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9. Scuola 

I «ghetti 
speciali» 

Che cosa si nasconde ditro il gioco al rialzo 

delle cifre riguardanti I'infanzia subdotata? 

L'ltalia b davvero un paese 
di bambini def ic ien t e mi 
nora t i? E ' questa l ' impres-
• lone che si ricava leggendo 
I dati che circolano e che par 
lano di un milione e mezzo 
di dlsadat ta t i del carat tere 
e del compor t amen to di fi70 
mlla Insufficient! mentali me-
di dl 5R5 000 insutf inent i men 
tall lievi o M casl l imi te» 
<sicl> ecc AgKiungendo le al 
t r e categorie di minorat i psi 
c h i d spnsnrlah e fisici si ot-
te r rebbe un numero che too 
ea i 3 200(100 (il 6% dell ' intie 
r a popolazione e il 25% di 
quella scolastica) Possibile? 

Per comprendere cosa si 
nasconde die t ro ques to gran 
polverone. e bene da re uno 
•guardo a l l ' andamento della 
scnlar l ta nella scuola deli 'ob 
blfgo II 20% del ragazzi ita 
Hani nnn si tscrive alta scuola 
media e il 40% non la por 
t a a te rmine Sono circa 300 
mila e 500 mlla i ragazzi in 
e ta scolastica che non t r e 
quen tano r ispet t ivamente la 
scuola e lementare e la me 
dla Sono ot t re mezzo milio 
ne 1 ragazzi con meno dl 14 
annl che lavorano gia 

Queste cifre, uni te alle al-
t r e r iguardanti Pal to tasso dl 
boccla ture che colpisce quasi 
escluslvamente 1 figli dl cate
goric lavoratrici e del sotto-
prole tar ia to , danno una chia 
r a Idea della funzione che e 
assegnata a ques to Hpo di 
scuola Essa , ol t re a trasmet-
te re 1 contennt l e 1 valori 
della ldeologia borghese e a 
Imporre l 'accettazione del 
pr inciple dl aurori ta f incarna 
t o oggl dal l ' lnsegnante e do-
man) da) pad rone e dal lo Sta
te) ha 11 preclso compi to dl 
esoludere dalla prosecuzlone 
degli studl una rl levante all-
quota dl ragazzi. 

Se ne ha u n a eonferma Ine-
qulvocablle par lando COD 1 
maes t r i Mentre flno a qual-
che anno fa 1 d i re t tor i dldat-
tlcl, o w t a m e n t e seguendo dl-
retHTe generall , raccomanda-
rano dl promuovere , oggl, to 
base a nuove dlret t lve, si ve
rifies u n fndlrlzzo dl segno 
con t ra r to l m p r o n t a t o alia 
maas lma severlta. Tu t to que
s t o ha u n a splegazlone Pas 
sat l I tempi euforlci — a ca-
vallo degll annl *60 — quan 
d o la espanslone economi
c s semhrava richledere un plo 
al to tasso dl scolarfrzazlane 
e un p)ti elevato grado di 
is t ruzione e di qualificazione 
a tut t i t 11 vein (si n cord I 
t an to per fare un esemplo le 
previslnnl della SVIMEZ) og 
gl la societa e 1'economia tta 
liane devono fare 1 conti con 
se stesse o meglio con le 
scel te tmposte dalle class! 
dominan t ! 

La oollocazlone lntemazio-
nale dell ' i talia nel campo tm 
perlal ls ta le ha assegnato nel 
1'ambito della divisione capl-
tallstlca del lavoro a llvello 
In ternat ionale un posto del 
t u t t o marglnale CI6 slgnlfi 
c a ' rtcerca scientlfica lnesi 
s ten te (si preferisce compra 
re brevettl al l 'estero e raf 
foreare 1 vincolt di subordina 
alone al l ' lmperlal tsmo USA), 
dfigradazione e dcqualificazlo-
ne delle university rtdotte 
s empre piu a glganteschi spr 
batol dl disnpcupa7lnne na 
aoosta 

In questo contesto genera 
le TO cercata ta spiegazione 
del processo dl espulsione di 
de terminat i ceti dalla scuo
la del l 'obbhgo Tale processo 
pert>, non e dl facile a t tua 
jsione perche si scontra con 
una sempre maggiore rlchie-
sta di tsrru?innp da par te del 
le classl popolnri e con una 
crescents insoiiPipn7B da par 
te dl queste vf r io gll ostaco 
II che sono frapposti A q u e 
s to punio II pi.ino del cap! 
tale — Indtihbinmpnte eslsten 
te net fam a If rt m e n u si do-
vrebbe pensare come dlceva 
no I ragazzi dt Barblana a 
un Insleme di rot^lle e con 
gegni che da soli si sono uni 
ti a formnre un car ro arma-
t o U quale sempre da solo 
fa la guerra e uccide cloe 
bOCCta — si tnrontra con gll 
Interessl corpnrativi di alcunl 
set tor l della psicoiogta e del 
le scfenze social! 

