
PAG. 10 / c u l t u r a l ' U n i t à / martedì 27 gennaio 1970 

$ . 
Scuola Mostre 

Un'indagine a Sesto S. Giovanni 

Bocciatura 
come destino 
Un quadro documentato del decisivo condizio
namento socio-economico sulla frequenza sco
lastica -1 maggiori colpiti sono figli di disoc

cupati, di operai, di genitori meridionali 

I grilli sul LEM 
In una serie di quadri presentati a Roma, che sono un clamoroso omaggio alla pit

tura positiva e costruttrice di Léger, Aldo Turchiaro p. opone l'immagine d'una na

tura verdeggiante, di un cosmo che ingoia le macchine e le fa amiche all'uomo 

I .i scuola i t a l i ana lunz io 
m p e r f e t t a m e n t e come u n a 
m i c e l i m a c h e c o n s e i v a , r i 
p i o d u c e o rafforza le divi 
s iom e le s t ia t i f icazioni so 
cinli A q u e s t o scopo si ser 
\ c de l lo s t r u m e n t o del la boc 
c i a t u r a , fase conc lus iva di u n 
p roce s so 1 cu i m o m e n t i sa 
l ien t i sono 1 in t e r rogaz ione , 
il voto , l ' e s ame P e r com 
b a t t e r e t u t t o ciò, p e r o n o n 
bas ta p m d i r l o , occo r r e di
m o s t r a t e , f a r e v e d e r e e toc 
ca re con m a n o c o m e il m e c 
c a m s m o funziona in s i tuaz io 
ni e con f o r m e d ive r se m a 
s e m p r e ugua l i p e r q u a n t o 
r i g u a i d a il r i su l t a t o finale 
b o c c i a l e 1 p r o l e t a r i e p r ò 
m u o v e r e i bo rghes i 

C h e cosa s u c c e d e q u a n d o 
l a scuola si i n c o n t r a , in u n 
c o n t e s t o u i b a n o e i n d u s t r i a 
le con il mass icc io feno 
m e n o de l l ' emig raz ione , ce lo 
m o s t r a u n ' a c c u r a t a i n d a g i n e 
c o n d o t t a nel c o m u n e di Se 
s to San Giovanni p e r con to 
d e l l ' a s s e s s o r a t o al la pubb l i ca 
i s t r u z i o n e (1) L ' i n d a g i n e 
s ign i f i ca t ivamente h a scel to 
c o m e ogge t to gli a l u n n i boc 
ciat i u n a o p m vol te ne l l e 
scuo le e l e m e n t a r i e med ie e 
f r e q u e n t a n t i ne l ! a n n o 1967 
1968, « u t i l izzando il m e t o d o 
de l l o s tud io d e l caso limite 
(il bocc ia to e il p l u n b o c c i a 
t o , n o t a di chi scrive F R ) , 
p e r i n d i v i d u a r e m o d a l i t à p u 
n i t i v e e r e s t r i t t i v e de l la per
sonal i tà de l l ' a l unno , che so 
n o p r e s e n t i e n t r o t u t t a la 
m e a i s t i tuz iona le del la scuo
la, in tesa c o m e a p p a r a t o o r 
ganizza t ivo e di fo rmaz ione 
c u l t u r a l e » ( p 10) 

Su 7666 a lunn i del la scuo 
la de l l 'obb l igo i bocc ia t i (si 
t e n g a con to che q u e s t o t e r 
m i n e indica s e m p r e coloro 
che h a n n o s u b i t o u n a o più 
b o c c i a t u r e ) sono il 20 p e r 
c e n t o La t e n d e n z a a boc 
c i a r e è a l t i s s ima nei p r i m i 
d u e a n n i de l l e e l e m e n t a r i 
( p r i m o s b a r r a m e n t o che pò 
n e le bas i di ogni success i 
\ a se lez ione) Nel la scuola 
m e d i a si boccia di più, a n 
c h e p e r c h é qui inizia la se 
lozione de i cet i med i m e n o 
p r iv i l eg ia t i Ne l l e u l t i m e 
classi de l la m e d i a infine, ca 
la la p e r c e n t u a l e dei p l u n 
bocc ia t i in conseguenza del 
1 a b b a n d o n o de l la scuola da 
p a r t e di p a r e c c h i di essi 
L o s t e s so a u t o r e de l l ' i ndag i 
n e r iconosce c h e « il calcolo 
de l l ' insuccesso ba sa to su l l e 
b o c c i a t u r e dei f r e q u e n t a n t i 
la scuola è i m p r e c i s o p e r di 
fe t to , p e r c h e esc lude la f lan
gia di co lo ro che bocciat i r i 
n l inc iano a p r o s e g u i r e gli 
s tud i p e r avviars i al la 
\ n r o p r i m a del l età legale » 
(pag 131 

