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Storia 

Sarajevo: morte di un impero 
r, i t t i interessante volume sul «jroviflio balcanico », illumina il retroterra sociale e politico dei colpi 

i i listola cho uccisoro I'arcWica Francesco Ferdinando il 28 giugno 1914 - Gavrilo Princip, I'attentatore, apparteneva alia 
societa segreta doi «Giovani bosniaci* - L'assassinio unica arma in una societa arretrata o spietatamente oppresshra 

II 2 8 g i u g n o del 1914, a 
Sarajevo , u n gtovane pa-
triota bosniaco , Gavri lo P n n -
eip , ucc ideva a colpi di pi
s to l* l 'areiduca F r a n c e s c o 
Ferd inando , e r e d e al t rono 
imper ia l e deg l i Asburgo , e 
s u a mog l i e , Sofia. Ques to 
e p i s o d i o — su cui s o n o sta
l l sparsi fiumi d' inchiostro 
( p e r la crooaca, non m e n o 
di t remi la fra l ibri e d opu-
s e o h ) — fu davvero la cau
sa del la prima Guerra raoi\-
d ia le? C e r t a m e n t e no: l'« in-
ctdente , in u n per iodo di 

Notizie 

a ) d i ttwdi »ul l 'urt»nlttka 
* i arriccMscftno dt un c*n-
t i i lwt * eh* t in * ad * M I man-
cava In H a l U : i Storia dal-
I ' u n w R i i l k i » dvwula a Ma
r l * C a p * * , <» cui • '« • *« •« 
Elnaudi ptAMica I priml * • • 
toml, dwlkat l alia •r(alnl • 
airata alU«i*l lca. Ba»ande*i 
aui riaullaH dalia rkarcha 
piu avantala, Cappa affra 
una aroanlca vlmlana d'lmia-
m attravarta una t fawa dl 
alntaal * larka<r i t ica . Pragio 
di cwtMto Btrwmant* dl con-
•ultaziana a dl itwdia a • « -
cna la r i c d t t z n dal m*to-
rlala kanaf lrafka. 

Nai priml due taml lano 
raccaltl altra mi l l * cariina, 
diaagni a fatografla, cna da 
•all cattituiacana un Itlnara-
rla I m d H * a affascinanla 
nalla vkanda dal priml in-
•adlamantl umani dalK • » * 
iwel l tka, a pal via via nal
la alabaraxian! dalU dv l l ta 
h l t t l i * , agtoU, agaa, mlnalca, 
mkanaa a elpriota. Larga 
part* a dadkata a l l * th i -
dla dal campramarl Italic! 
a, da ultima, al campiutl 
ri iultaN dalrata al lanUtka. 

• Can la <Stor1i dalla fal-
lia i a c La parol* « I * co
ma » la acrlNara franca** Mi -
chal Faucault al * ataicura-
to in Italia una va»t* not»-
rlott . D l Faucault, I'adltara 
Clnaudl pwbblka ara, nai 
• Paparbacfcs • un libra cha 
• I cvllafl* aroankamanta al
ia pracadanta rkarca . < Na-
scita dalla cllnica >, caai si 
InHtala II voluma, ha par ta
rn* I'auarvazlana madka * 
I auai matedl nai dacanni 
crucial! dalla flna dal Serta-
canta. E' allara cha la ma-
dklna $1 affarma com* Utl-
tuzlana autanama, staccan-
d*tl dalla mataflslca d*l ma
la, cui da «acall * ra av-
vinta. 

Cio cha Foucault vuala 
•attolinaar* artravarso II tua 
studio a I'impertanza di qua-
tta memanta dalla mtdicina 
nalla caatltuilona dalla mo-
darna sclanza dall'uam*. 

# L'adltoro Ulrica Hoapll 
ha annunclato I'uiclta dl 
una callana antelogka dl 
* slant* social!, dlratta da 
Paala A m m a u a r l a intitala-
ta « L a c*n**c*nta tocloio-
$ i c * » . I voluml raccagll*-
n n i M I contrlbutl fandam*n-
tall dai divarti aattarl dalla 
ftcianza aociali (apaisa In-
trovabill e m*l tradaHi), a 
intandana ca>tltulra nai lor* 
Insiama un'ancklapadla do-
cumantarla dalla canatcanza 
taclolofllca cha orlantl la 
•tudanta a la ttudlota in aat-
tarl In casl rapid* *»pan-
ilona da mancara talvolta 
di un'adaauata protpartlva 
i lorlca. II prlmo voluma, an
nunclato par I prouimi glor-
ni , a Sociologia della reh-
gione, a cura dl Darlo Za-
dra. Ad a*»a aagulranno, nai 
prosalml math Sociolodia ru-
ral«. a cur* dl Claudio 
Stroppa, Sociologia dei con-
sumi a cura dl CI*mp*alo 
Fabr i t , Antropologia cultura-
le a cur* dl Laura Bonin 
a Antonio Maraiz l a poi 
tutil all altrl voluml pravi-
t t l dal programma. 