Gia fiouipes di medici psi 
Chlatrt psicologl e insistent! 
soolall a Tor ino Miinnn Ro
m a e ta s empre piu numero-
•e cit ta sono all 'opera per 
eBaminare i ragazzi, sottopor 
U a test e smistarl i nelle cta1-
sl A Torino, solo per fait 
un esempio, risulta che u 70"* 
degll scolarl che t requentanc 
classl dl agglornamento o dtl 
ferenzia.li provengono dal sud 
E' lo etesso Identlco p roce 
d lmen to a t tua to in Svlzzera 
dove 1 tlgll degU emlgrat! 
Italian! ( sopra t tu t to quelll 
meridional l ) che lncontrano 
dlificolta d! amblen tamento 
nella nuova societa, e qulnd! 
presentano uno scarso rendl 
mento , vengono gludlcaO « rl-
tardat l men t a l i » 

Ecco cosa si nasconde die-
t ro U « gioco al rialzo » delle 
cifre, r iguardant i I'lnianzta 
subdota ta e disadat ta ta . Da 
una par te vi e la necessity 
dl far funzlonare la scuola 
ancbe come «fabbr lca d) de
ficient! » bocolatl e destinat) 
a! lavori piu umiU e sot topa 
gati , grazie alls complacente 
ooper tura orterta da una fa) 
aa « neutrality scientlfica » 
dall'altrsi vi so no i cospicui tn 
teressi che •?! annldano diet re 
la lucrosa gestlone tecntca e 
organlBzativn d) mllioni di co 
siddett i subnormal ! In taJ 
modo gli esrlusl dal clclc 
prodtitt ivo nen t r ano nel cl 
olo stesse al impniando la 
« IndustrlB dell 'asslstenza so-
claie u 

Dal ? iugllo 1!>()9 eslste ad 
d i r l t tu ra U dlsegno a sc r i t 
t o * Si triitta dl una propo 
a t* di legge, presenta ta dal-
l 'on. Poschi e da a l t r i 118 de-

putat l dc, avente Pambizioso 
proposi to dl dare una sista-
mazione e una organizzazio-
ne definitive all ' intiero setto 
re dell 'assistenza socfalB per 
gll incapaci 1 disadattati e ] 
minorat i VI si progetta dl 
sot toporre n scientifiramente » 
a un gigantesco d&pistage di 
massa I 'mhera popolazione 
Infantile italiana ' 

La scuola eonferma cosl 
sempre piu il posto centrale 
che occupa In una strategia di 
lotta anticapitalistica Al pro 
blema delle classi differenzia 
11 non si puo dare una rl 
sposta escluslvamente tecnica 
cioe didattica e pedagogica 
In queste classi debbono an 
dare solo gli etementi che 
presentavano gravl deficit fin 
Dnione Sovietica solo lo 0,6 
0,8% della Intiera popolazio 
ne scolastica le frequenta) 
cloe solo I casl ecrezionali 
a l t ro che <t casi Hmlten' Tut^ 
to 11 resto va respmto con 
derfsione lottando per una 
scuola che nsponda at real] 
bisogni degl! uominl cosl co 
me gla s tanno lottando que 
g!i inspgnantt che contestano 
flni e s t rument i au ton t a r i e 
selettivl di questa scuola 
quegll psicologl e operator! 
sociall che si nf iutano dl eser 
c i tare una delega pseudc-
scientifica per conto delle 
classi al potere quel geni 
tort e lavoratori che vednno 
reallzzato sulla pelle del pro-
prl figli un mostruoso pfann 
dl razlonahzzazione del mer 
cato di lavoro 

Fernando Rotondo 

Notizie 

Il Brasile visto da Jacques Arnault e descrilto come un paese Industrlale e povenssimo che 
sogna dl diveniare un impero in concorrenza con gt| Stall Unit) 

L'Amministrailone comu 
nale di Ferrara — Assesses-
rato Istitunoni Cultural! ~ 
ha promosso e organizzaio 
la rassegna d'arie «100 annl 
dl pltlura belga » (1869-1969) 
che e slata aperta al Palaz 
zo del Diamantl 

La rassegna off re la rara 
occaslone di compiere un 
« excursus » di un secolo di 
ptiHira altraverso le ope re 
di artisti che hanno avuto 
parte determinant nella re-
cente storla dell'arte mon 
diale. 