P e r l 'analisi de l l e cause 
del l insuccesso sono s ta t i 
p i e s i in e s a m e l 'occupazio 
no e il t i to lo di s t u d i o dei 
gen i to r i d e l l ' a l u n n o 1 ind ice 
di a f fo l lamento p e r s tanza 
della famigl ia , la p r o v e m e n 
za r eg iona l e d e l l ' a l u n n o e 
de i g e n i t o r i , la l i ngua o il 
d i a l e t t o p a r l a t o in famigl ia 
La p e r c e n t u a l e più al ta di 
boccia t i sì r eg i s t r a t ra figli 
di inval idi e di d i soccupa t i 
o con p a d r e a s s e n t e (38 3 % ) , 
t ra figli di ope ra i gener ic i o 
manova l i ( 2 7 , 2 % ) , di ope ra i 
special izzati ( 1 7 5 % ) di ad 
de t t i ai servizi pubbl ic i (17 2 
p e r c e n t o ) B o c c i a t u r e min i 
m e invece t ra i figli di im 
p r e n d i t o r i imp iega t i , tecni 
ci, i n segnan t i , d i r igen t i e 
profess ionis t i 

Più for te ancora e 1 mei 
denza del t i to lo di s tud io 
p a t e r n o m a s s i m o di boccia 
t u r e t ra figli di ana l fabe t i 
( 5 9 % ) , d i p a d i e c h e non ha 

t e r m i n a t o le e l e m e n t a r i (39,3 
p e r c e n t o ) , di chi h a il pa 
d r e con la sola l icenza ele
m e n t a r e ( 2 3 , 3 % ) , m i n i m o 
di bocciat i t r a i figli di d ip lo 
m a t i o l a u r e a t i U n a cor re 

lazione ma tema t i ca s t i e t l i s 
s ima vi e poi t ra bocc ia tu re 
e a f fo l l amento pe i s tanza 
m i n o r e e lo spazio che ha a 
d i s p o s t o n e u n a famigl ia e 
m a g g i o r e e la p robab i l i t à 
che gli scolar i di que l l a fa 
mig l ia s iano bocciat i 

P e r q u a n t o n g u a i d a l 'ori 
g i n e ì eg iona le , si ha u n 
m a s s i m o di bocciat i t r a gli 
a l unn i na t i nel sud ( 4 5 6 % ) , 
p u r e a l ta e la p e r c e n t u a l e 
di boccia l i t r a i na t i in Loro 
ba rd ia da gen i to r i m e n d i o 
na l i (33 5 % ) Come fa ri 
l eva re A i m o n e « l ' i m m i g r a 
to v i ene colpi to due vol te 
nel paese d o r ig ine e d ' immi 
g raz ione e a b e n g u a r d a r e 
ciò e inevi tabi le p o r c h e si 
t r a t t a de l passagg io de l l e 
t r a n g e pove re e spu l se da un 
s i s t e m a economico , al la si 
t uaz ione di f range pode re di 
u n a l t r o s i s tema » (p 23) 
Il peso de l cond iz ionamen to 
c u l t u r a l e v iene c o n f e r m a t o 
da l f a t to che l ' insuccesso 
scolas t ico a u m e n t a t ra gli 
scolar i ì cui g c n i t o n p a r l a 
no con l o i o in d i a l e t t o ( e gli 
effet t i scolastici sono pa r t i 
c o l a r m e n t e negat iv i se l 'ori 
g ine e m e r i d i o n a l e ) 

E m e r g e cosi la r ad iog ra 
fia del boccia to e p l u n b o c 
c ia to « idea le » ne l l e scuole 
ses tes i e figlio di disoccu 
p a t o o inval ido o ope ra io 
c h e n o n e a n d a t o o l t r e le 
scuo le e l e m e n t a r i , e na to 
ne l sud o p p u r e in L o m b a r d i a 
da p a d r e m e r i d i o n a l e che 
pa r l a con lui in d ia le t to , abi 
ta m u n a casa sovraffol la la 
La bocc i a tu ra è qu ind i il 
« d e s t i n o » di chi va a scuo 
la p o r t a n d o con se c o m e 
un ico p a t r i m o n i o l ' ignoranza 
e la pove r t à del la famigl ia 

Ses to non è u n ^aso l imi 
t e m a r i a s s u m e ed esempl i 
fica al la per fez ione la ten 
denza de l l e classi dominal i 
ti i t a l i ane a s c a r i c a r e sui 
c o m u n i , e in g e n e r e sul la 
co l le t t iv i tà i costi d e m a n t i 
da l l e es igenze del lo svi lup 
p ò neocap i ta l i s t i co ( scuo le , 
abi tazioni assis tenza, ecc 
p e r la m a n o d o p e r a n c h i a 
m a t a da a l t r e r e g i o n i ) Ma 
Ses to offre anche l ' e sempio 
di q u e l che può fare u n a 
a m m i n i s t r a z i o n e d e m o c i a t i 
ca che non voglia r a s s e g n a r 
si ad a c c e t t a r e s u p i n a m e n t e 
e a p a g a r e i costi di una 
« p r o g r a m m a z i o n e » decisa 
da i p r iva t i , ma in t enda in 
t e r v e n i r e p e r c o n t e s t a r e e 
rovesc i a re u n o dei m o m e n 
ti in cui si a r t icola il p iano, 
c ioè il m o m e n t o scolast ico 
de l la se lezione e del la di 
s c n m i n a z i o n e m e d i a n t e la 
bocc i a tu ra 

