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Un meceanismo fondamentale per l'autodifesa e l'offesa del sistema 

Dall'intervento poliziesco alia discriminazione classista, alia segregazione, ai condiziona-

menti impercettibili e sotterranei che preparano e sorreggono 1'intervento autoritario 

La repressione net nostro slstnma 
culturale (diamo qui at termlne cul-
tura II significnto estenslvo che PSSO 
ha nell'antropoiogia moderna, quel-
lo cloe del complesso dl at l iv l ta e 
comporlamenti che conlraddlsllngue 
un dato Insleme soclale, una data 
struttura « socletarla », una « civi l-
ta >) non porde mal In attuallta. Sla 
che essa si esplichl sulla pelle del 
slndacallstl o del tavoratorl a ml-
gllala denunclatl od Incorceratl, rel 
dl aver loltalo per un mondo ml-
gllore e piu urnano, sla che si pre-
sentl brulalmenle attroverso tortu
re ed ucclslonl, sla Infine che essa 
si reallzzl mediante segrecazionl, di-
scrlmlnazionl, escluslonl ubbldlsce co -
stantemente ad un dlsegno politico e 
soci.ile dl conservazione e dl rea-
zlone. 

Essa si Inquadra in tin processo 
generale dl deterloramento delta co
scienza dell ' lndividuo In cul reazionl 
nutomntiche ed isterlche convlvono 
asslamo ad atteggiamentl passivl ed 
ncr l t ic l , apalla e poverta dl spirito 

critlco e costruttlvo si associano ad 
un Impoverimenlo graduate del le esi-
qenze dl rlnnovamento e mlgliora-
mento. Elementl tutt l questl che nella 
loro tendenza dl base spingono a man-
1ener> In vita sltuazlonl abltudlnarle 
« conservatricl, le quail costitulsco-
uo un fert i le terreno su cul si svl-
luppa la repressione. 

E Infatt l II manlenlmento dello sta
tus quo. In prima istanza, sla esso 

dl nntura psicolocjica o socio-polillca 
e II pilastro su cul si regge la teo-
ria generale della repressione sia 
nei suol risvoltl pratlcl che nei suol 
assuntl leoricl. Ognl azlone che esor-
blta da questo schema organlzzativo 
precostitullo, va r l f lutata, rlgettata 
e repressa. La solldlta stessa del si
stema culttirale la si puo misurare 
dalla sua eHlclenza nei reprlmcre 
0 dalla Inclslvlta del suol condlzlona-
mentl operantl rlscontrablll a tutt l 
1 l lcel l l : Individuate colletllvo, pslco-
loglco e soclologico, pedagogtco e 
cullurale In genere. 

F'rasl sempllcl ed elementarl come: 
»l , i mamma vuole che prenda bel 
votl, perche e segno che studio e 
pol cl tlene ad avere una figtla cho 
prende bel votl per fare bella figu
re con le sue amlche n, nascondono 
meccanlsml dl condizlonamento n vol
te nemmeno controtlabill i qunli in-
seriscono un problem,! dl apprendl-
mento e di elevazlone culturate In 
un progetto repressivo, individuate e 
colletllvo, di cul la cultura come c 
espressa rial modello dt clvilta in cul 
viviamo e tramlte e veico'o. Proprio 
per la polledrlcita dei suoi aspetti e 
la differenzinzione dei suol Interven-
t l , la represslone come forza dlfen-
stva ed offenslva del sistema cultura-
le che la esi)!rme ha radicl profonde, 
tortuose ed a volte inesplicabill. 

In superficie essa si presenta con 
la messa In atto dl meccanlsml au-
tor l tar l e coercitivl che nella loro 

linearita e brutalita danno sostan-
za e corpo ad un fenomono che altr i-
nienti risulterPbbe astratto e frutto 
dl fantastichei ie inclividtiali; esse so-
no la provn o la verlfica delta sua 
esislenza. 

