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Lettera da Parigi 

Guillaume Apollinaire aell'estete del tt14 

Riviste 

Nella roccaforte 
del linguaggio 
La rivista «Paragons» ba 

rotto tempoianeamente I'au-
reo cerchio del suo antolo-
gismo tra tetterario • mitte-
tico ed erudito, per ospttare 
nel suo a. 234 (1MB) uz» tan
go « colloquio * (Dtalethca e 
alienazione nel linguaggio} obe 
immette in una problematics, 
•iva e bruciante. Partito co
me intenrlsta dl Enao Goli-
no a Ferruccio Rosal-Landl 
a proposito del suo recente 
libra 11 linguaggio come la
voro e come mercato (Bonv 
piani, 1968), questo colloquio 
allarga notevolmante U suo 
orizzonte con una vfaacita dl 
trattazione, rlccheszs dl nes-
si. esemplificazioni mutuate 
da esperienze dlrette, pene-
tranti battute polemiche: con 
un etaglioa Insomnia che 
pu6 anche non eacludere, apea 
so. 11 lettore non strettamen
te speclallzzato. E blsogna di
re subito che molto del ca-
rattere originate e anttconven-
zionale dell'insleme, va alle 
dot) di effic&ce *nter\ocutore-
provocalore da Oolino mani-
festate. 

Per caplre la novita e 11 
rovesciamento dl prospettiva 
che la ricerca dl Roasl-Landl 
rappresenta — In un ambito 
di studi largamente domlna-
to dallo strutturalismo e dal
le filosofie del linguaggio dl 
matrice empirlstlca — e gia 
sufficiente la sua dlchlarata 
preminenza data al manttemo 
rispetto alia linguistica; 11 suo 
proposito di studiare la « for-
m&zione del linguaggio nello 
ambito dl una teoria genera-
le del soeialea, e dl fonda-
re quindi «una scienia del 
linguaggio direttamente mar-
xiana »; il suo costante rlchia-
mo alia «progettaxione rlvo-
luzionariaa e alia prassi, In 
funzione della quale soltanto, 
uno studio del linguaggio puo 
avere oggi un signlficato non 
mistificatorio e neuirale. V 
suo discorso, perclo, si distin
gue nettamente da quelle me-
todologizzazioni formal i ed a-
•tratte di un rapporto mar-
xismo-strutturalismo, che han-
no caratterizzato una vasts 
zona del moderno •perimen-
talismo. 

RosslLandl riprende qui la 
tesi di • una produzione lin
guistica fondarnenUlmente o-
mologa alia produaione di 
utensili e altrf artefatti (...) 
(detta 'materiale') *, lntesa in 
un senso che va ben oltre 
U problems della struttura e 
del meccanismo lnterno al-
l'« operas (in questo ambito 
•i esaurisce lnvece. per esem-
pio. nell "ultimo numero dl 
« Rendiconti». il pur brillan-

ta. prtvata ItnguUtica e di 
tfruttamento linguistica • co-
municattoo*, che si riferisco-
no tutte «al possesso o con-
trollo, da parte di classl o 
gruppl dominantia e privile-
gtatl, della lingua come « be
ne coatitutlvamente pubblico 
e soeiale a, e plii particolar-
tnente al loro dominio « c'.elle 
modallta di codlflcasione del 
meeaaggi, del canall percorsi 
dai messaggi trasmessi, delle 
modallta dl decodif icaHone e 
interpretaxione dei messaggi 
ricevutis. 

In altri termini, ttolo al
cuni modtttl di messaggi ven-
gono realizaati e trasmessi*. 
e al parlante resta l'illusoria 
t llberta* di riprodurre tonti 

0 

0 
te e serrato saggio dl Giu
seppe Bonura, fondato sulla 
ipotesi di una omologia, nel
la tradizione letteraria bor-
Shese, tra: «tunxionamento 

ello immaginarios e «tecnl-
che di produaione (...) delle 
mercl in senso marxianoa, 
«prodot*i della fantasia* e 
eprodotu deU'atUvita mate
rial* »)• 