#> Pubblicatl In coadlilont 
dalla Santoni-Accadamla • -
dltorl, tono u»clti I priml 
du* voluml dalla nuova col
lation* « I I maattrala • : una 
callana di poatla modarna 
dlratta da Carlo Bo. I I no
ma daila nuova collana na 
Indka ancha I ' indlriuo; ac-
ca alcunl tra I tltqll praan-
nunclatl: Catalra: Poe^ia e 
negritude, Sanahor: Poesie 
d'Africa, Poesia cinese del 
nostro tempo. Poesia di pro-
testa negro antillana. Altrl 
voluml praMntaranrw t»»1l 
•pa* * * Inadltl — a adltl M i 
lan to parzlalmanta — dl pa*-
M cha hanna avut* un In-
f lutto aulla tplrlto dalla 
nuova umanlta In farmaila-
na: tra cjli altrl sano praan-
nunclatl: Artaud, Blok, Can-
dr*r$ , Oulllon, MaJakavtklJ, 
Naruda. I voluml, in maltl 
cat l , nan aaranna aamplkl 
raccalta dl vara! pmanta ta 
crtNcamonta, ma, artraversa 
un' apportuna artkolatlona 
del ta i t l , racharanna taflfli 
* document!: un d lKorto , 
claa, attuala, al larfato alia 
raa i t i tpirituala, t to rka a 
aacla-polltka dalla ojuala I 
paatl hanna tratta l ipirailo-
a*. Setta ouatto proAlo van-
no Inquadratl I priml dua 
voluml uacltl: Naflri USA, 
Nuove poesK? e canti a Tutti 
i poanu di Paaternak. 

normah relazioni internazio-
nali, non avrebbe dvuto co-
si tragiche conseguenze; 
ma, nel l 'estate del *14, fu 
un « dono » al partito Vien
nese del la guerra, che gia 
dal 1908-9 aveva cercato 
un pretesto per attaccare 
la Serbia, « pacificare > gl i 
slavi del sud, e s tendere il 
domin io del la Casa d'Asbur
g o fin quasi a l le porte di 
Salonicco. 

L'attentato v e n n e conce-
pito e reaiizzato negli am-
bienti de l l e soc ieta secre
te degl i s lavi del sud (Ga
vri lo Pr inc ip faceva par
te di una ai e s se : quel la 
dei «Giovan i b o s n i a c i » ) . 
Francesco Ferdinando fu 
ucciso , « p e r protesta con-
tro la condiz ione di eolonia 
de l la Bosnia e dell 'Erzego-
vina e nel quadro del la lot-
ta per l 'autodecis ione nazio-
nale *, da patrioti che, a 
causa dell'arretratez7a del la 
loro societa e de l l e condi
t ion i prevalent! nel loro 
paese , erano « d e l ribell i 
primitivi , e in quanto tali 
incapaci di adattarsi al le 
ideologic moderne dei mo-
v iment i di massa contro i 
s i s temi di oppress ione >. 

E' dunque interessante 
vedere la s i tuazione del la 
Bosnia e deU'Erzegovina al
ia vigi l ia del grande con-
fh t to del 1914-18. Questo 
appunto, ha fatto. attraver-
s o una r icostruzione pun-
tuale ed ampia, Vladimir 
Dedijer , in un l ibro — II 
grovtgho balcanico e Sara
jevo, II Saggiatore , 1969, 
pp. 612 , L 4 000 — costrui-
to in m o d o originate e vi
vace (l'« ambiente » econo-
mico-sociale , pol i t ico, cultu
r a l in cui l 'attentato ma-
turA e m e r g e anche dalle 
« storie paral le le * dei due 
« protagomst i > principal!• 
l 'arciduca e il suo «assas -
s ino >) . 

