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Storia 

II fdmoso libro di Jaan Jauras in una nuova adi zione lllutrrata 

Uno storico socialista 
della Rivoluzione francese 

C4I EdlteH ftkmHI aeaVyicane In eateatl ejiarai II » r i m 
laVa della caleejre • Storia dalla rivaittzlane francese » di 
J * M Jattrts, arrkcMte «a nmwaraso illustrailenl e p n c » 
aaita 4a WM U M W di Gestae* Manacanla, di cui praaenrlaiiie 
•Icimi astrattt. 

La Storta socialista della 
rivoluzione francese fu pub-
blicata al principio del se
colo e comprendeva i primi 
quattro gross! volumi della 
Historic socialiste (1780-
1900) diretta da Jaures, al
ia quale collaboravano con 
lui alcuni fra i principal! 
esponenti della cultura so-

;rialista francese deJI'epoca. 
th'Histoire socialiste di Ja-
'ur«s « un'opera ormai clas-
laiea, un libro cbe ha segna-
v to una lappa iroportante nel-
; la storia della itoriografia 
della rivoluzione franceae. 

! E' proprio lo sviluppo degli 
* studi in questi ultimi aet-
* tant'anni che autorizza que-
,*ta nostra affermazione; e 
* la conferma che deccnni di 
, studi e di ricerche hanno 
. recato all'impostazione sto-
' rica, della quale Jaures ha 

gettato le fondamenta, che 
ci indica ogjji quale posto 

' rilevante spetti a quest'ope-
' ra nella storia del pensiero 
' storico contemporaneo. 

La rivoluzione francese 
' ha, per diretta influenza o 

rr reazione, determinato 
corso della storia mon-

-diale durante piu di un se-
' colo, e stato il termine di 
: paragone al quale si e co-
: stantemente riferita tutta la 
. lotta politica del secolo XIX, 
ha influenzato non solo il 
pensiero politico e sociale, 
ma la filosofia, le arti e la 
letteratura. Tutti coloro che 
nel corso di quel secolo 
hanno parlato e agito, han
no sentito la imperiosa ine-
vitabile necessita di definir-
fi di fronte alia rivoluzione 
che aveva aperto il secolo, 
tutti lo hanno fatto in for
ma piu o meno espUcita e 
diretta: Fichte e Hegel. Ma
dame de Stael e Manzoni, 
Carlyle e Hugo, Cavour e 
Mazzini, Metternich e Pio 
IX, Marx ed Engels. Tutte 
le correnti politiche a tutte 
le ideologic — i reazionari 
e i conservatory i liberal! e 
i democratic!, gJi utopisti e 

-i fondatori del socialismo 
acientifico — si sono quali-
ficate nel giudizio suIIa ri
voluzione, nell'accettarne o 
nel respingerne in tutto o 
in parte l'eredita e I'inse-
gnamento, nel disperato ten-
tativo di annullarla o di 
impicciolirla, oppure nello 
sforzo cosciente di portarne 
avanti il corso. 

* * * 
...Jaures si ricollega alia 

grande tradizione storiogra-
fica francese che metteva 
capo all'AuIard. Si richia-
ma agli storici populisti rus-
si, che attraverso lo studio 

' del problems deWobscina, 
la comunita contadina rus-
sa, avevano inaugurato i 
moderni studi di storia dei 
contadini, avevan prodotto 
le prime storie della vita 
delle masse popolari, e tra-

V 
sferito poi questi loro inte-
ressi anche alia storia del* 
l'Europa occidental e in 
particolare della Francia ri-
voluzionaria per opera so-
prattutto del Kareev, lo sto
rico studiato e apprezzato 
da Marx e da Engels, e poi 
del Lucitski. Ma soprattut-
to Jaures intendeva pors»i 
di fronte alia rivoluzione 
con la coscienza ri> un so
cialista del principio del s c 
colo XX, che non solo ave
va sentito, come dichiarava, 
la verita pregnante degli 
sparsi giudizi storici di Marx 
e di Engels sulla rivoluzio
ne, ma che era anche un se-
guace convinto del materia-
lismo storico, sebbene in 

{»iu di un'occasione avesse 
imitato la sua adesione al 

marxismo teorico... 
Quando Jaures affermava 

che "le condition! economi-
che, l i forma della produ 
zione e della propriety sono 
il fondo della storia", egli 
non esauriva tutta la sua 
metodologia, ma t»tabiliva 
un punto fermo, il punto 
della sua adesione al mate-
rialismo storico, al quale, 
entro i limiti che abbiamo 
delineati, egli terra fede 
nel corso del suo lavoro. E, 
precisera poi, non era suo 
intento movendo da simil 
preniessa, scrivere ia storia 
economics della rivoluzione, 
•at la sua storia totale, po
litica ed economica insieme, 
abbractiante tutta la sua 
eooipafttsa raalta che non 
si pud cogliere se non nel 
naaa* inacindibile delle lot-
U aociali con le lotte poll-
tiefca-

«• • • • 

L'uomo politico, 11 demo-
cratico, il socialista Jaures, 
vol lo incontrate ad ogni 
pafina con il suo probltma 