La i n d a g i n e de l sociologo 
r a p p r e s e n t a il m o m e n t o del 1 
la anal is i della s i tuaz ione 
conc re t a , i nd i spensab i l e p e r 
p r e d i s p o n e ì successivi s t i u 
m e n t i d ' i n t e r v e n t o e di la 
voro Essa ci t o rn i sce anche 
un i m m a g i n e o p e r a n t e di ri 
ce rca scientifica che non si 
a ccon t en t a di svo lgere u n a 
funz ione p u r a m e n t e s ta t i s t i 
ca e descr i t t iva — e qu ind i 
di fa t to al servizio del la con 
se rvaz ione e della s tabi l iz 
zazione del s i s tema — m a 
si p o n e di fi on te a l la r ea l t à 
r i v e n d i c a n d o il p r o p r i o ìm 
p e g n o pol i t ico vol to al la 
modificazione di ques ta rea l 
tà s econdo i bisogni de l le 
classi popo la l i 

Fernando Rotondo 

Programmi Rai-Tv 

Aldo Turchiaro ti 11 braccio destro del Lem», 1969 e (a destra) a Per chi cantate'», 1969 

Aldo Turchiaro è t ra i nuo 
vi e rar i p i t ton italiani che 
dipingano la na tura con una 
idea plastica della natura 
Non è per lui la na tura un 
moderno rifugio dai conflitti 
di classe Le pi t ture ora espo 
s te a Roma (galleria « La nuo 
va pesa ») hanno nelle forme 
nel co lon nelle immagini ta 
volistiche e ironiche, sempre 
un che di r idente di macchi 
nistico di musicalmente mar 
ciante si pensa ai tempi mu 
Sleali del sovietico Prokofiev 
e ali allegria costrutt iva del co

lore di Leger (la quali tà me 
tallica al limite dell inganno 
ott ico è riferibile, invece alla 
immagine pubblicitaria «pop» 
dell inglese Phillips o alla tat
tilità psicologica di Guerre
schi) Questo momento pitto 
n c o di Turchiaro — si veda 
no pi t ture come II braccio 
destro del LEM Per chi can 
tate7 cosa pensi grillo cosa 
lai farfalla'' L agave acchiap 
panuvole La pappa reale (o 
maggio a Léger) La decaden
za non e il suo fascino Gè 
ramo. Orto nella fabbrica e 

Università 

(1) T AYMOVE 0 condizio 
namento socio economico primo 
fascicolo di una « Ricerca sul 
condizionamento sociale ai ri 
sultato scolastico nella scuola 
dell obbligo ài Sesto San Gio 
vanni », a cura dello Assessora 
to alla pubblica istruzione del 
Comune Le altre due indagini 
che seguiranno e (1 volume con 
elusivo che le comprenderà tut 
te saranno pubblicati entro Van 
no tu corso 

Scienza «magica» 
negli Stati Uniti 

Sono note le polemiche che agitano 11 mondo accademico 
americano (e ne ' la diversità delle s t ru t tu re e tradizioni 
In a l t re forme anche a tn mondi accademici compreso il 
nostro) nascenti dalla sempre più marcata divisione tra le 
due funzioni che tradizionalmente sono affidate ali istituzione 
universi taria — quella didatt ica e quella di ricerca — e dal 
gonfiamento dei fondi finanziari di cui possono disporre gli 
istituti universi tari a t t raverso appunto 1 attività di ricerca 
(si veda ad es il bollettino del se t tembre 1969 dell USIS 
Aspetti del problema universitario Nuove esperienze e solu 
ziom americane II finanziamento degli studi superiori e 
metodi di amministrazione) Qui si legge tra l 'altro « Nei co
mizi elettorali è chiaro che non sì può uscire dalla al ternanza 
di frasi r igorosamente insignificanti ed Incoraggianti da un 
Iato e di appelli ai sentimenti più gratuiti dall a l t ro 

« S é visto come a poco a poco 1 opinione pubblica abbia 
cominciato ad accet tare 1 assurda suddivisione fra insegna 
mento e ricerca come rutti abbiano preso a r ipetere auto
maticamente che la ricerca non deve impedire un insegna 
men to " full t ime che ognuno deve scegliere t ra il pieno 
impiego come insegnante (con un o r a n o al limite p a n a quel 
lo generale dei lavoraton dell indust r ia) o come ncerca to re 
Ricerca poi è diventata una parola magica che include tut to 
dagli esperimenti sul conigli alla m e t n e a latina dalla fusione 
di nuove leghe metalliche alla degustazione di poesie mo 
derne E chiaro come in questo clima vengano battezzate 
ricerche tutti i pretesti possibili pur di avocare una fetta 
dei bilanci univeis i tan Mancando i criteri oggettivi nelle arti 
e nella le t teratura mancando un concetto sociale intorno a ciò 
che è a t to a costituire il curriculum normale degli studi 
1 afflusso di denaro pubblico non potrà se non accrescere la 
disonestà e la lat i tudine del te rmine " nce rca " » 