V occupazione asburgica 
de l la Bosnia P deU'Erzego
vina — sconvolte , dal 1875. 
da una sanguinosa, durissi-
ma rivolta popolare antiot-
tomana — v e n n e decisa, at-
traverso un compl icato giuo-
c o d ip lomat ico , nel 1878, 
al Congresso di Berl ino, do
v e le grandi Potenze . dopo 
la guerra russo-turca e il 
Trattato di Santo Stefano. 
cercarono, sot to l'egida del 
Cancel l iere pruss iano Bi
smarck, di s i s tcmare , dan-
do vita ad un nuovo. pre-
cario « equi l ibrio ». l'anno-
sa, inquietante , « q u e s t i o n s 
d'Oriente ». 

Le due province, sottopo-
s te a un reg ime di occupa
zione militaro, erano tratta-
te come colonie dest inate a 
favorire 1* e spans ione del 
capi ta ls austro-ungarico nei 
Balcani. Vennero c o s t n n t e 
nuove strade con il lavoro 
forzato e per scopi bellici e 
ferrovie; furono aperte nuo
v e miniere di carbone e di 
ferro e fondate industrio 
ch imiche e s iderurgiche con 
capitale statalc , mentre il 
capitale privato, di Vienna 
o di Budapest , \ e n i v a im-
piegato ne l lo s fruttamento 
del le vaste e pregiate fore-
ste . Ma in Bosnia c in Er-
zegovina le autor i t i austro-
ungarichc conservarono la 
servi tu del la gleba, eredita 
del dominio turco, ed i di-
sordini erano continul . 

Circa la meta della popo 
lazione dei vi l laggi era co-
stituita da kmet (contadint 
c n s t i a n i ) , i quail , quando 
1 ' e serc i lo austro - ungarico 
aveva p<xsto fine al domi
nio ottomano, avevano spe-
rato c h e il nuovo sovra 
no cri.stiano abnlisse quel 
rapporti dgran teudali dn-
vuti at musulmani \ i c e 
versa, le autorita asburm-
che annunciaronn subito che 
a fondamento dei rappoii i 
agrari sarebbero rimasti il 
decreto turco Safer, del 
1859 — che I hmet ritene-
vano vo luto dai loro SIKMO 
ri feudal i bosmaci — c la 
l egge del febbraio 1876 in 
base alia quale l hmrt po-
tevano o t t e n e i e la libcrta 
con U consenso del loro pa
drone e dopo a \erg l i p.iga-
to un' indennita concordata 
in p r e c e d e n t 

D o p o il 1878. i kmrl do-
vevano dare un ter /o di 
tutti i loro prodotti ai pro 
pri s ignori feudali; nioltro, 
le nuove autorith csigeva-
no il tr ibuto del dec imo del 
prodotti , che prima \ e n i \ a 
pagato al governo di Istan
bul. I hmct dovevano an
che prestare forzatamente 
il loro lavoro al io stato e 
al le autorita locali ( la « cor-
ve > fu abolita nel 1B93, 
ma « i n c o m p e n s o » venne 
un'altra tassa in denaro) e 
sottostare ad una S T I C di 
imposte d'ogni genere . Co 
me se non basta^se, « i l 
kmet era una vitt ima del 
divario dei prezzi tra i be
nt industrial) , che gli s e n i -
vano per la vita di tutti i 
giorni , che aumentavano, e 
i prodotti agricoli , che ri-
bassavano >. 

P e r c h * gli A s b u r g o man-
tennero nei vi l laggi i rap
porti f eudah? « L I m p e r o 

asburgico era uno stato con-
servatore, non propenso ai 
mutament i de l l e condiz iom 
sociali . C'era poi un con-
fl itto tra 1'orientamento po
l i t ico d e l l ' A u s t n a e que l lo 
d e l l ' U n g h e n a . Inoltre an
c h e il confl i t to tra i kmet 
e i signori feudali musul
mani consent iva di mano-
vrare tatt icamente , metten-
do gli urn contro gli altri, 
spec ie quando il n s v e g h o 
nazionale degl i s lavi del 
sud d ivenne una for?a po
l i t ics II vecch io antagoni-
s m o fra le nuove autorita 
e l musulmani , cau&ato dal-
l 'occupazione del 1878, ven
n e at tenuato per il fatto 
s tesso che era stato conser-
vato l 'ordine feudaie >. 