. 4*1 quale cerca la soluzio-
'M. Non esista fora* un al
tos storico che laaci parlare 1 

direttamente le fonti per 
cosl largo spazio e insieme 
intervenga tanto attivamen-
te, scopertamente, in prima 
persona, nel corso stesso del 
racconto. Si puo osservare. 
da un lato, che questi in-
terventi, proprio perche co-
si ingenuamente scoperti, 
sono assai meno insidiosi di 
quelli che usano abilmente 
celarsi nelle pieghe sapienti 
dell' obiettivita scientifica: 
qui almeno il lettore non ha 
mai motivo di diffidenza. 
Jaures giunge perfino a far 
largo uso del "se" e ad af-
fermare che e sempre pos
sible bilanciare la realta 
dell'accaduto con un'ipotesi 
plausibile. Gli sembra leci-
to chiedersi, per esempio, 
che coca sarebbe successo 
"se" la monarchia francese 
avesse Jealmente accettato 
la Costituzione e avesse per-
raesso lo sviluppo paciftco 
dello Stato borghese verso 
la democrazia ecu. Che sen-
so ha tutto cio? Nessuno, 
dal punto di vista storico: 
ha un senso solo in quanto 
traduce gli ideali politici di 
Jaures- Ma qui si tocca il 
limite: qui non e il passato 
che serve ad illuminare il 
presente, ma e il presente 
che vuol premere sul pas
sato e quasi gli domanda: 
perche non sei diverso? 
perche non posso mutarti? 
perche non sei presente? 

Piu d'una volta Jaures si 
trova sul filo del rasoio, 
piii d'una volta senti che le 
tesi del politico minacciano 
di prendere la mano alio 
storico: f'-uni aspetti della 
rivoluzione vengono genera-
lizzati e acquistano un sen
so normativo, altri no, e sa
rebbe difficile dimostrare 
che il criterio di questa se-
lezione fra il contingente e 
l'eterno nelle conquiste del* 
la rivoluzione risieda altro-
ve che nella ideologia poli
tica di Jaures. Quando egli 
oppone al reale svolgimento 
storico la possibilita di uno 
svolgimento diverso, al "de-
stino" una "ipotesi". egli 
abusa per qualche riga o 
per qualche pagina dei suoi 
diritti di storico, trasferen-
do su un piano di pedago-
gismo moralistico il senso 
potente e sempre vigile in 
lui del valore educativo del
ta verita storica nella for-
mazione della coscienza po
litica. Sono attimi di offu-
scamento, momenti nei quali 
1'esigenza ideologica del po
litico prende il sopravven-
to: e possibile del resto tro-
vare nel corso dell'opera 
stessa quanto basta a smen-
tire questi eccessi, i quali 
possono essere considerati 
la contropartita di una sto
ria la cui grandezza sta nel 
probletna politico che la 
anima da cima a fondo e 
che per essere dichiarato 
fin nel titolo dell'opera non 
e mai un tranello teso alia 
verita, ma e anzi l'aculeo 
che spinge lo storico alia 
ricerca della verita. 

Senza di ci6, senza porsi 
consapevolmente e dichia-
ratamente dal punto di vista 
delle nuovc forze in pro-
gresso. Jaures non avrebbe 
aperto alia storiografia del
la rivoluzione le nuove stra-
de che essa ha percorso do-
po di lui, e che hanno con-
dotto alio posizioni oggi 
scientificamente piii solide 
e piu autorevoli. 

L'indirbzo oggi dominan-
te negli studi sulla rivolu
zione e qucllo che ha prcso 
le mosse da Jaures e se og
gi la polcmica intorno alia 
rivoluzione si muove in una 
atmosfera piu alta, non e 
certo perche i reazionari 
della meta del secolo XX 
siano piu illuminati dei le-
gittimisti del tempo di De 
Maistre (tutt'altro), ma e 
solo perche la forza della 
verita si e aperta il varco 
camminando di pari passo 
con le forze del progresso 
reale della storia. Si e visto 
allora come un secolo e piu 
di calunnie e di consapevoli 
deformazioni del vero, non 
abbiano potato imped ire al
ia coscienza storica di com-
piere il suo cammino: si e 
visto, per merito soprattutto 
di Albert Mathiez, come lo 
approfonrlimenlo della sto
ria economica e sociale del
la rivoluzione. la via indica-
ta da Jaures, conducessc ad 
un'interpretazione della sua 
storia politica che e molto 
piii vicina all* traditions de-
mocratica, giacobina e ba-
buvista, di quanto lo stesso 
Jaures non avesse sospetta-
to. Ma senza I'opera sua, la 
ricostituzione, su basi seve-
ramente storiche, della co
scienza democratica della 
grande rivoluzione non sa
rebbe stata possibile; non 
sarebbe stata possibile — 
diremo con parole di Jaures 
— se l'ardente metallo del
la rivoluzione non fosse 
stato colato entro nuove 
forme, le forme del socia
lismo. 

G«tton« Manacorda 

./'** iteiHQtiittt i, a . 
UHIULTHirHi/to fttH . . 