La consapevolezza che dovrebbe scatur i re da queste pole 
miche non evita che continuino a nascere in seno al mondo 
accademico americano le iniziative « scientificamente » più 
s t rane ad es come apprendiamo da un più recente bollet
tino dell USIS 1 Is t tuto NTL per le scienze applicate del com 
por tamento figlia un università con « lo scopo di promuovere 
studi sulle tensioni sociali del mondo moderno e suggerire 
soluzioni agli innumerevoli problemi che ne derivano » La 
università sorgerà nello Sta to della Virginia su un te r reno di 
151 ettari nei pressi dell Aeroporto Internazionale F Dulles e 
si prevede che entrerà in funzione nel 1971, essa non sarà 
limitata alla sua sede t e r n t o n a l e ma avrà succursali in tutti 
gli Stati Uniti che ne a m p l e r a n n o e ne es tenderanno 1 prò 
grammi a^ra un corpo insegnante formato da professon re
sidenti e dagli oltre cinquecento psicologi sociologi psichia 
tri americani e s t r a m e n che fanno parte dell istituto NTL 

Questa \o l ta il denaro pubblico sembra «ben speso» i 
cittadini americani devono essere orgogliosi di contr ibuire a 
pacificare questo mondo turbolento, centinaia di studiosi sono 
ormai raggruppati ufficialmente per met te re a pun to sistemi 
di prevenzione e repressione delle tensioni sociali (noi a i r e m 
mo alcun nomi da suggenre per a rncch i r e eventualmente la 
già vasta équipe di scienziati) dopo la soluzione « alla gre
ca » che cosa mai inventeranno' ' 

Lucio Del Cornò 

Riviste 

Dickens cent 'anni dopo 
Charles Dickens è u n o scrit

tore, che a lmeno all 'estero 
gode non solo di una s t raor 
d i n a n a popolar i tà m a anche 
di una for tuna crit ica in con 
t inuo sviluppo per le propo 
s te di let tura nuove e ìpe r te 
t r a le quali sono molto inte
ressanti quelle amer icane in 
tese a la r luce sui ! aspet to Ir 
razionale e inquietante da 
scoprire ali in terno della na r 
rativa dlckensiana che riso! 
\c tut te le questioni In una 
forma nitida 

Slamo natura lmente ben 
lontani dal contemporanei del 
lo w n t t o i e che apprezzavano 
fa lui p r c v i k n t e m o n t e se non 
« e l u s i v a m e n t e la freschezza 

la giovialità, la bontà la co
siddet ta « umani tà » 

Nuove ipotesi suggerisce re
centemente « Europe » col suo 
n 488 di d icembre 1969 de
dicato allo scr i t tore ti cui 
centenar io aella mor te cade 
U 1970 

Apre il numero 1 art icolo 
di M B UVILI Aiam siudian 
do i l a p r o r t i tra la narrat i 
va dick s i nn e il secolo 
scorso e JT i suoi problemi 
economici e sne i ih interpre
tati da Dickens che talvolta 
tu perfino precuisore di al 
cune idee che ispirarono sue 
cessivamen t e dei prov\ e-
dimenti poi taci 

Sylvère Monca analizza al 
cuni aspet t i delio stile cUcfeen 
siano che nel loro sperìmen 
taUsrao nella loro audacia ri 
spet to alla g r ammat ca tradi 
zionale annunziano alcune 
conquiste avutesi più tardi so
lo con 1 ar te de! Novecento 

s c o dell ar te d r kenilana fa 
CE rido par t icolarmente n i t r ì 
mentu alle hoielle di datale 
a Grandi Speran e ( t o n s d e 
rancio specifl mente 1 SORTI di 
Pip fanciullo) a Barna 
bp Rudae 

Garb e e i i l t r t io t testi 
marnarne SÌ- ÌO q H IL di A 

Lauran e M L Coudert , ap
passionata la lettura delio 
scr i t tore Pierre Parai , nel con 
fronto Dickens Andersen, in 
teressantl le analisi specifiche 
di Grandi Speranze (H Più 
cnère) del Grillo del focolare 
Natale (N Stephane) diurni 
nante l intervista del regista 
Claude SanteUi 

Nella parte dedicata alla tor 
luna di D ckens ali estero chi 
scrive quest a r t colo met te in 
luce per 1 Italia c^me la cri 
t ira uff ciale abbia approfon 
dito ancoia una volta la sua 
f r i t tu ra dalla cul tura di 
m i ss a 

u. p. 

Posizione scomoda — è un 
clamoroso omaggio al reali 
sino innestato da ternane! Le 
ger sul cubismo rivoluziona 
r io 

Non è un omaggio al gu 
sto cubista ma il riconosci 
mento da par te di un immagi 
nazione pittorica positiva e 
cost rut t r ice de) fatto che uno 
sguardo sintetico sulla realtà 
contemporanea non può muo
vere che dal punto di vista 
della cit tà e della cul tura del 
la ci t tà 