Tutte le opere esposte ap-
partengono ad una slngola 
collezlone (aw Gustave J 
Nellen, Knokke - Le Zoute, 
Belgto) motlvo questo che 
glustiflca qualche assenza, 
predominanze e scelte, con
d i t ional dal gusto del rac-
coglitore e del me re a to II 
crlterio Informallvo della 
raccoila risulta unitarlo, an-
che se la domlnante gravlla 
sul Surreallsmo, tanto che in 
coda alia mostra vengono 
presentati alcuni maestri che 
/anno capo al movlmento e 
che non opera no in Belgio. 

Dal gmppo di Laerhem-
Saint-Martln, i cui esponentl 
masslmi sono: Xavler e Ce
sar De Cock, Albijn Van Den 
Abeele, Emile Claus, Gusta
ve e Leon De Smet, Gustave 
Van De Woestijne, Frits Van 
Den Berghe, Albert Servaes, 
Constant Permeke, Jules De 
Sutter, Hubert Malta!*, Ar 
mand Vanderllck, si passa 
ad Ensor, Arthur Maria Re 
ner flno a Magntte e Del 
vaux La rassegna present a 
Inollre dlecl artisti a nuovi » 
e cioe che affrontano i pro 
bleml di figurazlone contem-
poranea. 

Le opere esposte sono 160 
circa; II catalogo con oltre 
50 riproduzion! a colon e 
70 In bianco e nero porta 
due contribut! critic! di Emi 
le Langul e Mario De Ml 
chell. 

La Mostra costituisce la 
manifestazione ufflciale della 
XIII Settlmana Nazlonale dei 
Musei prevista per I'aprlle. 

© Politica e societa 

Un insolito libro di un giornalista f rancese 

II «terzo mondo» non esiste? 
Jacques Arnault, gia redattore capo di « Nouvelle critique» e ora inviato deH'« Humanite » ha viaggiato per cinque mesi 

nei paesi a sud del Rio Bravo e ora propone una serie di interrogativi al movimento rivoluzionario antimperialista 

NelJ'ampia 1* I'ura sulla 
America Latina si Uisensce 
con ongtnal i ta 11 n Journal de 
Voyage en Amerique lat ine» 
di Jacques Arnault (due vol 
Edit ions Sociales, Paris) E ' 
un 'opera per certi versi lrrl-
tante, « provocatoria », ma in 
teressante e st imolante Gla 
reda t tore capo di La Nouvelle 
Critique, poi corr ispondente 
alPAvana, per due annl , redat
tore e inviato dell 'organo del 
PCF 1 Humanite", autore di 11-
bri sul calonialismo e sul 
m a n d s m o a Cuba Arnault 
vlaggta per cinque mr";l In 
tutti — o quasi — 1 paesi a 
sud del Rio Bravo Viaggia. 
Interroga s ' interroga discu-
te, prende appuntl , annota ri 
tlessioni Quindi pubblica il 
tut to Ne risulta un testo nel 
quale at t ravnrso un linguag 
glo sempre pacato, spesso iro 
nico, taKulta freddo e possi 
bile scorgere — come dire? — 
una sorta dl gelido furore 
demtstificatorio, una rabbia 
appena trattentita, che prende 
dl mira non solo !e ingmstl 
zie, 1 delittl le menzogne de
gll oppressor!, ma anche cer 
tl suggesfivi luoghi comuni 
che circolano — e sono tenuti 
in alta considerazione — fra 
le sinistra latino-amerlcane ed 
europee 

E' con amara soddlsfa?lone 
che Arnault scopre, per se 
e per ?) iettore 1'esistenza dt 
nazlonahsmi e sciovlnlsml In 