' >»~ > ( - s < . 

II frentespizio delta < Storia socialista » adita totto la diraxiena dl Jean Jaures 

Letteratura 
«Cronache feltrine » di Silvio Guarnieri 

Quando la storia 
non e uf f iciale 

Una serie di testi, nati fra il '50 e il '65, in cui lo scrittore si accosta con 
profonda solidafreU alia drammatica vicenda quotidiana della sua fonto 

Da molti anni non mi ca-
pitava di leggere un libro co
me questo di Silvio Guarnie
ri {Cronache feltrine, Neri 
Pozza ed., 1969, pp. 230 li
re 2.000), cosl sovraccarico dl 
esperienze e dl progettazione, 
cosl sofferto, cosl teso nello 
Bforao della preparazlone dl 
un futuro diverso. Qui l'au-
tore, nato e vissuto lungamen-
te a Feltre, poi trapiantato a 
Pisa come insegnante In quel
le Universlta, riunisce una se
rie di quindici acritti, natl 
tra U '50 e 11 '65 in margins 
alio vicende salient! della con-
vivenza nel Feltrino con una 
gente chiusa, laborlosa, aspra, 
avvezza da sempre ai dolori, 
alia sopportazione, legata al 
proprio ambiente che le so-
miglia, ripetendone la stessa 
compatta durezza, lo stesso 
aspetto scabro ed essenziale. 

E' strano, e ha dello stupe-
facente, come sia stato possi
bile al Guarnieri notare co
me degno di rilievo ogni mi-
nimo atto e gesto e modo di 
un ambiente che. familiare a 
lui fin dalla nascita, doveva 
invece apparirgli del tutto 
normale. Ma gli e che questa 
familiarity fu al Guarnieri in-
terrotta da u» soggiorno a 
Bruxelles, come duetto re del-
1'Istituto italiano dl cultura; 
al ntomo, nel 1950, ecco che 
i'occhio comincia a scrutara 
stavolta con capacity dl para
gone le cose e gli uomini, ed 
ecco che I'autore vien fissan-
do, con una cadenza diaristl-
ca, le prime impressioni. II 
proposito era di tener tede 
a un impegno con la RAI, 
stendendo una serie di • Let-
tere da casa nostra ». Nacque-
ro le prime delle prose qui 
raccolte. Dalla RAI, ovvio, fu-
rono respinte L'autore conti-
ruh per se stesso, perche la 
spinta che lo muoveva era or
mai inconteniblle, un'esigenza 
di capire, di capirsi, di non 
ignorare i) prossimo, di dare 
sbocco e significato e giusti-
ficazione, se possibile, alia pro
pria cultura, 

Oat '50 al '65, dunque, nac-
quero questi scrittl: che sono 
racconti, nel senso in cut pu6 
ancora concepirsl un raccon
to oggi, o apologhi, o perisie-
il, alia Pascal, o confessioni. 
O tutto questo tnstema. Pro-
cedimento tlpico del Guarnieri 
a queUo 41 partlre dalla de-
scrisione dell'ambiente per 
procedere con la «storia*. e 
di venire avolgendo la storia 
in modo tale che 11 suo svi
luppo at spieghi oome un ae-
qulato dl coaclenta, la sooper* 
ta dl una veritk nuova. 

Qualche esempio. Ecco la 
VUtta al Prtveniorio. che par-
tendo dalla preaentaalone del
le Vette feltrine a cootinuan-

do con la descrizione deU'ospl-
zio per bambini predisposti 
alia tubercolosi, conclude con 
la viaione dei bambini che, 
dimessi perche guariti, pian-
gono, e con essi 1 genitorl, 
iraplorando di restare ancora 
qualche giorno, una settima-
na: «questa convalescenza, 
questo periodo di cura e sta
to un episodio, una parents-
si felloe, in un seguito dl me-
si tutti aperti al rtschio, al-
1'insidia del maien. Ecco Gli 
sfrattati del Castello che, ol-
trepassato l'ultimo limite del-
1'amor proprio e del ritegno, 
si abbandonano alia noncu-
ranza, si esimono dalla re-
sponsabilitk, non si oppongo-
no piii a diventare come la 
society li vuole: attendono la 
elemosjna, raccattano 11 toszo, 
visitano le caserme per uno 
scarto dl ranclo: «la societa 
11 vuole definitivamente sotto-
messi, per accettarli; per of-
frir loro quanto prosegua la 
loro condizione, ai margin! 
dell'media. La pieta e ricom • 
pensa a chi si sottomette, a 
chl definitivamente rinuncia; 
per essa i) donatore confer
ma un proprio vantaggio, la 
propria abilita, la propria esl-
stenza: nega infine una solida-
rieta umana, impone la diffe-
renza tra chi pub e chi e 
tndifeso ». 