In profondita Inveco oqnl Interven-
to autoritario e preparato da una se-
rle dl clrcui l l di condizionameiiti che 
agiscono in maniera Impercettiblle ed 
Insondablle, i quail costltuiscono la 
slruttura portante delta rearessio-
ne e della sua acccltazlone. lissl di-
vengono porcepibill allorche cadono 
nella sfera della cosclenza viva e 
crit ics ed cnlrano In urto con I nuo-
vl bisogni provenienti dall ' lnteino del
la persona umana o dal contesto so-
cialo In cul vivo. Solo in occasione 
di questo conflitto tra le forze del 
cambiamento e le forze della conser
vazione scalta tangibilmente il mec
eanismo di repressione utlllzzando 
coclici costuml, violenze; se questo 
conflitto non si produce all'esterno 
la repressione opera per vie sotter-
ranee ed inestricabill. 

Capire II fenotneno repressione sl-
qnifica dunque capire quail sono I 
meccanismi che lo sorreggono, lotta-
re contro In repressione signiflca 
lottare radicalmonte contro I condl-
zlonamentl e gli accomodamentl che 
la rendono possibile, La scuola, II 
lavoro, In famiql ia, i rapportl con le 
altre persone cho cl circondano pos-
sono divontnre — e spesso di fatto 
dlventano nella socleta capitalistica 

— ntrettnnte opportunity per repri-
mere, la religione, II sesso, I'asslsten-
za, le niodnlitn nssocintive e di con-
vivenzn si possono trasformnre In al-
trettanti veicoli dl repressione; Tin-
seqnante, il rlcercatore, II giornali-
sta, il medico sono alio stesso tempo 
soggelti-oggeltl dl repressione, sul 
bambini, su) glovanl, sugll f idult i, sul 
vecchl; la repressione ha seinpre mo-
do dl colpiro escludendo, rlcoveran-
do, segregando, condnnnando. Allora 
sorqono spontanee alcune domande: 
la repressione e Tunica forza che un 
sistema culturnle possiede per affor-
marsi e perpetuarsl oppure esistono 
nl tn strumenli che possono dare luo-
qo n nuove forme di cultura e di che 
nnturn essi sono, reali o illusorl? 
E poi ancora, che cosa e h repres
sione nnlla sua cssenza, a q ml! leggl 
ubnidisce, come agisce e si mani
fest.-!; infine quand'e che un inler-
vento dall'eslorno o da un estraneo 
o amico viene percepllo come « reprl-
mente » o « libernnlc »? t 

Gli interlocutori che abbi.imo scel-
to per rlspondere indirettnmente a 
queste domande sono bnmblnl che 
sono oggetto costante di repressio
ne, mamme che senza rendersene 
conlo sono portatrlci di repressione, 
insegnantl cho rinunclano ol prlnclpio 
dl autorlta perche linnno sperlmenla-
to su se stessi qli effettl pernlciosi 
della repressione: ascoltlamoll. 

Giuseppe De Luca 

GASPARE, 10 anni, f i -
glio di immigrati dal 
Sud, frequenta la ter-
za elementare in una 
scuola speciale 

« Mia mamma voleva chlu-
dermi in collegio e farmi 
uscire a 18 annl con un me-
stiere In mano, mlo papa in
veco si & opposto... pol ml 
hanno trasferito nelle scuo-
le special] perche i bambini 
della 8Ciiola in cut mi trova-
vo erano pettegoll e raccon-
tavano alia maestra che U 
prendevo a botte, la maestra 
si e lamentata a sua volta con 
la dottoressa e questa m) ha 
passato la vlsita e ml ha chle-
sto se volevo che ml trasfe-
rissero nella scuola speciale. 
Io non sapevo cosa dire, la 
mamma ha detto dl,al, U pa
pa era aJ lavoro e non poteva 
intervenlre. Mlo padre mi di
ce sempre che mi troverd ma
te nella vita perche non ho 
studiato e che & molto brutto 
fare U muratore perche si 
lavora molto e pesantemente. 

Non ho studiato, perche ml 
lnteressava giocare, la mae
stra non ml lnteressava non 
aveva slmpatla per me, agli 
altrl metteva sei e faeevano 
gli stessi errori che facevo 
io solo che a me dava cinque 
e questo ml annolava molto, 
la maestra ce l'aveva con 
me... andr& a fare lo stesso 
mestlere dl mio padre perche 
non ho studiato. so fare ap-
pena la mia firma... mi sento 
diverso dal mlei compagnl 
perche loro hanno ancora 
possibility dl studiare io no, 
loro sono piccoll io sono gran-
de, loro sono ricchi lo sono 
povero, non ho la minima In-
tenzlone di far spendere soldi 
per i miei stud! e me ne va-
do a lavorare ». 