un mondo che farili generaliz 
razioni vorrebbero unificato 
da egtiali probiemi e d.il sac 
cheggio di un soln i m p e m l i 
s m o nazionalismo messlcano 
boliviano, argent ino, cileno 
sfrenato orgoghn di brasihani 
che sognano (non senza soil 
de basil di divcntare un gran 
de impero e gia pensano a 
mettersi in concorrenza con 
gli Stati Uniti.. E ' con una 
lieve punta di dtsprezzo che 
1'autore se \i prenfle con gli 
inventorl della definizione 
« Terzo Mondo » a l l " Terzo 
Mondo — senve — non esi 
ste come non esiste I Ame 
rica ' latina " Che e'e d! cr> 
mune fra 1 tre continent I 
Africa Asia 'imprica? II mo 
do di viv ere delle comunitfi 
indigene tipph altipiani andi 
dim o di'll Amazzonia che si 
possono parasonare a quell! 
delle popnl i7ioni rural! a fnc i 
ne o asiatiche' ' Ma il resto7 
L'Amenca latina e un conti 
nente di co!om?zatori L'Afrl 
ca, I'Asia per I essenziaie, di 
coloni7?ati Cio che distingue 
i'Africa e I'Asia fe ta vetu 
sta degli msediamenti umani 
la sopravvivenza di s t ru t ture 
sociali antlche 1 tabii e le 
proiblzioni che ne sono il pro-
dot to 

L'America fatta eccezione 
per i t e rn ton indiani e un 
continente <=enza passato Se 
I'Atrica e in un una certa 
misura I'Asia furono vittime 

dei d j m i n a t o n stranleri I'A 
menca latina - fatte ecce
zione ancora una volla per le 
popolazioni indiane e gli 
schiavi afncani — non fu vit-
tima, ma responsahiie Essa 
ha la sorte (1 governi) che si 
m e n t a Senza dubbio su di es
sa si sono esercitate pressio 
ni economiche lnglesi e nord 
amencane ma esse non pos 
sono essere identiflcate alle 
Qccupaziom mititari e amim 
nistrative dell'Africa e del 
I'Asia da parte delle potenze 
europee I concetti di Terzo 
Mondo di sottosviluppo mven 
tati da ideologhi europei per 
la loro comodita mi sembra 
no servire soprat tu t to le clas 
si dmgenti locali che masche 
rano cosi la loro responsabi 
tita agli occhl del loro popolo 
e agll occhi degli altri 
" Noi i poveri paesi sottosvi 
luppati " Invece di dire 
" N o i , i proprletari terrieri o 
noi, i borghesl.. " » 

In altri passaggl Arnault e 
ancora piu « cattivo »• « B... 
mi ha parlato dei problem) 
dell'Argentina in termini dl 
sottosviluppo Ho protestato 
Mendoza, la pampa solcata 
dai t ra t tor l Buenos Aires sot-
tosviluppate? Non lo dico per 
B ., ma e'e un uso del con 
cetto d) sottosviluppo che ten 
de a mascherare la response 
bUltA delle classi dirigenti na 
zionali C'e anche un uso dl 
" destra " dell ' anti-imperiah 

Schede 

Carducci anti-borghese 
On'ambiziosa lnizlativa editorlale era s t a u 

gla preannuncia ta nel 1968 dal neo-editore 
Fulvio Rossi dl Napoii che, del ncco piano 
presentato In un pregevolissimo cauJogu 
ora pubblica ben u n d i d volumi La collezione 
s'intitola «Classic! della cul tura i tal iana» e 
comprende testi let terarl , s tonograhci Bio 
soflci e politic!' lo scopo 6 dl «aggiungere 
alle odierne prospett ive della cultura quelld 
consapevolezza dell 'unita del diversi rami 
della vita e del sapere che sola permette di 
non t r a d u r r e e non sprecare nelle mode I 
messaggl profondi che ciascun'epoca port-a 
con S6" w. Direttori del piano della CoUezione 
sono Mario Dal Pra, Alberto Del Monte 
Guido Quazza, Maunzio Vttale 

Fra 1 prtmi volumi rlgura uno dedicato 
alle « P o e s i e » (pagg 680, L 6UO0> di G 
Carducct II curatore e Raffaele S i m che 
al poeta maremmano aveva gia dedicate unc 
studio « Retorica e realta nella poesia giam 
oica del Carducci» (IJ m p o d e Napoii) in 
rul esaltava 11 primato dei «Giambi ed epo 
di »' cioe della poesia critico-sociale hspet to 
a qu*»Ila « lirtca n delle « R i m e nuove» e 
deiip «Orti ba rba re» NeU'odierna introdu 
xione atip « Poesie » Slrri r iprende e appro-
fondisce quella tesi 

Per lui la dlmensione della poesia carduc 
ciana e qupiia della polttictta, la quale af 
flora in ispecie negli annl dei it Giambi ed 
epodi », fra 11 '67 72, e coincide con un mo
menta decisive della lotta politica In Italia 
quello della svolta fra Risorgtmento e post 
Risorgimento. Restlo ad ognl indulgenza \ e r 