Ecco / discriminati, cio* 1 
comunistl: «Noi comunisti sia-
mo considerati e non possla-
mo non essere considerati dei 
sowertitori, in quanto appun-
to ci proponiamo dl capovol-
gere un costume, di mutare as-
solutamente la composizione 
di questa nostra societa, 1 
suoi princlpi, la sua organlz-
zazione; e percib dobbiamo es
sere esclusi da essa, ed essa 
deve difendersi da noi con t 
diversi mczzi che sono in suo 
potere. La discnminazione e 
necessaria e conseguente», 
inline: « ci conviene. Per que
sto noi ci sentiamo persino 
a disagio di fronte alia pro-
teste dl quantt si rivelano in-
dignatl per easa». K U po-
trebbe contmuare, accompa-
gnando Silvio Guarnieri nella 
ricognizione delle diverse con-
trade del Feltrino o, ch'e poi 
lo stesso, delle diverse ingiu-
stizie con cui lo Stato (la sto
ria ufficiale, la societa, U sl-
atema politico, la mentallta, 
U costume) aegrega e discri-
mina e differenaia da aa i co
vert (la storia particolare, la 
cronace, la frasione, la pert-
feria, l*operaio, il oootadino). 

Perche U merito del libro 
e poi questo: aver mostrato 
In ooocreto oome in una or-
ganisaaiione arcaloa oome 
quelle dl una comunita mon-
tanara o oontadlna, at veda-
•o ajMhe li le atrutture por-

tanti del potere, specialmen-
te quando le metta a nudo 
10 scontro tra la cultura na-
turale (agricola, contadina, 
paleo-cattolica; quest'ultimo 
aspetto secondo me e piii in
fluent* di quanto Guarnieri 
consider!), e la cultura indu
strial (che arrive con la stra-
da asfaltata, ool villaggio rl-
costruito. con il lago artiflcia-

i le, con la centrale idroelettrt-
ca), Cio che e sempre scon/it-
to, in questo scontro. e l'uo
mo, che ne esoe con un enor-
me aumento dl dolore. Le 
gazzette ufficiali non se ne 
accorgono. Guarnieri vi indu-
gia sopra con la sofferenza 
compartecipe di chl teme che 
la propria cultura non possa 
gran che, non possa nulla: 
bisognerebbe, si, che queUo 
scontro >iiventasse un incon-
tro, nv» per ci6 sarebbe pri
ma neoessario che l'uomo fos
se lo scopo di quella opera-
zione, mentre lo scopo e un 
tipo di societa che vuol sal-
vare se stesso. 

Guarnieri riversa qui un sen
so amaro per 1'inutilita della 
letteratura, lamenta la pro
pria « solidarieta impotente * 
verso 1 diseredati, e infine 
esplode: « Perdonatemi. amici; 
perdonatemi, amici scrittori, 
amici critici: to non to essere 
scrittore obbediente alle leg-
gi deU'estetica. io non so es
sere scrittore che si distacca 
e domina i propri sentimen-
ti. I miei scrittl mi nasco-
no come un grido, sono soste-
nuti e costrettt dal dolore, dal
la disperazione, da una neces
sity di rivoltas. 

La « rivolta » Guarnieri ia 
attende da una reslpiscenza 
dei sofferenti, da una specie 
di loro illuminazione: «essi 
comprenderanno ormai che la 
norma e contro di loro, che 
nessun dirltto li sostiene, li 
difende nelle loro elementarl 
eslgenze; che la loro sorte * 
affidata a chl plO puo»; «a 
lorn an«e. hanno imparato 
quale sia 11 siatema sul qua
le at ragfono la nostra so
cieta ed II noatro costume; 
ma al tempo stesso hanno or
mai chiara dentro di se lldea 
di quell! che dovrebbero es
sere una giusta legge, un or-
dine valido ». Tra tanto asaen-
teiamo e paternalismo, che 
rendono ozioea e sterile la 
cultura nei riguardi degli umi 
11 abbandonati nelle frange 
della storia, par 1'tntelleUuale 
l*unico atteggiamento che an
cora in qualche modo poesa 
diral non spregetoie e queUo 
dl chl ooopera ad ecceurare 
al maaaimo questa redptaoen-
sa, questa Uluminealone. 

Ftrdinando Camon 

Riviste 

La parola 

agli 
insegnanti 

Un quademe di - Coopev 
razione educative » dtdi-
cato a « S*l«zion« • di-

dattka. 

Proprio ail'inlzlo dell'anno 
scolastico esce il quaderno 
n 3 del Ifovtmento di Coo-
perazkme Educative, conte-
nente gli »ui dell'aaeemblea 
straordinaria »*""trTi in spri
te su Selezkme e didattica 
MCE ( « U Nuova Italia a, 
L- 400). 