La quali tà positiva e co
s t ru t t r ice dell immaginazione 
di Turchiaro è una qualità 
pittorica preziosa nella pre
sente situazione del lavoro dei 
giovani Si tenga conto che 
tanta par te della ricerca dei 
giovani, in questi anni, si è 
sviluppata nella dimensione 
poetica della cit tà ma essen 
zialmente pBr contestare e r i 
fiutare la ci t tà come dimen 
sione sociale nella quale scien 
za, tecnologia e Industria han 
no cooperato alla nuova espan 
sione capitalista e Imperiali 
s ta Sono rar i . Invece i pitto
ri i quali d ipmgano guardan 
do alla colossale trasformazio
ne impressa nella s t ru t tura 
sociale da scienza tecnologia 
e industr ia come alla d imen 
sione moderna della cit tà in 
cui la classe operaia si evlden 
zia s toricamente e fa la rivo 
luzione socialista I pr imi qua 
dr i con vegetali e animali nel 
Io stile oggettivo e positivo 
di Leger (del Léger che di 
pinse il Paesaggio romantico 
del 1946 che è d p r imo d una 
s e n e con la giacca operaia , lo 
Omaggio a David del 1944-49 
e / cos t rut tor i del 1950) so 
no stat i dipinti da Turchiaro 
nel '64 

Pr ima furono ambigui e a 
michevoli incontri di animali 
con oggetti industriali Sub! 
to dopo furono foreste gremì 
te Turchiaro ha dipinto la 
nuova germinazione te r res t re 
Poi ancora pi t ture di giungle 
vietnamite con un gran gioco 
plastico di vegetali animali 
a rmi aerei e sputnik Per mol 
fissimi artist i giovani in ispe-
cie va r icordato la lontana 
giungla vietnamita è stata la 
vicina tragica verifica della ne 
cessila dell a r te e del fare a r 
te Tucrfaiaro ha dipinto la 
giungla vietnamita come una 
te r ra invincibile capace di m 
goiare le macchine da guer 
ra e di farsi forte e piena 
di vita nell incontro conflitto 
COD gli oggetti della tecnolo
gia e dell industr ia Turchiaro 
ripopola io spazio del quadro 
con una metafora naturale 
della città moderna e n s c o 
pre pi t tor icamente la giungla 
grembo che fu dipinta da 
Rousseau il Doganiere come 
sogno aurorale nell età della 
macchina e dei conflitti di 
classe per il socialismo E 
aell immaginazione di Tur 
chiaro il Doganiere è « nvisi 
tato » da Leger cubista li qua 
le, si sa riconosceva entusia 
s t icamente il debito verso 
Rousseau Dalle figurate giuri 
gle vietnamite der ivano q u e 
ste ult ime immagini di una 
t e r ra verdeggiante immagini 
sognate d un mondo buono 
propr io in un momento tn cui 
a molti al t r i autor i passa la 
voglia di cos t rui re Alcuni 
quadri sono dei piccoli dia 
mant i di p i t tura conferma e 
crescita pit torica di una natu 
ra che sembra essersi vaccina 
ta con u n misterioso s iero tec
nologico ed essersi così torti 
ficaia da diventare come nel 
quadri di Max Erns t un sur 
reale « giardino ingoia mac 
ch ine» 

Con 1 amato Léger ora Tur 
chiare i> 'ò dire p i t toncamen 
te che 1 espressione è un ele
mento t i oppo sentimentale 
per lui, che la figura umana 
si può sentire come un ogget
to e, poiché la macchina è me
ravigliosamente plastica U 
pit tore può da re alle figure 
vegetali animali e umane la 
stessa plasticità Le immagi 
ni più felici sono sempre del 
le metamorfosi del mondo or 
garuco nelle macchine e vice 
versa ma la tconoi; ralla fina 
le è data sempre dalle forme 
di una natura riformata che 
il pit tore figura come un co
smo abitabile e armonioso 
Con la sua volontà costrut
trice con la sua immaginazio 
ne positiva e marciante con 
la sua tavola ironica Turchia 
ro dà forma a un mondo do
ve la n i t u r a cosmica mangia 
al legramente la tecnica E 

un continuo gioco di sorDrese 
pit toriche che nascono d i i con 
trast i tra gli oggetti tigurati 
da vere e proprie battaglie di 
volumi « alla Léger » 

I contrast i sono costruit i 
con franchezza di colore e dì 
volume rifiutando le sfuma 
ture, cercando l'evidenza pia 
stica ambigua tra il metallo e 
la pelle mimetica degli an ima 
li e delle piante Ogni immagi 
ne è un brulichìo dì t r am 
mentì ferraglia, toglie, inset
t i , nuvole giubbott i rettil i fio
ri , parti dj macchine spazia
li ecc A quadro dipinto l'im 
magma risulta di bella natu 
ralezza un balletto meccani 
co che agisce come un grl 
maldello nel nostro modo di 
vedere abi tudinar io E la luce 
lunare del colore part icolar 
mente in II braccio destro del 
LEM e Or to nella fabbrica 
dà una dura ta visiva alle for 
me delle cose che si canea di 
molti significati e memor ie e 
prefigurazioni E non guasta
no 1 ironia e la malinconia con 
cm sono figurati gli insetti 
che si a r rampicano da padro
ni sul metallo del LEM gril 
li scarabei e cicale cne pei 
quanto metallizzati d i scenda 
no sempre da quelle cicale che 
e rano care a van Gogh perchè 
erano s ta te care al vecchio 
Omero col loro canto s t r iden 
te sulle città morte del pia
neta 

Dario Mìcacchi 

Bologna 

Terza 
biennale 

della giovane 
pittura 

«Gennaio 70s è il titolo 
della terza edizione della Bien 
naie In temazionale della Gio
vane Pi t tura in allest imento 
a Bologna nelle sale del Mu 
seo Civico per la fine de) 
mese 

