 
rivoluzionari 
comunisti 

Cart compagni. come toi, 
anch'io $ono ancora ttupito 
e sbalordiio della morte di 
Ho Ci Min e non riesco a co*)-
cepire che sia morto. E an
che se do e purtroppo realta, 
per tutti i vert comunisti e 
per me continua a esser xAvo 
nella lotta di ogm giorno. 

Mi congratuto con tot per 
gli articoli special! che avete 
pubblicato su Ho Ci Km dopo 
la sua morte, ma non mi va 
oik il fatto che abbiate fatto 
tutto questo su di lui, su ous-
sto grande rivoluxicmario, ora 
che e morto. 

E questo e un difetto nel 
quale cadono quasi tutti, an
che molti degli stessi comu
nisti, di esaltare doe e di dir 
bene e tante cose interessan
ti di una persona che e mor-
ta, di riconoscere che era una 
brava persona quando ormai 
non e piu fra not. 

Avete puoblicato degli arti
coli su discorsi e documentt 
di Ho Ci Min che non avevo 
mai letto in nessun libro e 
nessun giomale di sinistra. 
Bisogna, specialmente su 1TJ-
nita, parlare degli uommt ri
voluzionari e deoli eroi popo-
lari che combattono in ogni 
parte del mondo e farli cono-
scere alle masse quando so
no vivi, di modo che queste 
si entusiasmtno (non trovo 
un termine migliore per cui 
non prendetelo proprio alia 
lettera) e intensiflchino la pro
pria lotta, contribuendo cosi, 
oltre che al bene colletUvo, 
anche alia lotta che quello 
eroe, quel rivolusionario sta 
portando avanti da tempo. 

Comunque mi congratulo 
con voi anche per il titolo in 
prima pagina, quello che dice-
va: «I/nitt nel name di Ho 
Ci Min»: penso che questa 
scritta abbia incoraggiato quel 
giorno migliaia di operai e to-
voratori che I'hanno letto. 

Fraterni saluti. 
CLAUDIO LUPIERI 

(Pesaro) 

Rlngraziamo U nostro lettore per 
1 suoi positivi apprezzamenti sul 
giomale. Ma dobbiamo anche dlr-
gll cbe la parte critica del suo 
seritto * profondameme lngiusta 
Presumlamo, anzi. che in questi ul-
timi anni non abbia seguito con 
puntualita il nostro giomale, per
che altrimenti non ci avrebbe mos-
so certi rimproverl. 

L'Vniti ha dedicato decine e de-
cine dl articoli alia tijura e alle 
lotte del compagno Ho Ci Min, oo-
mt ben sanoo l nostri lettori. Ci 
lunitiamo a citarna alcuni 

21 maggio 196$; titolo a nor* 
colonne in prima pagina ed un 
altro In 6» pagina su un'interrt-
sta concessa da Ho Cl Min in 
eaclusiva al nostro giomale; 6 apn-
le 1967: c Meswggio di Ho Ci Uin 
al popolo Italiano », titolo a nove 
colonne In prima pagina: 21 mag
gio 1987: quasi l'intera terra pa
gina dedicata a un «Ineontro con 
Ho Ci Min nella sua casa di Ha
noi »; S settembre 1961: un arti-
colo dl Lelio Basso sulla presen-
tazione In Italia dl un volume di 
poesle dl Ho sull'epopea de) Viet
nam; 17 dioembre 1967: un'inura 
pagina dedicata all'ineontro della 
delegations del FCI con • lo zJa 
Ho*. 

E qui Telenco potrebbe conti
nuare, sino al titolo cbe pubbli-
cammo poco prima della scompar-
sa del grande rivoluzlonaiio viet-
namlta: nAppello dl Ho Ci Mtn 
alia lotta per il totale rttiro de
gli aggressori t. Un nobilisiimo e 
flero appello che eoncludeva dl-
cendo: < Soldati e compatrtatl, a-
vantil It popolo vietnamtta otter-
rt la vittoria eompleta!», 

Al disoccupato 
e proibito 
ammalarsi 

Egregio direttore, con la 
presente, intendo portare in 
evidenza una cosa che a mio 
parere e di interesse non tra-
scurabile. Come ella sapra, in 
Italia, vi sono molte centi-
naia di migliaia di disoccupa-
ti involontari, e ouindi non 
per colpa loro. 

Se non vado errato I'artico-
lo I della nostra Costituzione 
dice che la Repubblica e fon-
data sul Lavoro. Questo pur
troppo non viene garantito a 
tutti i cittadini, e con db 
ne consegue che molti di es
si si trovano disoccupati, ed 
in conseguenza gli vengano a 
mancare gli alimenti necessa-
ri per vivere. Se questo, non 
bastasse a dimostrare Vingiu-
stizia sociale nei confronti 
di questi cittadtnl, un'allra 
ancora piii grave si afflanca, 
ed e quella della mancata at-
sistema sanitaria a tutti co
loro che disgraziatamente 
hanno superato i 6 mesi di 
disoccupatione. 

Quindi e proibito di amma
larsi! Personalmente ne foe-
do una amara esperienza, poi
che ho una flglia che da ar
ea undid mesi si trova di-
soccupata, e il medico le ha 
detto che non ha piu diritto 
alia assistenza ISAM per le 
ragioni soprascritte, 
Non conosco se vi siano en-

ti speciali che intervengono Hi 
aiuto a questi casi, ma credo 
che non vi siano, 

Spero che questa mia segno-
lazione possa giovare, e che 
venga accolia con la dovuta 
scmibilita da quella parte dt 
cittadini che hanno a cuore 
i diritti ed i btsoani di tutti 
i lavoratori; ed in particola
re venga presa in considera-
zione dai parlamentari e dai 
dirigenti sindacall i quali do
vrebbero interessarsi anche 
dei disoccupati. 

Scusi il disturbo, e gradi-
sea i miel saluti. 

SILVIO VALERIAN! 
(Firenze) 

Dalla Romania 
Angelina BURCA • str. Ml-

kevici n. 31 • Ttmisooro - Ro
mania (ha 16 anni, corrispon-
derebbe in italiano 1. 

Plorica JURCA - tfepru 19 • 
Bihor • Romania (ha IS anni, 
corrlsponderebbs In francese). 

Toms TUDORACHE • str. 
Grlrtta Roale IS • Zatntwft • 
Romania. 