II movtmento ba dimosira-
to in questi ultimi due anni 
di essere consapevole che la 
sua opera non va esente da 
alcuni pencoli, U piii grave 
dei quali e quellu di limiLax-
si ad un pregevole lavoro nel 
campo della ricerca e della 
sperUnentazione didattica col 
Hsultato che un gruppo di 
Insegnanti elemental! e modi. 
sparsi per 1'Italia e coUegati 
del comune mteresse cultura-
le e professional© e da un 
minimo di struttura organix-
zativa ma in defimtiva isola-
ti, trovino il modo di appa-
gare la loro coscienza lascian-
do indisturbati la struttura, i 
contenuti e la funzione della 
scuola. Che il pericolo sia av-
vertito appare tra 1'altro dal 
materiale comparso in alcuni 
nuroeri di « Cooperazione edu-
cativa ». Nel n. 8-9, 1968 si ri-
conosceva con sufficiente chia-
rezza la necessita d'un impe-
gno piii profondo e piii vasto 
nella scuola e nella societa, 
com era nello spirito di Cele-
stin Preinet e come msegnava-
no la scuola di Barbiana e il 
movimento studentesco; i la-
vori del conveimo del novem-
bre liMUi indicavano nella se-
lezione scolastica e sociale uno 
dei temi su cui chiamare gli 
insegnanti all'iniziativa (n. 12. 
1968); di qui i prtmi nsulta-
ti, dei quali dava notizia il 
numero 3 di quest'anno rife-
rendo sull'inizmtiva del voto 
unico, sugl'interventi repressi-
vi delle autorita scolastiche, 
sul dibattito nelle clasui, fra 
gl'Insegnanti. con i gemtori, 
sulie risposte date a quelle 
autorita. 

Ora il quaderno fa 11 pun
to sul cammino percorso e in
dica gli obiettivi per conti-
nuare il lavoro. II gruppo fio-
rentino tratta della bocciatu-
ra e del tempo pieno; il grup
po romano dei collettivl dl la
voro student! e insegnanti, dei 
coraitati dl base dl scuola e 
del comitati tnterscolastici dl 
zona, delle forme d'intervento 
con cui condurre un'opera che 
smascheri il contenuto classi-
sta della scuola; il gruppo 
trevigiano analizza ancora gli 
strumenti della selezione: le 
matene, il voto, la disciplma. 
il rapporto gerarchico. le 
strutture scolastiche, i Ubri 
e 1 sussidl didattici. 

Alberto Albert! illustra le 
caratteristiche e gli strumenti 
giuridici che presiedono all'o-
pera selettiva (programmi e 
regolamentl); Bruno Ciari 
tenta una sintesi pedagogica 
riprendendo 1 temi del rap
porto fra selezione scolastica, 
selezione sociale, selezione cul
tura l e pedagogica, del voto 
e del profitto, cogliendo nel-
rintervento della comunita 
scolastica e nella responsabi-
lizzazione degli stessi alunnl 
al suo interno gli aspetti pri-
mari di un'azione 11 cui pro
gresso 6 condizionato dal pie-
no tempo, la democrazia sco
lastica, il rinnovamento delle 
strutture. II quaderno si con
clude con un piano di lavoro 
verso gl'insegnanti. gli studen-
U, le famiglie. 1 sindacatl. 1 
partiti politici. 

Ci si limita qui ad esporre 
alcuni fra gli argomenti del 
dibattito in corso tra gli ade-
renti al movimento, salvo tor-
nare piu avanti su di essi. 
Quello che ora preme e di 

Rai-Tv 

rtvolgere un invito al maestri 
e ai professori che sono piu 
decisi a cambiare metodi di 
lavoro e atteggiamenti verso I 
loro compiti e ad assume rsi 
piu seriamente tutta la loro 
responsabilita nel confront! 
dei ragazzl del ceti popolari 
che la scuola condanna alia 
selezione culturale e sociale, 
cioe alia discnminazione di 
classe. Sul lavoro del MCE, 
come su quello di chlunque, 
si pu6 e si deve discutere, 
ma resta 11 (atto, su cui tante 
volte si e insist)to, che questo 
movimento rappresenta il solo 
nucleu ui-gunizzato a cui rue-
rirsi per lavorare sfuggendo 
aU'isoiamento. e che la pro-
posts che da esso ci viene e 
una proposta non di * disin-
teressatQH, benlntcnzionato ed 
equivoco lavoro didattico, ma 
dl un serio impegno profes-
slonale (senza il quale un In
segnante non puo ottenere 
successo in nessun altro cam
po) e dl un altrettanto serio 
impegno civile e politico Un 
piano dl lavoro democrattco 
per il nuovo anno scolastico 
non pu6 dunque prescindere 
quanto meno da una rlflessio-
ne sul modo come il MCE vie
ne proponendo agTinsegnantl 
dl lavorare a scuola e fuori. 

Giorgio Bini 

Controcanale 
IL QUIZ R1SSOVATO - Con 
un po' di fantasta, una volta 
tanto. un tradiztonole pro-
gramma televisivo — il quiz 
— e stato almeno in una eerta 
misura, rinnovato. Sei passa
to. i programmi di questo tipo 
hanno utdizzato, da una sta-
yione all'altra. meccantsmt 
sempre piu complicati e see 
nografie sempre piii baroc-
che: ma. in sostanza. nei 
piatti dall'aspetto diverso ci 
veniva servita sempre la me-
desima minestra. Bada come 
parii. di Adoljo Perani (I'au
tore di parecchi quiz di Mike 
Bongiorno), ofjre invece punti 
e possibilita inedtti. La matri-
ce e pur sempre il salottiero 
« gioco di societa * (i mimi, 
gli indovinelli. le parole stra-
ne. le situazioni misteriose da 
chiarire attraverso opportune 
domande): ma. questa volta. 
non si fa appello alia memo-
ria bensi all'intuito e anche 
alle capacita d'osservazione 
dei concorrenti. 