Roaal-Landl rtcorda che «la 
uniticMtona del due oitttni dl 
produaione, la materiale e la 
linguistica, permettono di in-
trodurre nel campo del lin-
guagfio (...) 1* nosioni dl bi-
aogno, dl latoro a di capi
tal* »; e, aacora, quells di 
« alienations UngutMca t (obe 
signiftc* pot. dl latto, >alie-
nasione del penaieroa. ee e 
« r o che postulare un pen-
tiero oome «qualooaa di m-
dipendmu del linguaggio* • 
«staccato dalle remlti toe»a-
U>, saignitioa hue dettldcar 
fjamo, o addirittura («.) del-
firitologlsmo meiafialeo »); • 
l&tm to BMkHBi di •proprts-

t eaemplari» di quel modelll 
obbligati; mentre in realta «1 
process! della produaione e 
della circolazione linguistiche 
gli sono diventati estranei, go-
no controllati dairesterno, piii 
non aervono a esprimere la 
sua personalita di uomo pro-
prio perche aervono invece a 
riprodurre il sistemaa. 

L'impostaalone di Bossl-Lan-
di comporta perci6 una li-
quidasione di tutte le persi
stence piu o meno dissimu
late dl una concezione bor-
ghese della scienza, linguistl-
ca e no (di una concezio
ne, cioe, che ignore «la di-
menslone della costruzione 
storico-sociale a e « della tota
ls modlflcabUita del tatti a, a 
che quindi rescinde 1 suol 
ogjgett) di ricerca dalla «to-
talitaa dell'uomo parlante e 
producente e operant* nel 
contesto reale): l'« astratto ra-
slonalismo a delle « scienee se
parate a, il carattere iUusorio 
dl una loro lntrinseca « fun-
clone liberatrlce a e « demisti-
ficante a, la loro presunta neu-
tralUa. la lingua come nme-
ra macchina a dotata di a sue 
interne leggi a o come fatto 
settoriale e speclalistico, gli 
usl conoscitivi ed espressivl 
del linguaggio come distacca-
ti dal circolo produzione-con-
sumo. 

Interessantl, poi. le const-
deration! sulla appartenenza 
del • gioco a a questo stesso 
circolo, che scalsano dalle fon-
damenta le varie teoriZBazio-
ni neoavanguardistiche di una 
concezione antiutilitarittica 
della letteratura — arbitrario 
e inutile gioco, appunto, o 
meccanismo artificiale o pu-
ra mensogna — e ne confer-
mano il carattere di proget-
to per una future, somtica-
ta, piO esigente e moderns 
«clvilta dei consuml a. D'al-
tra parte la poslzlone di Roa
sl-Landl si differerutla radical-
mente anche dall'altra faccia 
della nuova avanguardia e del-
lo sperimentallsmo: dalla mi-
stificasione, cloe, dl una con-
testasione puramente lingui 
itica del $i*tema, che ricade 
{>ur sempre — di fatto — nel-
'ambito dell* sacienae sepa

rate a. 
In conclusione Roasl-Landl, 

partendo aempre da un'ana-
Usl iwwrtoft* dal contesto rea
le in cut opera 11 parlante, 
etabora una irnpostanone che 
rlmanda ooatantemente dalla 
teoria alia prassi (e vlcever-
sa), e ottre tra l'altro una 
plattalonna molto sicura a 
hrtto il dlacoreo sulla crisi 
delTintellettuale (e della cul
tura) coma attivita circoacrit 
ta e autonoma rispetto al ter-
reno del oonlllttf di claase, 
oome istituto insomma che 
trota la sua roocaforte pro-
prio nella sfera j«parota del 
linguaggio. 

Una mostrt salla vita e sulFopera del poeta 
alia Galleria Mansard della Bibliotcca Nazionale 

Apollinaire vivo 
£11 rassegna tra stafa preparaia per il 1968, cinquante-
simo anaivHsario della merle - Oggeffi e document! poco ifo-
ti e scoifoscitffi raccolti ed esposti con amore e iHlelligenza 

PARIGI, novembre 
Un critic© f rancese ha scrit-

to recejotemente che Apollinai
re ha lasciato non piu di cin
que o sei poesie degne di en-
trare in una Ytoria della let
teratura e che tuttavia nes-
sun altro come Apollinaire 
ha contribuito a salvare la 
poesia francese dall'asfissia 
del simbolismo e ad awiare, 
sollecitare o intuire tutte le 
grand! awenture cultural! del 
noetro secoto. dal cubismo al 
simbolismo. Del resto. non e 
stato l'amico Max Jacob a di
re un giomo che in anenire 
si sareobe forse parlato del 
noetro secolo come del • se
coto di Apollinaire a? 