LUCIA, 10 anni, figlia di 
impiegati appartenenti 
alia media borghesia 
milanese, frequenta la 
quinta elementare in 
un Istituto private 

<La mamma fin da quando 
•ro bamblna ml dtceva che 
se facevo la segretaria dl 
azienda prendevo un buon stl-
pendlo, allora ho declso dl 
fare la segretaria di azienda. 
a tne non piacerebbe stare 

chiusa tutto il glornn in un 
locale ma se non faccio que 
sto non so cosa fare. Ho sem
pre paura dl essere bocciata 
perche la mamma ml minac 
d a sempre dicendo che se sa
rd bocciata ml toglie via da 
que3ta scuola dove ml trovo 
bene. Quando e arrivata la 
mla sorellina mla mamma 
aveva una pancla grossa ma 
non sapevo che e'era la so
rellina dentro. perche mi ave 
va detto che I bambini U por 
ta la clcogna. piu tardl a 
scuola I'lnsegnante ml ha 
splegato che quando una don
na ha la pancla grossa vuol 
dire che aspetta un bambino 

I bambini nascono dalla 
mamma, dentro U suo corpo 
e'e una grande valvola che 
a poco a poeo diventa grande 
sino a quando 11 bambino non 
si sviluppa completamente. U 
bambino gllelo da U slgnore. 
il papa non so che cosa ol stia 
a fare In famlglia... papa e 
mamma si sono sposati per 
avere anche del figli perche 
se non cl si sposa non si 
possono avere del bambini, 
Bia non so come fanno ad 
avere del figli.. Se non si 

lavora si rimane lazzarnni. 
non si hanno conoscenze 
amici non si scambiano idee 
non si "uadagnano I soldi e 
la famlglia morirebbe di fa 
me: cl deve pagare 11 capo 
ufficio perche noi l'abbiamo 
aiutato e se non ci siamo noi 
ad aiutarlo 1 lavori sarebbe-
ro sempre alio stesso punto. 
se il capo non ci da quel che 
cl spetta no! dobbiamo fare 
sclopero sino a quando non 
avremo ottenuto tutto. 

La mamma vuole che pren
da bei voti perche e segno 
che studio e pol d tlene ad 
avere una figlia che prende 
bei votl per fare bella figu-
ra con le sue amiche >. 

ALDO, 8 anni, adottato 
da genitori enframbi 
operai, frequenta la 
prima elementare in 
una classe differen-
ziale. 

f Io sono nato a B. dal-
l'acquario, che e un uomo, non 
so come ho fatto a venire a) 
mondo, mi ha fatto nascere 
U prete, la mamma poi e ve-
nuta a prendermi perchS non 
volevo stare In chiesa col pre
te... stavo In un Istituto do
ve 1 bambini nascono grandl: 
mi hanno preso perche vole-
vano un bambino bello e hra-
vo, nell'istituto mi aveva mes-
so U dottore perche ero gia 
nato. U prete ha detto a papS 
ed alia mamma che sono loro 
figlio. pert io queste cose a 
loro non le chiedo perche nan 
no vergogna di parlare di 
questo... a casa sto sempre 
dinanzi alia TV, ormai e una 
abitudine, non ho amici con 
cul giocare ». 

MARIO, 9 anni, dato in 
affidamento ad una 

coppia che vive in 
parte con le rette per-
cepite per ogni bam
bino affidatole, fre
quenta la seconda ele
mentare. 

«Quando ero dentro I'lstl-
tuto ml ricordo che quando 
dlsubbidivo alia suora mi da-
vano pugni, sberle e calci... 
ora mla mamma ml vuole 
mandare In istituto perche in 
casa non ubbidisco. per6 mia 
mamma non e la mia vera 
mamma, la mia mamma non 
voleva me ma un altro bambi
no me lo ha raccontato lei. 
ha preso invece me perche 
glel'ha detto la euora L'altra 
sera ho fatto un sogno: so-
gnavo dl essere scappato dl 
casa con la mia valigetta e 
dl essere andato al mio 
paese ». 