In questo senso, la parte piii 
nuova. e anche piu riuscita. 
del gioeo ci sembra la prima. 
quella che si fonda sulle bre-
vi storie ^Umate. L'idea non 
e cattiva: e, ben elaborata, 
potrebbe dare frutti diverten-
ti. II pericolo e quello che le 
situazioni invenlate da Perani 
siano troppo banali o troppo 
bislacche, come, almeno in 
parte, erano le prime due che 
sono state al centra di questa 
prima puntata. D'altra parte, 
abbiamo potato constatare, 
dalle reazioni dei concorrenti. 
quanto scarsa sia I'abitudine 
a osservare e a ragionare sui 
jatti e, anche, quanto scarsa 
sia I'immaginazione di giova-
ni e adulti, finora stimolati 
ioltanto a puntare sulle no-

zioni scolastiche o sui titoli 
delle camzoni o sulla cronaca 
sportira. Ptio darsi. dunque. 
che con il passar delle setti 
mane, irrobustendosi la fan 
tasta dell'autore e quella dei 
concorrenti, le cose vadano 
megho. 

Le altre due parti dello spet-
tacolo sono piu tradiz'wmaU: 
ma. scartando finalmente la 
suspense legata ai milium. 
permettendo ai concorrenti di 
partectpare al gioco con di 
rertita disintoituro. Qui, na 
turalmente. molta dell'effica 
cia del programma si ajfida 
al presentatore: e ci ?embra 
che Tartora. con la sua pun-
gente cortesia. regga abba-
stanza bene questo peso. Spe 
riamo piuttosto che Peranu 
abituato ad altre atmosfere e 
ad altri presentatori. non to 
opprima. come ha fatto un 
paio di volte in questa prima 
puntata. 

• • • 

.SOLO MISTERI - Abbiamo 
la sensazione che. Giocando a 
golf, una mattina — che ab
biamo potuto vedere in ante-
prima alia RAI — stia calan 
do di tono e. dal momento 
che oid il lono iniziale non 
era elevato, le prospettive so 
no piuttosto grige. La storia 
dei Kirby va avanti a forza 
di misteri e di colpi di scena: 
ma questo e Vunico elemento 
che la tiene in piedi. Per il 
resto, dopo la freschezza delle 
presentazioni della prima pun
tata, siamo. ancora una volta. 
ricaduti nel vuoto. Anche la 
autentica Londra nella quale 
sono stati girati git esterni. 
sembra sennre soltanto da 
sfondo: giusto un pizzico di 
esotismo. qua e la. 

9- « 

Programmi 

Televisione 1 
10.00 FILM (per Torino • zona collaoate) 
11.30 CORSO Dl INGCESE 
13.04 IN AUTO 

Replica delta rubrics curata da Gabriels Palmier), con la con-
sulenza dl Carlo Mtriani ed En*o De Bernert. Tra I servizi 
di oggi verra rlpehito quello, atsai buono, »ulla guide in 
autostrada. 

13.M TELEGIORNALE 
H .N IPPICA 

Corn dl frit al trotto: telecronUte, da Roma, Alberto Gtubilo 
17.00 LANTERNA MAGICA 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Hobby; b) Caccla al tetoro 
11.45 CONCERTO 

II soprano Francina Girones, accompagnato dal pianista Giorgio 
Faveretto, esegue bran) di Enrique Granado* e Joaquin Turing-

19.15 ANTOLOGIA Dl SAPERE 
Gli atomi e la materia 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
Cronache italiane - Oggi al Parlamento 

20.90 TELEGIORNALE 
21.00 FACCIA A FACCIA 

Dibattlti di cronaca a attualita direMi da Aldo Falivena 
22.00 AGENTE SPECIALE 

Telefilm 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
H.00 TVM 

Rubric* per le forze srmste. Oggi va In onda H terzo gruppo 
dl servizi in serie: uno di educazione civica; uno tuila itoria 
del melodramma; uno di nozioni »clentiflche. 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 FUTILI MOTIVI 

Telefilm tratto da un racconto di Giovanni Arpino. Regia di 
Mario Landi. Tra gli interpret): Ornella Vanonl e G. Motchin 

22.30 CAPOLAVORI NASCOSTI 
La rubrica curata da Anna Zanoll «| occupa staiera delle 
masserie puglteti • del soggiorno italiano del famoio plttore 
spagnolo. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10,12, 13,15. 17, 20, 23; * Mattu-
tino mutlcale; 7.10 Musica stop; 
1.30 Le canzonl del mattlno; 
9.0a Colonna muslcale; 10.05 La 
ore delta musics; 11.30 Una voce 
per vol: soprano Licia Albanese; 
12.05 Contrappunto; 13.15 Appun-
tamento con Gloria Christian; 
14 Trasmissioni regional!; 14.37 
Llstino Borsa di Milano; 14.45 
Zibaldone italiano; 15.45 Ultimi*. 
sime a 45 girl; 14 Programma 
per i ragazzl; 14.30 Estate nape-
letane; 17.05 Per voi giovani; 
19.01 Sui nostri mercati; 19.13 I 
meravigliosi « anni venti»; 19.30 
Luna-park; 20.15 Gerutalemme 
liberate; 20.45 Le occasioni di 
Gianni Santucclo; 21.15 Concerto 
sinfonico dlretio da Herbert von 
Kerajan. 