•,0 la re tonca politica o la mitologia lette 
n n a Carducci realizza nelle composizioni dJ 
quegd anni una poesia passionate, dj it r o t 
(ura ant iborghese» tale da proiet tare il vi 
j n r e della sua tensione stihstica nella imme 
di8te7za della prassi e t radur lo « in aggres 
siva franchezza espressiva » 

II suo impegno civile rlflette 11 carat tere 
di svolta di quel momentn particolare d 1 a 
nostra s tona fra i ditto, esso nsente anche 
delta prohitsonetd di quella occasione sto 
nca 

Un prezioso con tnbu to in questa direzione 
porta Sirri quando ndimensiona un giudizio 
di F Chabod (r ipreso anche da T De Maurol 
secondo 11 quale Carducci sarebhe stato fra 
gi| oppositori « all 'estensione della istruzione 
alle masse lavoratrici » mentre vero e che 
il poeta si opponeva «al l 'aspet to demago 
giro che eludeva I'l^tanza sociale del pro 
blema » polch^ per lui la istruzione popo 
(are ave\a un spnso so'o se preceduta dallo 
- 1 brrtii dal bisogno » 

<id ogni mndo secondo Sirri 1'inclden/1 
I P P impPEmn politico npl Carducci e tale che 
n^npure dopo I'espenenza dei " Giambi ed 
pnodl i> esso seompare Apparentemente dal 
72 in poi t motivl della malinconia e della 
nostalgia del dolore e della rnorte emergono 
in pr lmo piano ma lo stato d 'animo del 
poeta ha sempre un «fondo etlco-po'itico» 
Ta sua scontentezza ha la sua p n m a ongine 
ne la delusione s toncn post risorgimentale 

a. I. t. 

smo vedete, carl concittad] 
ni, siamo tutti vlttimel » 

« S voleva mos t ra rml as 
solutamente I quart ier i dei ba 
raccati uruguaianl Ebbe 
qualche difficolta a trovarli 
Bisognava che me Li most ras 
s e . a l tnment i — pensava — 
avrebbe falsato la realta del 
suo paese, benche non siano 
(o non siano ancora) le ba 
racche a carat terizzarlo Esi 
ste un complesso miserabili 
sta in molti uomini di sinistra 
latino americani testimoni di 
rrusene talvolta intollerabili 
vale a dire che non sono 'al 
lerate da coloro che le vedo 
no dall esterno, ma spesso ac 
cettate — o non sofferte come 
tall — da coloro che le vi 
vono » 

« X. (protessore deli 'Istitu 
to di economia dell'TJniversita 
di Caracas, n d r ) mi ha rim 
proverato con veemenza dl di 
re che c'e stato un inizio di 
riforma agraria in Bolivia 
di par lare dell 'esistenza dl 
una nazione cilena senza par 
iare dell'inflazione . , di par 
lare di sviluppo del Peru e 
In Brasile .; d! non parlare 
piu a lungo delta miserla e 
dell ' imperialismo (Fra poco 
mi salutera amabilmente at 
traverso la portiera della sua 
Mustang > Evidenternente c'e 
confusione fra il momento 
pur necessano. dell'agitazione 
e quello a l t re t tanto necessa 
« • oftiwaiqo otooojddi3 pap *ou 

Quando dlscute dl guerre o 
dl guernglie , l'A ricorda ai 
suol amici lat ino-amencani 
che in Europa ci sono stati 47 
milioni di mort i nei due con 
flitti mondiali, e nelle guer 
re civih di Spagna e di Gre-
cia, per cm « nella loro mag 
gforanza, gli europei di oggi 
sono dei sopravvissuti» Con 
testa che si possa par lare su 
perficialmente di «paes i ric-
ch! » e « paesi poveri », poi 
che alcuni paesi deli'Amerlca 
Latina sono favolosamente 
ricchi e non solo potenzial 
mente benche abitati a In 
pa r t e» da popolazioni pove 
nss ime (ma anche da fami 
glie vertiginosamcnie ncche e 
da classi medie agiate) 

E' morto 
il pittore 

Waldo Peirce 
\ M \ m R\POT?l Mi^acl i 

sens), 9 - Waido Pence il 
p tHtire ncricano J I L gno la 
Spagn un Li HM 1km uw n 
e It? cui opne sono esposte ii 
tutte le mafigiou tiallei ic di 1 
mondo c moito u n ai'(t<i di 
H(> a nni per a i t ac to t ai d la cc 