A parte il giudizio sul va-
lore della ooesia di Apollinai
re in generaie e sulla felici-
ta invent!va di alcune delle 
sue piu ceiebri composizioni 
poetiche — ma *i pu6 misura-
re l'opera <1eirart>sta col me
tro del mereiaio? — e certo 
che Guillaume de Kastrow^ 
zky, Apollinaire per la storia, 
critico e poeta, scopritore di 
S^ni pittorici e inventore di 
tutte le definizinni del movi-
menti che hanno determina-
to la cultura contemporaries, 
non ha aneora finito di mera-
vigliarci e dl incantard. 

Nel cinquantesimo anniver-
sario delta morte (ma con un 
anno di ritardo perche gli av-
venimenti del maggio 1968 
avevano scombussolato 1 pia-
ni degli orRanizsatori) la Pran-
eia tribute a Guillaume Apol
linaire un imaggio degno del
la sua stature: una splendi-
da mostra x\t*'A& G&lleria Man
sard della Bfblioteca Naziona
le parigina che offn» cento 
spunti diversi per affronta-
re criticamente e valutare 
nella giusta misura quest'uo-
mo che il pittore Dunoyer de 
Segonzac ha descritto come 
tspirito eletto, dotato dl una 
erudixione favoiosa, di un sen
so poetico tnnato d« una me-
morla prodigiosa, buono e ge-
neroso con gU amici di una 
estrema deflcatezzo e inte-
grita dl sentimeoti a. 

Tanto per cominoiare, que-
ata mostra mette un punto fi
nale ai dubbi suite origin! pa-
terne del poeta: documentl e 
fotografie orovano definitiva-
mente che Guillaume Apolli
naire, nato a Roma nel 1880 
da Angelica de Kastrowitzky 
una nobile poiacca in esilio 
e il flglio di quel Prancesoo 
Plug! d'Aspermont, di ceppo 
ticlnese, ex capitano al servi-
aio del re di NapoU e in de-
plorevoli rapporti co) regno 
d'ltalia. E di qui la mostra 
parte a ritraoclare una vita 
breve e intensa, pjena di stra-
vaganse e di tUummazioni. dl 
bizzarrle e di scoperte, dove 
amore e amiclzia costituisco-
no le grand! leve di ognl con-
qulsta, il ilevito di ognl ap-
passionata ricerca. 

Gli amori prima: ee n'e tut-
ta una galleria e ognj ritrat-
to di donna e gia raglone di 
poesia prima che motivo di 
torment! e di gelosle Anne 
Playden, la beila «Lorelei a 
che fugglra negli Stati Dni-
ti per sottrarsl alle foil! see-
nate del poeta ma che reste-
ra come 'Ispiratrice della 
« Chanson du ma] aime a. Ma
rie Laurencin. lncontrata al 
«Bateau Lavoir a dl Mont-
mart re tramite Picasso e im-
mortalata nella composizione 
forse piti famosa di Apolli
naire 

Sous le pont Virabeu coule 
la Seine 

et nos amours 
Faut'il qu'il m'en souvtenne 
La joie vennit toujours apres 

la peine 
Eppoi Louise de Coligny 

(« Poemes a £.ou •) Linda Mo
lina da Silva, Yvonne d'Al-
beyron, Madeleine Pages 
(« Poemes a Madeleine a), per 
finire con Jacqueline Kolb la 
«JOlle rousse • che sara 1'ulti-
ma passione del poeta, spo-
sata sei mesi prima delta 
morte. 

Le amiciaie poi: accom-
pagnato da Andre Salmon, il 
raifinato Apollinaire fa la sua 
ent rata nel mondo della pit-
tura e vi porta ia sicurezza 
del suo giudizio, la fantasia 
dei suoi gusti, la luce delle 
sue lntulzioni. Tutt) lo ascoi. 
tano e ne restano affascina-
ti, anche quando le sue deft-
nizioni irritano: Braque. Mar-
counsis, Modigltanl, Vlaminck 
(e'e qui 11 suo ritratto di 
Apollinaire sulla oarta intesta
te del ristorante Watrin) Se-
verini, Juan Gria, De Chrrico 
(col < Ritratto premonHore a 
che porta un cerchio bianco 
nel punto esatto della fron-
te del poeta dove, piu tardi, 
una scheggia to colpira nelle 
trincee della prima guerre 
mondiale) Matisse. Picasso, 
Picabla, 11 •doganierea Rous
seau: « Ti rjcordi. Rousseau, 
del paese azteco / delle fore
st* dove fiorivano U mango 
e 1'ananas*.. 