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, 22, 24; 4 Svegliati e canta; 
7.43 Biliardino a tempo di musi
cs; 1.40 Le nostra orchestra dl 
msisica leggere; 9.15 Romantica; 
9.40 Interludio; 10 La donna ve-
stlta d! bianco, di Wilkie Collin*, 
10.40 Chiamate Roma 3131; 12.20 
Trasmlsslonl reglonelt; 13 Hit 
parade; 13-35 II teme dl Lara; 
14 Canzenltsima '49; 14.05 Juke
box; 14.45 Per gli amlcl dal di

sco; 15 Novita per il giradischi; 
15.11 Organista Fernando Ger
man!; 14 Rapsodia; 14.35 Va 
canze In musica; 17 Bollettino 
per I neviganti; 17.10 Juke-box 
delta poesia; 17.35 Assisi: dalla 
Porziuncola; 11 Aperitivo in mu
sica; 11.55 Sui nostri mercati; 
19 Stasera si cena fuori; 19.23 
Si o no; 19.50 Punto e virgola; 
20.01 Alberto Lupo presenta: lo 
e la musica; 20.45 Passaporto; 
21 Italia che lavora; 21.10 I rac
conti della radio; 21.55 •eJlot-
tino per I naviganti; 22.10 II me
lodramma in disceteca. 

TERZO 

Ore 9.30 C. Franck; 10 Concerto 
di aperture; 10.45 Musica a im-
maglnl; 11.10 Concerto; 11.40 
Musiche italiane d'oggi; 12.10 
Meridlano dl Greenwich; 12-20 
L'epeca del pianoforte; 13 Inter
mezzo: 14 Fuori repertorio; 14.30 
Ritratto di autore: Pierre Sou-
lez; 15.10 Antonio Caldara: II Re 
del dolore, dir. Mario Rossi; 
17 Le opinion! degli altri; 17.20 
Musiche di W. A. Mozart, L. van 
Beethoven e L. Brahms; 11 No
tizia del Terzo; 11.15 Quad rente 
econamice; !•••• Musica legoe-
ra; 11.45 Coro del giorno di Ar-
naido Beccarie; 19.15 Concerto 
di agnl sera; 20.34 La struttura 
dell'unWerso; 21 Strumenti an-
tlchi nel mondo; 22 II Giernale 
del Terzo; 21.10 Idea e fattl dal
la musica. 

VI SEGNALIAMO: Concerto dlretto da Herbert von Karajan (Radio 
1* ore 21.15). Verranno etagulto musiche dl Schonbergh a di 
Claikowski. 

\l»*no »|mrt gul 
^iorn«le, o wrivere 
meglin di 8p4irt? 

Caro Otrcttvre. tono un 
.•ompugno <t* Santemo * u 
tcrtvo pet esprtmertt qicun* 
mie impressioni circa Qti vo 
uenimenti dt Caserta e not 
ra eft* questa mm losse putt 
bticata sul noatro gntrnole 

Condtvuto m pteno t aiudi 
it ohm i'Umia tu\ espresxo to 
and** la leitera dei compa 
mo MtcJule Bonocct dt Cuset 
UL Koto ad an certo puntc 
ttUa lettera dice: « oggi si e 
aronti a condannare si mill ye 
ttt. ma quando (a mcwia <Un 
jonsumt — o dei Oenessert 
ihe dir « vogtuj — invents 
.a voi^are montaiura del tjio 
JO dei calcio (un at fare dt mt 
kirdt pet speculator] ed afn 

lit tacendo passure conttr 
jualcusa dt tndispvnsabtlti ai 
uomu cio che e aoltantu uno 

^>;:rustruttura o illusion* so 
.'tale, non e'e da mcravtuliur 
il se si arriva a tali disustrun 
nsultuti». 

t" proprio su questo punic 
leil ai (/omenta che our ret sof 
termare la mm alienziotut k 
U mio pensuiro Lo ponao tot 
to torma mterrogutn-o. ^uun 
(to il Qtoco del calcio e at 
oentato quello che e oggi i*m 
4 proprio gtusto detimrio uiu, 
volgare montaturaj, come uuc 
•*n giornale come 1'Untta, ie 
goto strettamente at probie 
mi scottanti delta societa itu 
uma, e strumento dt forma 
none politica di tutti t mill 
'-anti comunisti. dudicare tan 
to spono alio sport? 

10 credo, invece che quelte 
uagine dovrebbero essere de 
itcate ad argomenti di carat 
iere tdeoloatco e poltttco. t 
xistttutrebbero cost, un pre 
ztosQ materiale di formation* 
della base del nostro parttto 
molte volte disonentata e pn 
ua dt elemenlt dt gmduio sui 
ow scottanti problemi dello 
realta naztonale ed interna 
ztonale. 