ENRICA, madre di quat-
tro figli, imptegata vi
ve in una comunita in-
terfamiliare a Cinisello 
Balsamo. 

c Una madre non sa come 
regolarsl con I figli, da una 
parte e presa dal senso del 
dovere di educare I figli e 
dall'altra ha connaturate In 
se determinate regole di vita 
che rltiene gluste... nei bam
bini invece si ha una tenden
za alia ribellione e non si sa 
fino a qual punto lasclarll li
ber! o Intervenire, allora d 
si trova ad effettuare inter-
vent! repreislvi per comodl-
ta e funzionallta. In realta 
chl educa non dovrebbe ave
re problem! personal! e biso-

gnerehbe evitare al ma«imn 
cambiamenti di meiodi pedn 
gogici e u insegnantl che 
sono all'ongine di forme di 
rifiuto che portano a vedere 
il maestro come un mostro 
Sarebhe atispicabile una or-
ganizzazione che consente al
ia madre di avere il meno 
possibile influenza sul figli. 
togliendole il peso e l'auto-
rita dell'educazione 

Le madri devono realizzarsi 
e non essere schiavp dei fi
gli, schiave e padrone nello 
stesso tempo: la societa deve 
aiutarle a stabilirc un rap 
porto autentico coi figli Le 
madri reprimono non a livello 
cosciente ma inconscio: la 
stessa persona che un mo 
mento prima investe i propri 
figli di ira fredda ed income-
nibile morirebbe di crepacuo 
re se sapesse che a qualche 
suo figlio e capitato un inci-
dente. L'elemento matrigno 
e addebitabile alia sfera ir-
razionale ed inconscia. 

n dominio del momento re 
pressivo su quello dell'auto-
nomia e dell'indipendenza e 
dovuto al fatto che oggi so
no poche le possibilita di ri-
flessione sul rapportl con gli 
altri, 1'introspezione mancn 
perche la vita di una donna 6 
dispersiva. fatta dl orario di 
lavoro. spesa. marito. non ha 
tempo di prendere coscienza 
del propri bisogni. essa e la 
prima vittima di un tipo di 
vita che non permette alia 
persona di essere cio che vuo 
le. dl conoscere se stessi. Oc 
corrono nidi di Infanzia. scuo 
le materne per dare piii re-
spiro alle madri e confidare 
nella nuova generazione. 
L'educazione repressiva lede 
la fiducla in se stessi, fa 
dei pavldi. l'educazione anti-
repressiva e fonte di sicurez-
za e di coraggio ». 

MARIEUA, insegnante, 
figlia unica, vive in 
una comune di ragaz-
ze universitarie a Mi-
lano. 

« La repressione da studen-
a non si sente molto perche si 
vive in un ambiente che non 
ci ha abituati a cogliere cer-
ti problem!, adesso ehe sono 
Inserita nei mondo del lavoro 
ml accorgo della forza che 
sprigiona la repressione e co
me esistono del condiziona-
menti che non si 6 in grado 
di controllare. per esempio 
i contenuli dell'insegnamento 
sono mistificati soprattutto 
nella storia svolta secondo 
certi schemi non reali voluti 
da una certa ideologia. La re
pressione agisce attraverso 
la lezione cattedratica, il si
stema dl voto, i'assenza di un 
lavoro comune tra insegnan-
ti ed allievi. la presenza di 
un principio di autorita cul 
sono informati i rapportl inse-
gnante-alunno. 

E' per questo che ho scelto 
dl fare le mie prime esperien-
ze di Insegnamento m una 
scuola non autoritarla, alia 
periferia di Milano, dove non 
esistono ne voti ne pagelle e 
la gente con cui si ha a che 
fare vive un'esperienza di la 
voro di fabbrlca di otto ore 
consecutive. Qui si vede come 
prloritario rispetto alia lotta 
contro rautoritarismo e Ja 
scuola non di elite, U dirltto 
alio studio prima della lotta 
contro la coercizione. Qui non 
e'e una investiture dall'alto 
della figura dell'lnsegnante, 
sia gli alunni che i prof esso
in sono assleme per lmpa-
rare» . 

Dagli « anni neri» alle grandi lotte 
del '68-'69 - Un contributo di analisi 
e di documentazione di Diego Novelli 

Le lotte del '68 e del '69 alia Plat, detonatorc dl una 
rlscossa operaia culminata nell'autunno e che non pu6 dlrsi 
conclusa, sono state oggetto dl saggi e analisi di varla na-
tura. Ora un contributo Important* viene da un volume dl 
Diego Novelli (« Dossier Plat», collana «II Punto», Editorl 
Rluniti). 