L'organizzazione della bien 
naie è s ta ta affidata dall 'Eli 
te Bolognese Manifestazioni 
Artìstiche a Renato Barilll 
Maurizio Calvesi, Andrea Emi 
Liani e Tommaso Trini 

GU ar t is t i italiani invitati 
alla manifestazione sono 34 
E previsto l'impiego di un 
mezzo Inedito il « video recor 
ding » cioè la registrazione su 
nas t ro di azioni « eventi » e 
proposte elaborate dagli art i 
stt nel loro studi o ali aper to 
Queste registrazioni verranno 
poi t rasmesse in continuazio
ne duran te la mostra su al 
cun] moni tors mediante un 
Impianto a circuito chiuso 

E catalogo sarà formato in 
gran par te da elaborati or i 
ginali inviati dal trentaquat
t ro autori (progetti , collages 
Ubere composizioni) riprodot
ti in foto-litografia 

Notizie 
| S l i Inaugurata al Palaz 
zo Reale di Napoli ia 5" RAS 
SEGNA D A R T E D E L M E Z 
Z O G I O R N O che quest'anno 
dopo le precedenti edizioni 
dedicate alla pi t tura, alla 
scultura ed al la scenogra 
f la è stata riservata alla 
i graf ica » 

All 'attuate Rassegna par 
tecipano Importanti nomi 
dell 'arte graf ica scelti da 
una giuria delia quale fanno 
parte Alberto BOATTO 
Raffaele D E G R A D A Fi l i 
berto M E N N A Paolo R I C 
C I , Nicola SPINOSA Lea 
V E R G I N E 

La Rassegna resterà aper 
ta al pubblico sino a tulio 
Il 5 febbraio 1970 osservan 
do l'orario di museo lunedi 
mercoledì giovedì e vener 
di ore 9 14, martedì chiù 
so sabato e domenica ore 
914 e 17-21. 

martedì 2*7 
TV nazionale TV secondo 

9 30 Lezion 
Ir clcse Stona \ i p e i 
! fini tecn eie MPICCOIO 
5 a e tecn ca i s ra r T 
Stona dell Arte 

12 30 Antologia di sapere 
La terra nostra dimora 
IO3 puntata 

1300 Oggi cartoni animati 
13.30 Telegiornale 
15,00 Replica delle lezonl 

del mattino 
17,00 Centostone 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazz"' 

Spazio rotocalco per pm 
giovani 

18 45 La tede oggi e 
Conversazione di Padre 
Mariano 

19 15 Sapere 
Vita in LS<\ ultima pun 
tata 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 

20,30 Telegiornale 
21,00 Elisabetta 

d Inghilterra 
Tragedia di t erdinand 
Bruckner Regia di bdmo 
Tenoglio Tra gh inteipre 
ti Lilla Bngnone Gian 
ni Santuccio Giuseppe 
Pambien Ferdinand Bru 
ckner nato in Germania 
e trasferitosi ali estero 
dopo l incendio del Reich 
slag messo in scena dai 
nazisti divenne famoso al 
la fine degli anni venti 
quando il suo dramma 
Gioventù malata fu rap 
presentalo a Berlino 11 
lavoro di ispirazione gene 
ralmente espression sta 
rappresenta\ a polemica 
mente le degenerazioni 
irraz onahstiche della gio 
^entu tedesca piccolo bor 
ghese alla vigilia del na 
zismo 

23 15 Telegiornale 

19 00 Corso di tedesco 
21 00 Teleqiornale 
21,15 Dentro il cai cere 

L ultima puntata dell in 
eh està di f milio Sanna e 
\ i rigo Montanari illusti a 
g ì esempi (scarsissimi e 
sperimentali) di tratta 
mento umano dei detenu 
ti nelle carceri italiane 
Gli autori si nferis ono 
anche a quanto m questo 
campo si e fatto ali estero 
e illustrano le linee del 
la riforma carceiana che 
da fempo attende di es 
sere varat i 

22 15 Oscar Peterson 
I a tiasmissione cons ste 
di ui a vip/ione del con 
certo tenuto da Ptteison 
a Roma qualche me'-e fa 
e si in er =te nella sene 
ri d cata ai * glandi » del 
W 7 dei quali tuttavia 
a pai ere di molti Peter 
son nonostante la sua 
tecnica notevoliss ma non 
fa parte 

Lilla Brignone 

I Radio 1 
1 C or ole rddio ore 7 S 10 

12 13 14 15 17 20 23 6 
Corso et 1 nqua njlebe 6 30 

| Mat tu l no mus a e 7 10 Mu 
• s ca stop 7 15 ler al Parla 
1 mento 8 JO Le canzon del 

matt no 9 Voi ed io 11 30 
, La Rad o por le 5cuolc 12 38 

Giorno por giorno 13 15 II 
1 pi- ino e I ul t mo 14 16 Buon 

pomenggo 16 Programma per 
i ragazzi 16 20 Per voi g o 
vani 18 Arcicronaca 18 35 
Italia che lavora 19 05 G ra 
d sco 19.50 Luna park 20 15 
La battaglia di Legnano 22 30 
Vilhers de (Isle Adam 22 40 
Orchestra diretta da Zeno Vu 
Icel eh 22 55 11 medico pei 
tu t t 23 Oggi al Parlamento 