Di Rousseau o'e la famosa 
tela del • Poeta * la Muse a, 
preetata dal Muato <U Basi-
lea che rHrae Apollinaire ac-
oanto a Marie Laurencin. Di 
Picasso e'e una preaenaa qua
si oontlnua, sottolmeate da 
lettere. diaegni. noeale, a te-
stimorMare una profonda e 
fruttuoM amlclaia tra llnven-
tore del cubismo e il grande 
maestro delle < Demoiselles 
d'Avignon a. 

Ma non si possono dlroen-
Ucare le altre amiciaie, quelle 
lette/arie, Max Jacob prima 
dl tutto, poi Cocteau. Salmon, 
Blaise, Cendrars. Pierre Mac 
Ortan. Nei suo! ricordi dl 

to: «II suo volto era pirifor-
me, pallido come un Pierrot 
o come Cristo a. 

in venu anni Apollinaire de-
molisee e costruisce con un 
fervore e una intensita che 
sarebbero incredibilj se que-
ste mostra non ce ne provas-
se ad ogni istante 1'impeRno 
umano e culturale pudicamen-
te nascosto dietro quell'aria 
di signore insolente e suffi-
ciente ehe ha tratto in ingan-
no tanti suoi eontemporanei: 
perche, come ha detto con 
giusta misura Jean Marie Du
noyer, e stato Apollinaire. 
t questo critico dalle intuizioni 
geniftli che senriva la pittura 
piu che spiegarlaa a lanciare 
o a contribuire airafferma-
zione « non soltanto del cubi
smo ma dell'iirte n»jtra. *"\ 
balletti russi (si vedano i di-
segni di Larionov e Picasso 
per le coreografie di Diaghi-
liev) del futurismo a e ad en-
trare in rapporto strettissimo 
col dadftismo ed il surreali-
smo. 

Di questo episodic surrea
list* compaiono. nella mostra, 
eccezionali testimonialize che, 
assieme a tante altre, vengo-
no dal prezioso laacHo delta 
mojrlie de) poeta: la sua cor-
rispondenza col irJovane 
Eluard, con Andre Breton e 
il manoscritto della «orezio-
ne funebrea di Aragon nel 
giomo della morte del poeta: 
«da un paese lontenissimo 
egli aveva portato vivo un uc-
cello azzurro che non canta 
piu in esilio... a. 

I curator! della mostra han
no saputo, con amore e intel-
ligenza, racrogliere questo ma
teriale, in parte aneora sco-
nosciuto. tenderlo vivo nella 
felicita degli accostamenti sic-
che Apollinaire ci viene resti-

tuito non come una immagi-
ne libresca o € da museo a, 
ma pal pi tante: e ogni mo-
mento della sua vita ne esce 
illuminate da decine di testi-
monianze, direi quasi di « pro
ve a: dalle lettere alle poesie. 
piene di canceilature. di pen-
timenti, quindi di fatica ne) 
eomporre; dalle tele deeli ami
ci alle fotografie delle don-
ne amate, dalle riviste alle 
quali collaboro (• La Plume a 
• L'intransigeant a. « Le Mercu-
re de Prance a) agli eggetti 
della sua vita di uomo. Gli 
oggetti sacri, quasi dei tetic-
ci. ricordo della educazione 
religiosa neevuta neH'infanzia, 
i libri erotici suoi e di al
tri. che costituirono una par
te della sua stravagante ri
cerca, il casco perforato dat-
la scheffinria che lo ferl. il nu
mero del « Mercure de Fran
ce » che stava lemendo in 
trincea e che ha pagine mac-
chiate di sangue. II decoreto-
re Brunet, infine, ha ricosti-
tuito la piccola stanza dove 
Apollinaire lavoro al 202 del 
Boulevard st. Germain, e 1 
famoso « granaio a colmo di 
llbri. 

ApolltnaiTe vivo, potremmo 
definire queste mostra dedi
cate ai cinquant'anni della 
morte del poeta. La morte, 
una morte assurda dopo aver-
la scampata dalla scheggia 
che gli aveva trafitto la fron-
te (l'epidemia di febbre spa-
gnola che infurib negli ulti-
mi mesi della guerre) lo ave
va colto infine. a 38 anni, 
mentre la pace stava planan-
do sull'Europa insanguinata e 
la folia gridava sul boulevard 
st. Germaine «Abbasso Guil
laume a. 