Lauicatnsi ad I h n a i d IU 1 
14CH Pr e, non si pp, u v s 
• f dl ni iui i r i ) il id v it * 
mlensj ch> pi i \ H M a mi u 
,ioi [ci ni tu'1!! il mundo In bp^ 
^na racroisL il mi i c r a l e sul o 
t omdp per i tamosi riuadn d 
ton Nel !S)7 lu nonimato di 
rtttore deua faculty di Bt lo 
aiti di Colby Cohe^i unci dei 
niniPiosi istitu'i m c ii sono in 
mo-,fra i sum dip nti 

Ha avuto quattio mog e e n 
que figli 

Analizzando, In Uruguay e 
In Argentina, il problema del 
ribasso dei prezzi Internazio 
nah della carne, della lana e 
del cuoio, accusa le classi di
rigenti dei due paesi di aver 
speculate dall'inizio del seco 
lo su guerre, dopo guerre e 
tension! mternanonal i , senza 
creare nulla di dura tu ro e di 
produtt ivo con il danaro ac 
cumula te , e implicitamente 
ri torce, agli intellettuali di si
nistra di Montevideo e di Bue
nos Aires (lo si legge con 
chiarezza fra le righe) I'ac
cusa di « egoismo » e di « in 
comprens ione» quando voi 
mangiavate tre grofse bistec 
che al giorno, e vi vestivate 
di buona lana e calzavate so 
lide scarpe di cuoio, noi euro 
pei facevano letteralmente la 
fame, eravamo coperti di 
stracci e ci massacravamo a 
cannonate e coi gas nei cam 
pi di concentramento e nei 
forni c r ema ton in un modo 
che voi non potete nemmeno 
immagmare , nonostante Top 
pressione e la violenza di cui 
sono vittime i vostri popoli 
Come potete, oggi, accusare 
le classi operaie europee di 
essersi « lmborghesite H e di 
non « pensare piu alia rivolu 
zione n? 

Di questo passo, non sor 
prende che 1'iconoclastia del 
l'A osi met tere in dubbio la 
utiiita della guerngha come 
n detonatore n rivoluzionario 
(non certo owiamente , il co 
raggio e la generosita dei 
guerngl ier i ) , a t t raverso una 
polemica esphcita con Debray 
(« L'errore di R^gis e qui- la 
sua mancanza di attenzione 
all 'aspetto politico del proces 
so cubano» , intorno a Fidel 
Castro si t rovarono «r iun i te 
la borghesia, la piccola bor 
ghesia la Chiesa, 1'Universi 
ta ii. Fidel Castro era « diven 
ta to 1'espressione di un flus 
so politico nazlonale »), ne 
che si spmga sino a sfiorare 
con I 'ombra del dubbio la fi 
gura mora lmente piu alta 
che I 'Amenca Latina abbia 
espresso m questi ultimi an 
ni quella di Che Guevara 
L'A sottopone infattl la vi 
cenda conclusasi con I'eroica 
mor te del rivoluzionario ad 
una analisi politica implacabi 
le fondata sia sulla realta bo 
liviana sia suile stesse teorie 
esposte dal « C h e » nelle sue 
opere e approda ad un giu 
dizio sostanzialmente nega 
tivo 

Abbiamo dato del due volu 
mi di Arnault una Imma 
gine volutamente unitaterale 
e deformante L'opera ha ben 
altri m e n t i certo Ma ci in 
teressava di met tere in luce 
come mdicazione agli even 
tuali le t ton italiani quello che 
ci sembra essere U suo meri 
to pnncipa le la rimessa in 
iisnussione con un coraggio 
ntellpttuaie non ind fferente 

sehbene con esitl che si pos 
sono ancbe non condivldere 
aflatto di presunte venta so 
stenute nel nostro paese e in 
generale in Europa, da una 
pubblicistica influente e n au 
torevole » in ragione della sua 
soverchiante abbondanza 

Arminio Savioli 

Programmi Rai-Tv 

martedi 10 
TV nazionale TV secondo 
9,30 Lezionl 
Inglese, appbcazioni tpc 
niche, stona, matematica, 
storta dell arte 

12,30 Antologia di 
Le ore deJl'uomo, 
tata 

sapere 
pun 

13,00 Oggl certoni animali 

13,30 Telegiornale 

15,00 Replica delle lezioni 
del mattino 

17,00 Poly e le sette stelle 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

a) 1 ragazzi di Mainland, 
b) Braccobaldo show 

18,45 La tede, oggl 
19,15 Sapere 

Un secolo di industna in 
Italia, 4 pun tata 

19,45 Telegiornale sport, 
Cronache iraliane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Tuono su Sycamore 