E' una raccolta dl volantlnl, artlcoli pubblloatl su pe-
.riodic! e glornali, verball dl riunionl, documentl politlcl e 
smdacali. L'mtento e quello di annoclare esporienze piii recentl 
alle loro radict, agli iianni nen» della Fiat e, Insleme, dl 
Indlcare una saldatura tra lotte nella fabbrlca e lotte nella 
cilta, nei quartleri, tra lotte sociali e lotle politiche. Molto 
rihevo hanno, in questo contesto, la nascila dl strumentl 
nuovi, 11 formarsi dl verl e propri cotlettivi organizzati operai-
student! (trenta gruppi present! nelle lotte di quartiere) at-
torno alia questlone della casa. Meno presente, invece, la 
tematica relative alle esperlenze a livello di fabbnea (1 de-
legatl). 

n dossier — aperto da una prcfazione ciie e anche una 
traccia a tutto 11 discorso svolto dal document! stessi — 
veca in una prima parte, verball di interventi a! Consiglio 
comunale di Torino sulla « ondata Unmigratoria » deterrnmala 
dall'espanslone-Piat e 11 chiaro evldenzlarsl doll'intreccio tra 
potere economlco e potere politico. Un'altra parte e dedlcata 
alio ii lotte di base» ad Orbassano, a Niehelino, alle varie 
inizlative aocentrate sulla questlone «casa» (Torino ha as-
sunto un ruolo d'avanguardla come e noto, con lo sclopero 
generale del 3 lugllo del 1969). 

La polemlca con 1 <t gruppettl <> (lo scontro dnvantl al 
cancelli della Flat tra 1 sostenltor di un nuovo II magglo» 
e chl esaltava le caratteristlche pcculian dell'ii autunno ita-
llano») 6 rlcostrulta attraverso a ticoll e documentl, cos) 
come la « premessa » alio scontro contrattuaie >i rnetalmec 
cjinlcl, gli scloperi alle officlne 32 

Infine, 11 retroterra: 1 priml licenziamentl del 19-19, la 
nasclta del slndacato II glallo », 11 dibattito aperto proprio dal 
comunlsti n sul fllone conslliare» lei 1956, lo sclopero del 
20 giugno '62, 1 fattl di Piazza St.ituto, la liquldaztone del 
premio antlsclopero, le lotte contraddlttorle del '66, le prime 
« lotle di fabbrlca » del '68-69. Un « dossier » utile- soprattutto 
per quelle forze nuove scese oggl In campo alia « scoperta II 
della Fiat e dl Torino. Di estroma attuallta, to questo con. 
testo, un articolo dl Minuccl del 1956 sulla <i rappresentanza 
operaia ». Esso si concludeva con queste parole: « cl sembra 
che proprio oggl In una sltuazlone locale e generale radical
monte mutata da 35 annl dl lotte, la classe operaia della 
grande fabbrlca torinese possa raccogllere il nucleo essen-
zialo deU'esperienza gramsciana, tiadurlo to termini nuovl 
e portarlo a complmento». 

b. u. 

A novantuno anni 

F 
Edward 

M. Forsfer 
Era uno del piu grandi 
scriHori inglesi vivonii 
In Italia era noto per il 
romanzo « Passaggio in 

India » 

COVEOTRY. 8 
Kduarrl Morgan l^orslor o 

morto len a Coventry, Quindi-
ci giorm fa era stato colpito 
da un ftttacco cardiaco. Aveva 
novantuno anni ed era consi-
dorato uno dei piu grand) smt-
ton viventi d'Inghilterra. 