Augusto Pancaldi 

Mostre 

A Reggio Emilia 

Disegni di 
Bruno Caruso 

Si // d^i 

r * ((.MO 
«^* {<i 

f. •!• r 

Gian Carlo F#rr«tti I tSQvto^uixJvxx>h*.wat*r i 

Bruno Caruto: « II sangue degli opera! a, 1*55 

Si e tenuta a Reggio Emilia, nella sala comunale delle 
mostre una «personale» di Bruno Caruso e che verra pre-
senteta a Ferrara in questi giorni. La manifestazione, promossa 
dall'amministrazione comunale, cornprende un centinaio di 
disegni in bianco e nero e a colori dateti tra il 1950 e il 1969. 
Un cospicuo gruppo di disegni recenti porta il titolo « Elogio 
della folliaa ed e stato raccolto in volume (recensito su 
queste colonne). 

Elogio della folliaa, si legge anche sul manilestl murali, 
«In dispregio del razionalismo benpensante a, a questo e il 
nesso, la costante, o meglio la scelta di fondo che trapeta 
ed esplode violent* dal disegni. « Follia a e un termine affa-
scinante, « follia » e tutto cio che non rientra nella logica del 
slstema, e tutto ci6 che non si adatta, tutto ci6 che non si 
adegua, che non cede alia coercizione, alia violenza della 
ragione dominante. 

E «follia a — figurano questi disegni — sara ogni atto 
avers!vo, ogni bastone tra le ruote, ogni granello che intralcia 
il cammino, « follia » sara lo sciopero, « follia a la lotta nelle 
universita, « follia a anche Is guerre dei Vietcong. E' 11 rilancio 
dell'utopU in senso mandano, dell'utopia come modello men-
tale per cui muoversi e su cui fondare 1'aaione. In certo senso 
questa produzione di Caruso e l'invito palese a ribellarsi a 
tutto cio che si presents con veste di conformismo logioo e 
di scientlficita o rasionalita borghese: non esiste un unico 
punto di vista, una sola ragione; spesso I'acceiione di buono 
e dl cattivo che abbiamo cl viene dal colonialismo culturale 
imposto dall'alto; in ogni momento si sceglie In dlreaione 
verso cui andare, ed accettere ci6 che «oggettivamente a e 
glusto, aocettare la diresione conforms al cosiddetto senso 
comune, signifies accettere l'autorltarismo, la violenza e la 
Ideologia oppressiva. I lavori di Caruso sono la nitida voce 
di chi esige una societa piu umana, dl chi lotta contra la 
spersonalizxazione, contro I'alienaztone del lavoro, contra 
l'appiattemento della vita e dell'uomo ad una oscura unldi-
mensionalita. 

• . C. 

Mosca 

Protesta di 
Solzhenitsin 

per Fespulsionc 
dall'Uuione 

degli scrittori 
MOSCA, 14. - ^Associated 

press informa che in una lette
ra indirizzata alia segreteria 
dellL'niooe degli scrittori del
la repubblica federativa rus-
sa. lo scnttore Alexander Sol-
ziienitsin ha denunciato con 
dure parole il provvedtmento 
di espulsione preso qualche 
giurno fa nei suoi confronti. 

Lo scnttore lamenta che non 
gli sia slata data la possibili-
ta di sostenere le proprie ar-
gomentazioni poiche la riunio-
ne in cui si e presa la decisio-
ne a Mosca c stata tenuta in 
sua assenia: awertito solo al-
I'ultimo momento egli non ha 
avuto fisicamente il tempo per 
recarvisi e. quindi. per pro-
nunciare un'autodifesa. sia 
pure di dieci minuti soltanto. 

Da parte sua il corrispon-
dente delM.V&A cita alcuni 
passaggi della lettera che egli 
ri/erisce come testuali. Secon-
do quanto egli scrive, Solzhe
nitsin si rivolge ai dirigenti 
deU'Unione degli scrittori con 
queste parole: < Ripulite la 
polvere dai vostri orologi- Van-
no indietro rispetto al nostra 
secolo. Spalancate le vostre 
preziose pesanti tende. Voi non 
sospettate neppun> che 1'alba 
si e levata di fuori. Non sia-
mo piu al tempo sordo. oscu-
ro, del vicolo cieco. come era-
vamo quando espelleste l'Ak-
matova. Non siamo piu neppu-
re in quel tempo timido, fri-
gido. quando scacciaste con 
grida rauche Pasternak. Non 
rappresenta tutto questo una 
vergogna abbastanza grande 
per voi? La volete aggravare? 
E' alle porte il tempo in cui 
ciascuno di voi cerchera di 
grattar via la sua firma dalla 
risoluzione di oggi ». 