Street 
Teledramma di Reginald 
Rose Regia di Mario Mis 
siroh Interpret! Paolo 
Boncalli Lra/iclla Lalvd 
m 1 uit?i P slilli Andrei 
na Paul Rose e uno dc 
gli autori telei isu i ame 
ncani die na mdinz^atn 
il huo impegno soprattuttu 
veiso i term sociali, e per 
questo si e difleienzidto 
dagh alln 

Tuono su Syco??ioie 
narra delle famighe di un 
quartiere « alto » dl una 
citta dl pro\ m< ia c he si 
nvoltano brutalniente, ii 
no a tentare d linciaggici. 
contro I a rnvo di un uomo 
che e stato condannato 
per i'omicidio colposo 

22,05 Dentro il Giappone 
11 document an o di Fran 
cesco De Feo e Giovanni 
Giovannini si conclude 
con un esame della situa 
zione politica giapponese 

23,00 Telegiornale 

10 00 Film fner Roma e 
zone coileqate) 

19,00 Corso di tedesco 

21,15 Quando I uomo 
scompare 
Cummcia una mohiesUi di 
r-ernando 'Vrmafi con tcsto 
di Mmo Mon CLI'I SUI po 
poll pnmil iu (he per va 
ne i iniom Vdnnu SLompi 
rendo 

22 05 Elza Soares 
Rtgistrato m un teiti > 
romino ecfo un allrf ic 
cilal ne e pml igoni'-i i 
ti la cantanip lotk IH,T-I 
liana 

Radio 1° 

12 13 14 15 17 2D 2 1 , 
G JO Mal tutmo mas cale 7 e 
10 M j s a sion 7 43 Calte 
danzan c E 30 Le camom del 
matt no 9 l/oi ed o 11 30 
La Rad - ucr lo Sciole 12 10 
Ca ]traDpu lo 1 2 33 G orno 
pet giorno 12 43 Quaar to 
(|l a 13 J5 II primo e I u l t -

Ruon pomenggio 
16 Program 
IS 20 Per 

IB 20 

nostri merc?ti 19 05 
Giradisco. 19 30 Luna-park 
20 15 II Marescalco, 21 10 
XX secolo, 21,15 Gianni 

22 20 II restauro ita 

i r t 5' 
d h.s 

Radio 2 

log 

b 25 
7 30 S 3b 9 30 10 30 1 1 30 
12 30 13 30 15 30. 16 30 . 
17 30 18 30 19 30 21 55 
22 24 6 Prima di comin-
aare 7 43 Bihardmo E> tern 
po di musica 8 40 I prola-
gori st 9 Romaruica 10 Con 
Mompiacdm nel cuore. 10 15 
Canta Bruno Lauzi 10 35 
Ch ama' Rom? 3131 12 35 
Questo si questo no, 14 Co
me e perchS 14 05 Juke Box 
15 L ospite -lei pomeriggioi 
15 15 Pista di lancio 15.40 
Servtzio spec ale de Giornale 
Radio 16 Pomendiana 17 55 
Aper t vo in nus ra 1 8 35 La 
clessidra 20 10 Ferma la mu 
»ca 21 15 Noxita 22 10 
Appunramento con Beethoven 

ped i nudi 23 05 

Mu; I eggsi 

Radio 3 

Andreina Paul 

Ore 

del l 
mezzc 
menli 

10 Co 
15 M 

11 45 

lelodrarr 
14 W 

a tiato 

icerto di apertL 

,inehe da cam 
12 20 Galler 

ma, 13 into 
usichD per sin 

14 30 11 disc 
ma 15 30 Concerto sin 

17 4C 
Nolizie del Terzo, IS 45 II se 
sto eontinenie 
to della sera 
del Q 
del T 

e 20 

ngere, 
rzo Z-

R v sta 

19 lt> Conce 
20 15 L arl 

21 1! G orna, 
30 X X X I I Fe 

di Venez a 2 
delie r viste 

Controcanale 
IL PESO DLL DfcAARO - (on 
una mtciltnre oraaimzazionc dtl 
ado Ltia stona immoilalc di 
Oi son U die? airehbc potulo 
avere una collocazione miglio 
re e data \a sua bremta ntprt 
to ai film? d> narmale proqram 
mazione avrebbe anche potato 
con^entire a Lain a di conclude 
re la rassegna m modo piu or 
gamco Comunque e andata co 
me e andata rimane i! fatU) 
c)ie alcune centmaia di m}g]iaia 
dt lelcpeUaton hanno ai ulo la 
possibihta di avusteie a un film 
medito in Italia e piobabi! 
mente destmato a nmanere ta\p 
se non fosse irtteri cmita la TV 