Radio 2° 
G ornale radio ore 6 30 7 30 
8 30 9 30 10 30 11 30 
13 ^0 15 30 15 30 17 30 
18 --0 19 30 22 24 S 
Prima di cominciare 8 40 I 
p ota jon i l 9 Romanica 10 
I iantas co Ber l io i 10 15 Car 
la Carmen Vi l lani 10 35 Ch a 
mute Roma 3131 12 10 Tra 
sm ssoni r c j onal 12 35 Que 
sto 51 questo i o 13 45 Qua 
drante 14 Come e parche 
14 05 Juke box 14 30 Tra 
s i s s o i i regionali 15 L ospi 
te del pomer ggio 15 03 Non 
tut to ma d tutto 15 15 Pi 
sta di lancio, 15 40 Nautica 
tarDvann ng e campeggio 15 56 
Tre minuti per te 15 Pome 
nd ana 17 3E Classe unica 

17 55 Aperi t ivo in musica 
18 50 Stasera s amo ospiti 

d 19 05 La clessidra 19 55 
Quadrifoglio 20 10 Ferma la 
musica 21 Cronache del Mez 
zog iono 21 15 Novità 21 40 
Orchestra d retta da Nome Pa 
ramor 22 10 Appuntamento 
con Prokofev 22 43 II pa 
dione della terriere 23 05 Mu 

Radio 3° 
ì u Co i c e r l od apertura 11 15 
Mus che italiane e oggi 1 1 4 5 
Cantate barocche 12 20 (Don 
G ovanni 13 Intermezzo 14 
Musiche per strumenti a fiato 
14 30 II d sco in vetrina 
15 30 Concerto sinfonico 18 
Not z e del Terzo 18 45 La 
droga nei secoli 19 15 Concer 
to della sera ^0 15 M sichf 
pian stlche 

Controcanale 
POLIZIOTTI T R U A G L H T I -
helle ultime puntate soprattut 
to iteli ultima anzi Coi alba ha 
acquistato un certo spessore 
oltre il meccanismo puro e seni 
plice del « giallo & (che per al 
ITO ha funzionato assai bene 
dobbiamo dire) I personaggi 
hanno cominciato a delincarsi 
se non altro nella loro dimensio 
ne psicologica il momento mi 
ghore del teleromanzo starem 
ma per dire è ì,tato quello fina 
le l inquadratura conclusiva 
sul volto stupito e amai amente 
iroso del poliziotto interpretato 
da Glauco Mauri Mauri lo 
avevamo già notato è riuscito 
a dare al suo personaggio una 
autonoma consistenza che ap 
punto ha conferito intensità a 
quella inquadratura dietio ta 
quale era possibile intuire un 
travaglio non banale Del resto 
il finale a sorpresa con l ucci 
sione del protagonista era tn 
consueto proprio perché era de 
terminato dalle necessita del 
meccanismo « giallo » ma piut 
tosto dai risvolti umani della 

stor a Pm ti appo Rossano Braz 
zi ha aderito pienamente a que 
sti risvolti soltanto nell ultima 
puntala e cosi la parabola del 
suo personaggio non ha avuto 
la forza che avrebbe potuto 
avere 

D altra parte i dati puri i 
moventi che stavano al fondo 
della storia di Coralba erano 
ancora troppo esili anche nelle 
parti meno consuete del tele 
romanzo a mancava qualsiasi 
connotato sociale In fondo l uni 
ca autentica idea era quella 
dell amicizia contratto (ra i due 
poliziotti l unica sulla quale gh 
autori si i ano qua e la seffer 
mali hel complesso duniue 
nemmeno questa volta si e an 
dati al dt là del « e allo » di 
confezione Bisogna dire pero 
che la confezione era nettameli 
te migliore di quella dei con 
simili prodotti televisivi soprai 
tutto grazie alla moderna e di 
sim otta regia di Damele D An 
za e alla recitazione di alcuni 
attori 

Insomma Coralba fi a dimo 

strato che se si lolesse si pò 
ti ebbe lassare anche in TV 
otmai ad un «giallo» italiano 
costruito nella prospettiva dptla 
indagine psicologica e sociale 
MARGARET P t R * AMIGLIt -

La sostituzione di Carmen Vi) 
lam con Margaret Lee nello 
spettacolo La domenica e un al 
tra cosa ha ben poco serico ci 
sembra (ma del resto m questo 
programma ben poche cose h in 
no senso) Maigaret tee inff ti 
non sa cantale riesce appena 
ad accennare qualche passo a 
suon di musica parla un ita 
hano stentato h realta la Lee 
esiste solo almeno m una certa 
misura come pi esenta f sua 
e sullo schermo è questa sua 
presenza che di solito i iene 
generosamente sfinitala Ma L t 
domenica e un altra cosa è uno 
spettacolo teleusno ed è per 
di pm destinato alle famiglie 
Margaret quindi viene ridotta 
a dimensioni « domestiche » e 
pertanto dn iene patetica 

g. e. 