Solzhenitsin si batte in nome 
della Iiberta di parola. Egli 
dice: «Onesta e complete Ii
berta di parola. Questa e la 
prima condizione per la salute 
di ogni societa e anche della 
nostra. Colui che non vuole 
Iiberta di parola nel nostra 
paese e indifferente alia pa-
tria, pensa soltanto al suo ri-
stretto interesse. Colui che non 
vuole Iiberta di parola per la 
patria non desidera guarirla 
dai suoi mali, ma comprime-
re questi mali dentro di essa, 
aflRnche si aggravino a. 

Solzhenitsin accusa quindi i 
dirigenti deU'Unione — e in 
particolare Sciolokov — di non 
aver preso posizione in difesa 
di Siniavski e di Daniel, quan
do questi vennero condannati. 
Nella sua lettera si afferma 
anche che altri membri del-
l'Unione sarebbero ora minac-
ciati da analoghe misure am-
ministrative e fa i nomi di Li-
dia Ciukovskaja, scrittrke di 
saggi letterari e figlia di un 
notissimo scrittore, morto la 
settimana scorsa, e del critico 
Lev Kopaliev. 

Nella lettera si dichiara che 
si e venuti meno nell'URSS 
alle decision] rivoluzionarie di 
un tempo con cui si voleva 
che non ci fossero piu delibe-
razioni segrete. e che tutto 
fosse sottoposto al diretto giu
dizio delle masse- Nello stesso 
tempo pero Solzhenitsin re-
spinge la concezione marxista 
della lotta di classe in nome 
di quello che egli chiama il 
« senso di un'unica e sola uma-
nita >. 

Un telegramma 
dell'ARCI 

Con un telegramma l'ARCI 
(Associazione ricreativa cultu
rale italiana) ha fatto conosce-
re all'Unione degli scrittori so-
victici il «suo netto dissenso 
per l'espulsione dello scrittore 
Solzhenitsin ». 

Programme Rai-Tv 

Notizie 
• LO SFALDAMENTO E 
LA DISTRUZIONE nelle eli
te Italian* (toll* opera d'ar-
to all'aparto, per aiion* del 
dims a degh agentl chlml-
cl Induttrlall, wno argomon-
to ormal di cronaca quoti
dians eh* davo r«glttrar« 
allreii la mancama dl un 
piano organic* di Intorvanfo. 
L'Ent* Bologrwa* M«nK*ala-
ilonl Artlitich* ha puntual-
m*nt* organlzzato un tCon-
vogno Intornaiional* di itu-
dl per Is conservadon* d«l-
I* aculhir* all'aporto a che 
ti • tonuto n*i giorni Korti 
• Bologna. Nolle toduta con-
clutiva II convagno ha •-
apratto II voto par la cr*a-
ilon* 41 un contro dl coor-
dlnsmonto cho, rtnda atabl-
I* la collaboration* tra con-
tarvatorl « uomlnl di acion-
>« lnt*ret*ati alio studio d*l 
tltttirti di cons*rvazion* dol-
I* op*r* In material* lapl-
doo • llrlllo. 

II Cenvogno ha tsproaae 
anche II voto cho, fra I com-
pltl prtoritarl dot Contro 
predatto t |* orovltta la for-
mutation* dl una tchoda-
ties per la raceolta orga
nic* dl hrMI I dati tloricl, 
•clonmicl • tocakl rolatlvl 
a cleacuna opere o com-
ploaso d| epore In matorlt-
lo lapldoe • flttllo. Tall sefw-
d* d*v*no osMr* aucc*»al-
vam*nl* cempllate dell* $#-
prlnt*nd*n», in collabora
tion* con riatihtt* Contral* 
d*l R*«t«uro • con gli lttr> 
tutl Unlverallari quellflcatl 
all'uepo, in mode tale che 
la rkogniafeno dol matorl*-
I* achvdst* aw*nga tu be-
tl rlgeroMinonto sclontHI* 
cho. 

Televisione 1* 
U,* CORK) Dl INGLESC 

11,11 OGGI LE COMICHE 

1S^t TELEGIORNALE 

VJ* IL PAESE Dl GIOCAGIO' 

^7IM TELEGIORNALE, Eirrazloni e*J LoH* 

VJ& CHISSA' CHI LO SA ? 