I colpi di pistola di Sara
j e v o del 28 g i u g n o 1914 fu
rono la conseguenza di que
s to stato dl cose , di que&ta 
oppress ione . Francesco Fer
dinando, e s p o n e n t e dcll'ari-
stocrazia t e r n e r a (era uno 
dei piii gross i lat i fondist i 
de l l ' impero con i suo i va-
st iss imi possed iment i in 
B o e m i a ) e de l l ' e serc i to ( u n 
episodio indica a sufficien-
za la sua mental i ta: in oc-
cas ione de l lo s copr imento 
del m o n u m e n t o a Goethe a 
Vienna, non pote trattener-
si dal l 'osservare: « G o e t h e 
e Schi l ler hanno avute il 
loro m o n u m e n t o , m e n t r e 
molt i general i aus tnac i , c h e 
hanno fatto mol to di piii 
per il loro paese , sono di-
menticat i ! » ) , razzista e an-
t i semita (non a caso fra 1 
suoi consigl ier i c'era il dot-
tor Karl Lueger , • leader » 
del partito crist iano-soeiale 
austr iaco) , fautore di una 
polit ica di centralizzazione 
assoluta ( in contrasto tal
volta, anche con l'impera-
tore, Francesco Giuseppe) 
appariva il s imbolo viven-
te del « ta l lone > asburgico. 

I colpi di Princip, dun
que, € non furono so lo l'an-
nuncio del la morte dell'ar-
ciduca, ma anche del la di-
struzione, quattro anni do
po, del p lur ina / iona le im
pero asburgico e d e l l e s u e 
anacronist iche ist ituzioni >. 

Mario Ronehi 

Riviste 

La «pace» 
sindacale 

« Bnogna nspettare i patti, 
afferma la Conftndiistria e 
qualcun altro e, per rendere 
la dichiarazione ancora piu so-
lenne e impressionante, la pro-
nuncia magan in lingua lati-
na: pacta sunt servanda Ms 
raramente affermazione e sia 
ta Uinto infelicemente apposta 
quanto nel caso specifico In-
fatu, privaLa della sua enfati-
ea sononta, la frase in n fen-
mento a quests materia non 
signifies proprio nulla Con la 
stipulazione del contratto col 
letuvo di lavoro si determina
nt! certe modalita mirume (sa-
lantuli e normaUve) al da sot-

dacale » e a «cos trwgere il 
movimento sindacale m una 
area che ne subordini concre-
tamente rautorvomia, proprio 
mentre il regime di vita nella 
azMnda e nella societa, le du
re condiztoni deH'impronta in 
esso lasciata dal controllo rao-
nopolistico; mentre tutto que
sto, mtrecctandosi, suggensce 
all'analisi la comprenstone di 
nuovi fenomem di • nevrosi 
soc ia l e» , i quali tutto postu-
lano fuorche u l t e n o n forme 
d] repressione sfjciale > 

Cosl faoendo, Bwiaccmi re-
spinge — nferendosi sempre 
ai fattl, alle lotte, alia realta 

to delle quali non potranno 
andare i patti individual di 
lavoro delle unprese tenute al
le apphcazioni di quel contrat-
txi. Nessun unpetnK^ autonia 
tico discende per I singoh la 
voratori di non stipulare patti 
con claui^ile mighori delle 
condizioni minirne previste dal 
contratto collettivo e di chie 
d o m e il miglioramento ulte 
riore in costanza di rapporto. 
Ci6 e tanto vero che accade 
con frequenza del ttiTto nor-
male » 

Abbiamo staccato questa fra
se da un ampio e documenta-
to saggio del segretano regio-
nale della CGIL per la Lom-
bardia, Aldo Bonaccini, sulla 
« Pace sindacale », comparso 
nel numero 21 dei Quademi 
di Rassegna sindacale (L. 800) 
Ixi !»rritto e ricoo anche di H-
fermienti storicl, particolar-
mente per quanto nguarda le 
vicende smdacali dejrli ultimi 
deoennl Ma cio che vale ao-
prattutto e il tateo che il sag 
gio cH Bonaccini coglie ne! se
gno i propositi del psdronato 
denunciando la tendenza co-
stante — e mai rtnnegata — 
a « porre hmiti all'azione sin-

del movtmento in sviluppo — 
ogni lorma di «auro-regola-
mentazione autonoma» delle 
forme dell'azione, mdividuan-
do giustamente la causa pri
ma della pressione ronfmdu-
s tna le per la cosiddetta « pace 
sindacale » nella ncerca padro-
nale del profit to capitalistico 
come unica meta dell'impresa 
Noti so lo , ma res»pinge anche 
qualsiasi suggastione per un 
« accordo quad TO » ai vertici. 
che dunezzerebbe dl fatto il 
movimento nvendicatrvo, oo-
strmgendolo ad abbendonare 
la strategia della lotta artico-
lata utile aeiende verso cui si 
onentano mvece la generalita 
dei lavoratori italiani 

Completano il Quaderno dl 
Rassegna una «Tavola roton-
da » sui dintt i e I poteri del 
sindaoato (con Scheda, Tren-
tui, DegH Esposti, Giamotta 
e Andnanl) , uno studio sulla 
oontrattamone aziendale di Ga-
ravuii, uno scnt to ck Stefanel-
Ii sulla « manovra statale della 
prevldenza in Europa *, una 
nota siu sindacati nell'URSS, 
lnchieste e recensioni. 

sir. se. 