Kia una dcgli tiltwn rvnasti 
fta i orandi mention ctuopei, 
ma non ero un sovrauvissuto, 
ne a sc .s(f.sso ne alia sua ope
ra Al contrano, i-ui via che il 
tempo passaua t hitoi romanzi 
e i sum sanai mordevano sem
pre di put in profondo put eqh 
laceia e put lontana si jaccva 
la sua voce, put forte apparwa 
U suo \nsL>anamanto, put p>escn-
te la sua pnsona. i\on si pud 
dire die Kduard Moisfan For-
sler sia stato una iccchia co 
nosccma del pubbheo dex let-
tori itahani. I put attcnti si ac-
corsero di lui nei W5l, quando 
apparue La linestra sull'Arno, 
una storta di niplesi a zonzo 
per Fnenze, neila quale it gran
de tenia della narratwa jorste-
nana, «solo connetlere» — 
che appare come sotlohtolo di 
un altro suo orande lamanzo, 
Casa Howard - si jaceva sen-
tire cowe d nmbombo dei tim
pani ncil'attacco della a quin
ta » di Beethoven. Ma ata Mon-
tenano ((' il fifolo ro» K quale e 
apparso da noi i! suo When 
Angels Kear to Tread) per co-
loro che avevano potuto leaqe-
re Forster in wjlese, aveva 
proposto i due mondi da con
netlere: e aveva offerto la seel-
ta delh scnttore, una scclta 
onentata sul versatile dell'iro-
ma e della dolcezza. La jama, 
sc d\ fame si pud parlare da 
noi sawenao di Un, Forster la 
taqqmnse in Italia quando ap-
pane la prima traduzione di 
Pas.sagrfio in India (1021), uno 
uno dei put grandi I'.bii del 
nostro secolo. Era stato il suo 
ultimo libro, poi Foister aveva 
pubblicato ran hbn di saggi 
e dt novelle e si era clnuso nei 
stlenzio forse perche il tenta-
two di conttettere aveva rice-
vuto, in questo mondo divtsn, 
pm dt una tragxea smentila. 

Scnttore lontano mille mipba 
dai clanwri dell'mdustna edi-
tonale, non areva inai solleci-
tato il consenso intorno a M ' 
eppure, fm dai prim'i amu del 
secolo e dot tempi del gruppo 
di Bloomsbury (il diarw di Vi-
dima Woolf illumhia quell'am-
biente e lo rivela megho di ogm 
altro scntto su queah uomxm 
e quelle opere), egh non aveva 
mat smesso di essere presente 
alia coscienza dt scnttori e di 
critici. Le sue conferenze a 
Cambridge (le tenne nei 1027, 
durante il grande decenmo in 
cut apparivano le opere di Kaf
ka, di Joyce, di Proust, HI cut 
Thomas Mann pubbheava Viti
nerant) della sua conversione 
alia democrazta, La montagna 
incanbata; il decennio della suo-
perta di halo Svevo) appan>e-
ro sotto il titolo Aspects of the 
Novel e furono un \unto fermo 
nella storia delle idee sul ro
manzo. Anni or sono, nelle Si-
ierehie del * Saggiatore » op-
pnrveio sotto il fifolo AspelU 
del romanzo. Eta un libreffo di 
noil 7»oi(e paqine. che puntuahz-
zava le idee non tola di Foi
ster: fine del naturalismo. fine 
del nan-are per eslcntioue e no-
scita di un nuovo modo di mc-
contare: \n spoccato verticalc, 
dall'allo in basso alia rtcerca 
di una « reolfci seconda s. il fa-
scino del Ubietto emanava so
prattutto dalla grande vituizio-
ne forstenana della espansio-
ne. Quando un hbro e un gran
de hbro, chiusa i'liltmio pagi-
na sentirai it « iio» suonato», 
udrai il * non detto ^, il « non 
scritto*. e fatti, persone e idee 
continueranno a vivere in te 
e con te. 