I M S LA GRANDE AWENTURA 

DociMiMntario di Yvon ColM • Plerr* BertoW 

1t.1t SETTE GIORNI AL PARLAMCMTO 

MJS TEMPO DELLO SPIRITO 

19.St TELEGIORNALE SPORT, Cronsche dol laver* * doir 

MJ* TELEGICNINALE 

T\jm CAN20MISSIMA 1«*9 
tlj» UH VOLTO, UNA STORIA 

N*l nwmor* dl oggi «uoltor*m* Nunzio FHagaiwn • la u i i a 
Zoo Fontane 

11,15 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
21,15 LE AWENTURE Dl SIMON TEMPLAR 

Telefilm polUiosc* Inglosa 

Ujt5 IL CONTE Dl MONTECRISTO 
Replies del tetoromanxo diroHo * * Edmo Fonoglio 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7, I , 
I t , 12, 13, 17, 2t, 2); • Corao 
di lingue tedesca; o^l Mattu-
tino musical*; 7,1ft Music* stop; 
7,4t Iwri al Pariamonto; tM L* 
canzoni del merNno; 9 I nosfri 
Agll; %jtt Mvska o ImmaginJ; 
•^S Oak; ItJIS U Radio per 
I* Scu*l«; I M S U or* dolls 
muslca; 11,15 Dovo andere; 
12JS Contrapmmlo; 12,31 » • 
no; 12^* Letter* apart*; 12,51 
Glome per glome; 13,15 Pont* 
radio; 14 Trasmlaaioni regmna-
II; 14^0 ZJboldone itoliano; 15/45 
Schormo musicalo; 1* Program-
mo per I ragazzl; 1»^9 Incon-
trl con le scmnza; MM Lo 
scuole dl poiizta; 17,19 II mlto 
dol tanore; 11 Gran verlota; 
19^9 Lo bora* m Italia * al-
I'esmro; 19^5 Swi nostri merce-
H; 19A Luna-park; 29,15 II gi-
r*ak*tch*s; 21 Conversazieni 
mualcall; 22 Porche la Luna 
* plena dl bucho; 22,19 Dicono 
dl lui; 22^9 Composilorl ImHa-
n| cefltomperanol. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: or* 4,30, 
749, 9J9, 9^9,19,39, 11J9, 12,15, 
13,39, 14^9, 1549, 1«49, 1749, 
1949, 1949, 2249, 24; 4 Prima 
di comincJere; 743 BillarcNno a 
tamp* dl muslca; 9,13 Buoti 
vieggio; 9,19 Perl o diaper!; 
949 Slgnori cforchoslra; 9,95 
Com* o porche; 9,15 Romanti
cs; 949 Chlemat* Rome 3131; 

19,49 Bono ojuaMre; 1145 Chle-
m*t* Rom* 3131; 1249 Treamis-
sioni regioneli; 13 Benlernam 
Rita; 1345 Ornoila per vol; 14 
Cenzonistima 1949; 1445 Juke
box; 1445 Artgolo musical*; 15 
Relax a 45 girl; 15,15 II perso-
noggie dol pemerlggie; 15,19 Dl-
rerror* Eduerd \tan Bcinum; 
15,54 Tr* mlmiN p*r »*; 14 Po-
marldlana; 1745 Bolletlino per 
I nevigeirtl; 1749 Bendier* giel-
I*; 1945 ApodHvo in musics; 
1145 Sui nostri morcaH; 19 Se-
rlo ma non •rappo; 1943 Si • 
no; 1949 Punto * vlrgela; 2941 
t II buglerdo *, alto ajuarto; 
2949 Italia eke lavera; 21 Can-
zonisslma 19*9; 23 Cranecb* del 
Mozzogiorno; 23,19 Oilers fon-
lene; 2349 Del V Comal* della 
Fllodirfusion* Muttca leggore. 

TERZO 

On 19 Concerto dl aperture; 
11,15 Muskh* dl balletto; 12,19 
UnlveraHe Internezionele; 1249 
Florllegl* madrlgeUsNce; 1245 
Intermezzo; 1349 Cwecert* del 
pionHjta Feu Ts'ong; 1449 Mu-
sice de cemere; 1549 «Persl-
fa! a; 17 L* opfnioni degli altri; 
1745 Un llbre ritroveto; 1749 
Jazz oggi; 19 Netizle del T*r-
zo; 19,15 Cifr* alls meno; 1149 
Muaice loggers; 1145 La gren-
d* plstoa; 19,15 Conccri* di 
ognl tera; 29 Concerto slnfo-
nico; 22 II Gtornale del Terzo; 
2249 c II marilo delta sue vo-
dovaa; 23,25 Rlvitla dell* rl-
vist*. 