Da lunedi 2 febbraio 

Sciopero ad oltranza 
negli istituti d'arte 

La decisione presa al convegno nazionale di Ferrara - Gli istituti sono 
ancora esclusi dai benefici di legge che favoriscono fa scuola secondaria 

FERRARA 26 
A part i re da lunedi 2 feb 

braio gli allievi degh istituti 
d a r t e italiani a t tueranno uno 
sciopero a oltranza La deci 
sione è stata presa al] una 
mmità al condegno nazionale 
che ha visto presenti qui a 
Fe r r a r a delegazioni proienien 
ti da 34 città In un dotu 
mento votato al tei mine dei 
lavori si rileva che gli or 
gani mimsteiiali nonostante 
le lotte in corso nelle vane 
scuole d a r te dimostrano un 
assenteismo totale gli istituti 
continuano pertanto a rima 
nere e sdus i dai benefici del 
la legge che fd \onsce la scuo 
la secondaria le magistrali 
ed i licei artistici e che ii 
possono sintetizzare nel'a isti 
tuzione del quinquenn n ncn 
nosciuto come presupposto per 
una riforma 

L attuazione dello sc iopuo 
a oltranza wene ind cata nel 
lo stesso documento come 1 ul 
tima ed unica forma di lotta 
possibile dopo le posi t u e espe
rienze delle sett imane scoi se 
che com e noto si concreti? 
zarono anche m occupazioni di 
istituti fatti poi sgombrare dil 
!a polizia Quando quest ulti 
ma battaglia raggiunse il s to 
culmine i piotagonisti deci 
seio ai numi si a l e n i r à e 
di nd e ire nel 1T LLnn i o il 
giorno utile per una risposi i 
de! funemo Ha fatto seguito 
invece un silenzio assoluto e 
di fronte alla mancan?a di g ì 
ranzie circa le m e n l i c a z o n 
poste gli ali evi degli ist tu i 
d a r te rispondono ora con il 
ritorno massiccio aJld k>tra 

A proposito della Marshal Field 
V | numero dell 11 ti cembie 

19(J dtl noslio g oi mie a pa 
l~r\d i r jpane un aiticelo cu 
Lieo i ^ u i i dante le a t t in ta del 
a M ii sh il }• eld oiganizzazio 
n per la diffusione e la ven 
d t i delle opeie della Società 
« 11 hbio del Mondo » L arti 
colo riguardava anche gli at 
t es tament i assunti dall Ammi 
n s tntore delegato dtlla Società 
sig Aron H Franco nell eser 
e zio rl{ Ila sua attività dire 
?ionik e sp^a ilmcnte nei con 
finiti del pei sonde di \ e n d t a 

I d Sot <_ld hi I H aniente pm 
tes t i t i nei i nostr rilievi af 
fermil i* tlu. l i m i ^ i o r p i i k 
dei LOI iboi ten che u i n n i li 

e idil Ì il ! br svolge solo atti 
u n tonili mentue ad inteci i 
zione d propi redditi a carat 
tere li so the il detto ptisonale 
e st<i o tmpre egregiamente 
Hall ito „li agenti e ì subagen 
ti sono stili scritti ali E \ \ 
S\RCO per quinto non ne a\es 
^ero ri i tto e tutti sono ^tati 
comn i IE liqu dati e tutelati 
M.C.0 ti i 1 notine del Codice 
Ci\ i j . i < d <_ ono il e 
< lini \ i il i itef-on i 
t I ipp e77tmcnli s afl< i 

n i ] < ss IH e i linn i 

(Hi 

mìo iJt cJ non é mai 
nr i e i ? on sti non si e 

\c t t i d i ini o romano 
è m i si i to cosi \estilo 

su un cocchie né ha pagato 
100 000 lue liei ottenere ir pre 
stito una cintai ra 

11 sig Fianco si aggiunge 
che ha iniziato la propria atti 
wta in Italia come semplice 
produttore M C solo valso delle 
tecniche e dei metodi più mo 
derni ed avanzati m fatto di 
vendita di l ib i come dei lesto 
tutte le grandi Case Editrici 
s\olge le piopne funzioni di 
dirigente umanamente con 11 
considerazione do» uta a chuin 
que la \on nel più assoluto ri 
spetto d"lle opinioni altiui e 
nell ì stretta ossenanza della 
norma! \a in materia di lavoro 

S afferma infine che la 
Soni la < Il libio del mondo* 
agi ce conlorn u n i t e j tutte 
le kgg del 1 iesp e che fili 
utili soio impegn i per imest 
me ni i a nche nr 1 M ezzogiorno 
do\e è sorto uno stabilimento 
che da t i la\oro a centinaia di 
laboratori 

Abbiamo p ibbhcilo tutto 
q n n t o U Maishil I elri ha dt 
siderato che s conoscesse su 
Rinrmlp o\e la n t i c i e r i ap 
pai*) l i Kn modo tori coi 
traiti e s s t i m con alcuni et 1 
l i bon i n che hinno lis i 
h ^ >c 11 i e pi i t ih ontt ist 

>no intht m ooist pio « dur« 
a uàu ìrn. n im\ il n as, -.ti i t i 
(M Laioro al q \\ in definì 
t m speMon il compio di dt-
c dcrc M olilo "i istilla 
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