Per tulti questi motivi, EM. 
Forster, nonostante il sileiizio 
che eoli stesso aveva fatto in
torno a sd, non era un soprav-
vissuto: egli era uno dei padri 
della narrativa contemporanca, 
e non a caso abbiamo auuici-
imfo il suo nome a quelli di 
Kafka, di Joyce, di Proust e 
di Svcro. Da molto tempo or
mai non st p»6 pit* lavorare 
xntomo alle idee e alle parole 
senza conoscere le sue opere 
creative e i suoi scntli critici 
Ne ora si pud conclude) e sen
za riprendere un tenia (il Un-
auaggio musicale viene quasi da 
se, pcriViudo di Forsfer) cui si 
e s'ofo accennato' il tenia delta 
dolcezza e del «• connelteie^. 
Dolcezza, diciamo ancora una 
volta, non disai mala, stracca-
mente umanisttca, ma aagres-
srea: la dolcezza di Aziz dt 
Passaggio in India, o della si-
gnora Moore dello stesso ro
manzo, di Meg e della signoia 
tVilcox in Casa Howard, di qiiet 
personaggi di Forster che n-
fiutano Vagpresswa banahtd 
piccolo borghese alio stesso mo
do in cui rifnttauo la vwlenza 
e Varroganza impenalista; che 
s\ riuclano proud a battersi con 
tutte le armi dcll'intelhgenza e 
dell'iioma, per raccoghere quel
le ereditd spintuali (Casa Bo 
ward, per esempio: la casa nel
la qvale si muove lo spirito 
vigile della stpnoia Wilcor) che 
piccoli borphesi, volpari e ar-
rofjaii'i quattnnai dispcrdono, 
perdu tncapaci di compren 
derle 

Ottav o Cocchi 

martedi 9 
TV nazionale 
10,00 Film 

(Por Roma e zone coUe-
gato) 

12,30 Antoloqla dl sapero 
Cos'e lo Stato, prima pun-
tata 

13,00 Oggl cartonl anlmatl 

13,30 Teleqlornale 

17,00 Raccontaml 

Viene presentato oggl U 
pnmo epi.sodio di uno sco-
neggiato tratto ria! roman
zo di Wuhera Bush Max 
e Moritz 

17,30 Teloglornale 

17,45 La TV del ragazzl 
I! sapono, la pistola, ecc.; 

18,45 La tede, oggl e 
Conversazione dl 
P. Mariano 

19,15 Sapere 
I segreti degb arumali, 
quarta puntata 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache Italians 
Oggi al Parlamento 

20,30 Telegiornale 

21,00 Guerra e pace 
Seconda parte del film di 

I'omoaimo romanzo di Tol 

22,50 Prima vislone 

TV secondo 
21,15 Persone 
22,00 Speciale per vol 

Dovrobbe an da re in on-
da stascra la puntata de-
dieata a] jazz, che fu nil-
viata la setumana scorsa. 
Vi partecipa Lucio Bat-

23,00 Medlclna ocjql 

W$SI"W ^Bf i to^^ *—'-|f||3l 
WM > JJBHWM^ ^311 
M{& r l l ^ B T itfffil n'" ^^^lw Jwl 

.mff iH^HMJ^iJ 
n V j f J S ^ B H H B i H B ^ ^ B ^ I 

Em n f l ^ ^ ^ H I ^ H B ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H I 
n w M ^ H ^ H I ^ H ^ H ^ ^ ^ ^ H 

^PfiPWHIn 
H^^_J^H 
•n'^3 ! P "^^HIR BgBL jEn^xi 

1 ^B ^vjttiMWPnv /iJsi 
u i S f A > ^ f m r - l f f WmL 

raNMHR 
HfeS^wm HB^BS 
rnHMHuKHMyH^^Hfittii^HB 
^ B ^ ^ ^ ^ H H ^ ^ I H I ^ ^ B B I 

IHMHKBM 
K H H H H 
•HJHHHHHH^^^H 
WM^BBKBK^MKmmMBi^Bm 
ffiuaHHBHBNHHHUfll^BE 

wfwBrwlMlrliWIM 

I^^^HHH BHHHI 
23,00 Teleqlornale Luclo Battlsti 

Radio 1° 
Glornalo radloi ore 7, t), 

10, 12, U , 14, 15, 17, 20, 
23t 6,30i Mattutlno muilcolei 
7,1 Oi Tnccuino mualeelei 7,30t 
Minlcn nsprosioi 7,45i lerl • ! 
Parlamontoi S,09i Sotto artli 
8,30i Lo conionl d«l mottlnoi 
9! Vol od loi 12,10t Controt>-
puntoi 12,38t Qlomo per gtor-
noi 12,43s Quadrlloglioi 13t 
Sorvlzio tpuclalo del Glornalo 
radio sul Camplonalo mondla-
lo dl colclo; 12,31i Un disco par 
I'ostatoi 14i Colonno musicale, 
No) corao dot programmai ri-
•ultatl elattorall. 