On ha scelto di a^sthterr a 
Una stona immoitalc e sloto 
ben ripagalo a sembra Toman 
do alia temalica di Quarto po 
tere — del resto inai abbando 
nata del tutto — UWIes ha en 
struito mi raecanto che. tra I a\ 
tro, per tl suo equilibria interno 
e per i modi slesu delta Jinr 
razione conteneia paiecchic in 
dicazwm vahde anche per i films 
destmati alia teleitvtone Si no 
tava nella narrazione uno sfor 
zo di smtai le atmnsfere e i 
dialoghi ei ann pai Ucolarmenle 
mtensi e I azione peraltra as 

sai crania as^umeia COM il suo 
lahie di paiabola 'Scene come 
quella del colloquio mtturno tia 
il padrone e il contabilc o come 
} nllra convei sazione tia it pa 
dione P il mm maw olfnrano 
una illummante miofisi della 
mentahta p dei metndi di coio 
w che tondano d pwpno pole 
re e la piopna esistema sul 
denaro In it pain di liattitte il 
denaro i p n u a piesentato addi-
ritlura came compontnte c sen 
ziale della peisona sf< ̂ a del 
capitalist), p d allra paite d 
peso del denoio cnndizionai a 
tutti anche coloro che airehbc 
m Tohito eii>pine libcn paUvo 
il pertonaggio destmalo a <nm 
bnletigiaip il futuin 11 capilah 
sta stesso tenu a schiacciato al 
la fine dal peso del suo pote 
re fondato sul denaro ma non 
si tiattaia di una facil mora 
le « contolalona v ijen^i dpfl ul 
timo tocco della traqedia Tutti 
gli ation dalla stcsso Welles 
a Jeanne Moreau lerrdei ano 
assai bene i! ruolo dei riipet 
tn i personaaai puntando s ; 
una certa fisiita ch p^pre^to 
ne che acludeia secondo noi 
ninttamenle opm awco piico 
logico 

I \ A T\C1LL S\LVCZZA -
La terza punta to di I'na pistola 
in \emlita t* appaisa, specie 
nella paite conclusiva, tu/eno 
TC alle due precedent! Fmo ad 
un cetto punta \l contras-to tia 
le i icende indiutdurili e te v> 
cpride collettioe a\ ei n conUibut 
to nod i rilmettfe a raffauate U 
nuclco del diommo TIKI quan 
do i due pitim si sono fusi e In 
i endelta di Rai en c dn enuta au 
lovtaticamente I azione deosn a 
per evttarc la gneira il discoi 
=n fi e fortempnte mdcbolito 
Questa paite finalp puo anche 
(^'•cn-' ccinsidcia!a snnhn' ca 
jna aUnra bisoana due (he ad 
essa non n aieia ptcparato 
d reuista Cattafavi con ii tea 
lismo delle punt ate pieccdenti 
D altra parte la 'onclusionp era 
dibole in se in quanta moral 
sfrca non a cam il momento 
miolioip della puntata forse 
cotisisfcra iic?llci coit/pssioiifj di 
Raven In icalta qui sono re 
nuh alia luce t hnuU c le foi 
zature di Giahum Gieenc die 
Coltafan non ha lohtto o ia 
pitta colmare ne modifwaie 

g. c. 

Anche con 1'informazione , 
si difendono i tuoi interessi 

] Nal i l imo dello tpetuloi inpopolare dopo it g ta n d i os o iciopero gen ere I e 

I Giornali governativi annunciano: lancio di lacrimogeni e scontri tra reparti di PS 

l Unit a 
feW 

\ppello delle tre Confederazioni a 
f*y\ consolidare I'unita dei lavoratori dopo 

# il grandescioperogenerale di mercoledi 

K CASA: APERTA LA VERTENZA 

L Uli^cin pohtico dFl PCI •ulln 
,encril( * mi ialli di Mila 

\o '</4 
, ' , ' CGIL, CISL e UIL impegnano il governo a trattaic l 

le tno Mjitenitoi 
F B I • • Abhotidruento annuo (a 7 r u m i r i I L Z\ 

i l l I • Abboridmento annuo (a 6 nomert ) L IB 
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