OSVALDU (JKLANL>1 
(Sanremo - Impena • 

Cara Unita, IULCIO mta to 
orolesta di una trentinu (t> 
jtimpaym utr tu tua vitiH^tu 
mine, sciopcri, sport, cronu 
jne politiche. e nuau oiu /V<> 
Oeie wine, zero C'roiiuca ne 
ra. quasi eero. I'uymu am Lei 
tori: poco o menle. Se vuu> 
iapere qualche cosa devi n 
correre ad altri gujrnaii. 

Ti pare belio cfie ip cumpe 
n i'Unita d« porlare a casu 
dove ct sono pure mia moglu 
s t miei tigli, e dica loro. nLeg 
gete un po'; a sentirmt rt 
spondere: « Lo sctopero va be 
ne, ma non e'e altro ai mon 
do? 9. 

Ma perchi non destim piu 
spazio alle nostre lettere, non 
dat piu cronaca nera. awlla 
o blu? 

AMEDEO FABJ3R1 
(Genova - Sturla) 

F«remo tutto 11 possibile pet ac 
sogliere 1'invito del compayno (%. 
Sanremo a dedicate manpore spa 
ito (piA dl quel cbe Hnora *! * 
tatto. anche &e non e stato curta 
rnente poco) aa argonumu di at 
ratter* ideolog'CO. come eyli >ug 
geruce MB non doooiaino neppu 
re dUnenttcere (ce lo remmenth 
»n lranrh«/i* tl companno taD 
art) cne un giomale come il no 
itro — un giornale di partite mh 
she. a dlfferenza dl tutti gli «un 
organ) poiltld, ft anche un gior 
nale popolare. ad altissima tlratu 
ra, 11 quale viene dllfuso in tut 
ta Italia ed entra in centtnaia x 
migllala di tamlglle e non soltantc 
negli ufllci del profenlontstl dells 
politica — deve oarcare ancbe dj 
arrlcchire il suo notlzlario: da quel 
io sindacale a quello dl cronaca 
« nera • e quello sportlvo. 

SI, ancbe quello sportlvo. Perch* 
to sport — come abbiamo avuto 
occaslone di scrivere recrntementr 
in questa rubrica rinpondpndo no 
un lettore — * ana delle com 
ponentl della vita quotidiana ch* 
non el puo ignorare Nostro com 
plto, seminal, e quello dl rtferir* 
i fattl sportlvl e dl commentarli ir 
Tiodo dtverv) dagll altri quollriia 
al. di condurre megllo one poll 
urn $porltw. flltlnrh^ prevniea una 
diverw conoeimne dello sport 

(n un artlcolo da no) pubhiicatc 
II ginrno dell'lnizlo del campions to 
di calcio (per 11 quale abbiamo rt 
i-evuto U plauso dl nnolttsslmi 
lettori). Kino Martullo scriveva: 
i Da not it tnqtQantiicono Qtl tto 
ii ma « ttvt far 1a cotta per 
in/fare in pi'cina. (hiondo et M 
rnnnn pitt piscine, plil piste e mt-
no gente c'w si limita a artdare 
«pacc<ioM una gambal, non eere 
rtranno ptti neppurt t tattt m Ce-
serto s. 

Non set d'aconrdo anche tu. com 
nagno OrlandIT 

« V a bptie, siamo 
detrnuti: ma uomi
ni e non beslie» 

Stgnor direttore, ct rivol-
gtamo a lei perchi ct dtfen-
da. Siamo un gruppo dt de-
tenuti stanchi dt sopportare 
te angherie e t soprust che 
ct vengono tattt dal mare 
saallo tttoiare- si, perche tl 
direttore dt questa casa pe-
nale e'e, ma solo per forma-
llta. Sono successt dtverst a 
bust e accadono tuttora: ad 
esempio alcuni detenuti so
no stati malmenati sul letto 
di contenzinne, anche se que 
sto e stato ver legge da tern 
po abohto- ma aui pare ehe 
non valaa la legge. 

Tre detenuti hanno denun 
ctato dtverst tattacci al gtu-
dice dt sorveahanza ma ft 
nora non e stato preso nes
sun nroi)t)cdiTncnto gli abiisi 
continuano. In altri stabili 
menu penalt ce la televisto 
ne perche, oltre che ricreati 
va ft anche tatrnfinxr mo out 
non I'abbiamo Le celle sono 
inabitabili per la molta umi-
ditit, si vive. sette metrt totto 
terra In quanto al vitto. abv 
ti a non ttnire 

Va bene che not tiamo qui 
dentro per espiare te nostre 
pene. ma anche noi tiamo 
uomini e non be»Ue, come 
sembra st venga constderati 
tn quesfisola maledetta. 

Signor direttore. puhbltchi 
la nostra rimostranm, mante-
nendo pert U riserbo *mi no
stri nomi altrtnunti dovrsm-
mo whirs delle rttppresagh* 

8VQUONO LE rTRafX 
(ravlcnana • Iaoia atpa*!) 