VI SEGNALIAMO: e II marito dolls sua vedev* >, commodla dl 
Jsckito Benavant* (Radio 3 or* 2249) - Regie dl Flamlnto Bol-
llnl. Tra gli Interpret I: Gin* Giech*rM, Glanrlco T«d*schl. 

Contro 
canale 

GLI ESCLUSI - Lo « potato bol-
lente > della profonda ingiustizia 
xulla quale si basa la soeietd ita
liana nmbalxa da una puntata al-
I'al'ra di Faccia a faccia: oowi 
volta. qualunque sia il problems 
in discussion?, le critiche e le de 
nunce si affastellano e rapiaa-
mente si risale al sistema. Ed i 
in questo contesto che si avverte 
acutamenie — lo ha confermato 
anche I'ultima trasmissione dedi 
cata al progenia degli anziatti -
I'enorme distanza che separa i di
rigenti ministeriali, gli ammini 
stmtori pubblici. i rappretentanti 
governattvi dalla realta: una di
stanza ehe e determinata sia dal 
le strutture mentali e culturali di 
questi uomini sia dalla loro volon-
ta di difendere ad oqni costo que
st* organizzazume deUa societa e 
i suoi contenuti di classe. Basta 
pensare all'atfermazione del rap-
presentante del ministero dell'In 
terno. secondo la quale 350 mila 
lire annue di pensione sarebbero 
una cifra «rilevante» 0 ai sod-
dUfatti giudizi che i vari diretto-
ri e amministratori dei mendici-
comi hanno data delle loro istitu-
zioni. Come ha giustamente notaio 
U dottor Araiuna Mazzotti, anche 
il linouaqoio di questi signori e 
strettamente legato a una deter 
minata r'isione di classe: non « 
caso si e varlato di « inabUi » per 
che poveri! 

A questo proposito vorremmo 
dire che alcune delle polemiche 
che hanno luogo nel con:o di que
ste trasmissioni potrebbero esse 
re facilmente risolte se — come 
si faceva all'inizio della serie th 
Faccia a faccia e adesio non si 
fa piu — Faliueno ci offmse anche 
qualche breve inchiesta filmaUt: 
alcune immagini sui mendicicomi 
di Milano e di altre citfa sareb-
bero hastate, ad esempio. a to 
gliere a chiunque la voglia di 
contestare le critiche che a queste 
vitituzioni vengono rwolte. 

La trasmissione e stata questa 
rolta molto vivace, forse una del 
le piu vivaci finora apparse sul 
video, arazie sonrattutto aali in 
terventi di alcuni sindacnlisti e di 
alcuni medici. in vrimo luono del
la dottoressa Miriam MarhPi, 
che ha sollevato con molta chia 
rezza il problema della enndizion" 
Operate anche per ouefto verso 
(come per quello dell'ass'ixien*n 
sanitaria) misura prima della di-
sttmanita del regime sociale che 
ci governa. 

E. tuttavia, non si pud dire che 
siano stati del tutto superati t 
consueti Umiti della rubrica. Que 
sta volta. ci e par so, Fativena & 
intervenuto con maggiore energia 
e precisions: ma, nel completsn. 
la discussion* ha continuato a rim-
balzare da un argomento all'altm 
senza approfondirne sul serio ne* 
suno. Cost, ad esempio. il grosso 
problema dei rapporti tra gli an-
ziant e la famiglia qual e ogai 
(si ptto aneora considetare U nu-
cleo domestico come aJternatirn 
alle istHuzmni sociali?) e stato ap-
pena sfiorato e solo in chiave mo 
ralistica. E, d'altra parte, si i 
perpetuato. nel complesso. I'equJ 
voco della separazione tra aspet-
ti psicologici e « umani > e aspet-
ti economico-sociaU della condizio
ne dei vecchi: come se gli uni 
non fossero. nella generalita dei 
casi, strettamente legati agli altri, 
t benestanti > permettendo. 

A tutti I nuovi abbonati annuali 
DICEMBRE GRATIS 
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