Radio 2° 
Glornalf radloi ora 0,25, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,30, 13,30, 13,30, 16,30, 
17,30, 18,30, 19,30, 22, 24| 
ore 6i II mattlnioret 7,43i B|. 
liardlno a tempo dl mutfeat 

ska oaproflsoi 8,40t t protngo-
nlsth 9t Un dUco por I'aitatoi 
9,40i Signorl I'orctioslrai lOt 
U flylle della portlnalai 10,05i 
Un disco per I'ettatat 10,33t 
Chlnmnte Rom» 31311 12,3St 
Invteto tpecfalei 13,4Si Qua-
drantai 14i Come o perchei 
14,05! Juhe-boxt 15t t'oiptle 
dot pomcrigl90i 15,03i Non tut
to ma dl turtoi I S . I S i Plate dl 
lancioi 1S,40i Servizlo ipo 
dale dot Glornalo radloi 15,55: 
Controlueet 16t Un disco per 
restate) 16,S0i Come e 
parchei 17i Buon viaggloi 
17,05: Shawouthi I7 ,40 i Clau
se unless 18! Aperitivo In must' 
cai 18,35: Sui nostrl mercntl; 
18,40: Stasora Hamo oepiti 
dl...t 18,551 Endrlgo sli 19,5Si 
Ouodrlfoglloi 20,10i Invito all* 
sera; 211 Cronacho del Metio-
SiornOi 21,15: Novltat 21,40i 
Un dtico par I'estatei 21,53i II 
medico per tuttli 22,10: Appun-
tamento con Igor Strawlnskyi 
22,43) II cappollo del pretoi 

23,05: Punto dl vlstai 23,15i 
Muaica loggora. 

Radio 3° 
Ore 10i Concerto dl apertu-

rat 11,45; Sonate barocctiei 
12,20: ttineran operliticli 
13,10: Intormoiio; 14,30: It 
disco In vetrlna: 15,30: Concer
to; 17,10: Corso dl lingua In-
glese; 18: Notlile del Terzoi 
18,30: Muska leggcra: 19,15: 
Concerto della sera: 20,40-
Muslchc dl Strawinsltyi 21 : H 
Glornale del Torzo: 22,35- RI 
victa delle Hviste 

ABBONATK 

* Abbonaii ienlo s o i l e m l o r e 

• Ahbonfl iMrtuo annuo , a 7 H u m e r i ) 

• Abbonamenlo annuo (a 6 numen) 

O Abbonamemo annuo (a 5 nurnen) 

*) Abbonamenlo lemeilrale (n 7 numan) 

* Abbonamunto semeilrals (a 6 nunitn) 

9 Abbonamento senieilrala (a 5 Humeri) 

I 10000 

L. i l 000 

L. H 0 U 0 

L. 15 000 

L. 10 850 

L. 9 350 

L. 7.850 
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NAVI 
SOVIETICHE 

per !e 
vostre 

CROCIERE 

Da giugno a settembro 
per le vostre vacanzo 

una vesta gamma di crocfero 
a bordo delle 

rrKKJernlsslmo n&vl dl llnoa sovietIche 

da Qenova, Napcxl, Catania, Gtlndial, Venezla, 
per JUGOSLAVIA.GRECI A, TURCHI A, 

LHJANa EGITTO, BULGARIA, U.R.S.S. 

fnoltro romantlche crociero sul Danubto da Vienna 

^|!lt?Iol"Iw3l IOIWTMIM. . Y>« A. Dwii, T .Til. SJftiK 
m 1*11< Gonova • Vli Cilroll. H/l . Ttl mro 

. t U J P ^ ^ t t MI41 MHDM • Vli M Subi'a 713 • Id f i t " ! 
e PTMM •« voMrt «9onrU xxwt* 
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CAMPSONARIA 

Iliiiiijilffiiiiism 
GIORNATA DEL TURISMO 

Ore 9.30: Convegno promosso in collaborazione con il 
Centro Italo - Svizzcro e con l'Unione Ge
nerale dell'Ospitalita Italiana sul tenia « Ro
ma Ospitale » 

Ore 18,30: Premiazione di Personalita che si sono distin-
te net campo del progresso sociale e della 
cultura e per la couoscenza di Roma e nei 
mondo 

VISITATELA NEL VOSTRO INTERESSE 
Orario f) - 23 
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