Letters 

Ancora sul marxismo 
creativo e il nuovo corso 

Giovodl 15 ma«olo ahbiama pubblkata una latiara 
dalla rwstra collaboratnc* Laura Conti ch* antrava nai 
viv* dalla tamatica aHronlata da Lucio Lombardo Ra-
die* nall'articolo intitolato < Marxismo creativo a nuovo 
corio » (" I'Unita " , 73 april* 1M9) Pubblichiamo ora 
una l*Hara di un'altra nostra collaboratrice. Carlo Pa 
tquinalli, cha porta ancora un contribute al dibattito 
tull'fttparianza c*co»lovacca. 

Gmnge opportuno per non 
smarrire il hlo rosso degli av-
vemmenti cecoslovacchi il det-
taghato panorama attraierso il 
quale LUCM> Lombardo Radi-
oe porta l le t ton dell Umta a 
cono&oenza dei nuovi orienta-
menti cuiturali che hanno con-
tnbuito a evidenziare e dibat 
tere quegh stessi problemi a 
Cui il n nuovo corso « na ten 
tato di dare una risposta sul 
p:ano delle scelte politiche 

Meno convincente ci appare 
lnvece il n l ievo unilateral-
mente dato all'opera Cwxlta al 
bivio ( lmpropnamente tradot-
ta m italiano La via cecoslo-
lacce a cui si accompagna 
l'entusiasta qualifies di « mar
xismo creativo ». Un giudizio 
che non c* pare colga la pecu 
lianta del nuovo clima cultu-
rale oecoslovaooo al cui inter-
no l'opera del gruppo diretto 
d* Radovan Richta non ha 
mancato di suscieare perples 
sita e riserve critiche propno 
da parte di coloro che da an 
ni portano avanti un medita 
to nnnovamento del pensiero 
manasta — basti qui nchia-
niare il severo giudizio espres 
&u da Karel Kosilc m La no
stra crtst attuale dove 11 tenta-
tivo del gruppo e visto nei 
termini di « u n pretesto per 
\A mascheratura ideologica dei 
ccntrasti sociaM ». 

L'espenenza c'lnsegna che 
non necessanamente i risulta-
ti di un'azione politica rinno-
rrovatnee trovano immedta-
tamente una elaborazione teo-
rica corrispondente e soprat-
tutto umvoca Tanto piii nella 
situazione attuale dei paesi so-
ciahsti che posti dinanzj ai 
compito di scioghere le con-
traddizioni propne del perio
do di transizione e soprattut 
To delle mterpretazioni che di 
esso ha dato lo stali iusmo, 
scno costretti a n a p n r e un 
processo di revision* cnt ica 
che si a w a l e spesso mdiscri-
minatamente delle problemati-
che e degli strumenti piii dl-
versi Cosl non sembra che la 
proposta della «nvo luz ione 
scientif tea e tecnologica » at-
torno alia quale si organizza 
la ricerca condotta dal grup
po di Richta cornsponda alle 
aspetrative suscitate dai temi 
e dai problemi da e s so stesso 
mtrodotti e sollevati. 

Partendo daU'esperienza sto
ries delle societa socialiste, 
« o v e le condizioni dell'indu-
stnahzzazione e lo sviluppo 
economico esteosivo non cor-
rispondono ad una struttura 
sociale realizzante l 'aboliaone 
aelle classi », per U fatto che 
mantengono la divisione del 
lavoro, 1'eQuipe d* Richta, in 
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racito accordo con le scelte di 
uno sviluppo intensivo della 
econom.a cecoilovacca indica
te da Ota Sik, propone un in-
tervento diretto sulle forze 
produttne attra^erso la « n -
voluz-one scientifiea e tecno
logica », per realizzare la com-
p^eta hberazione deU'uocno Lo 
spunio e traito da un famoso 
passu d « C'uidrtsse, dove 
Marx, in seguito al crescente 
>\iluppo del sisfema automa-
tico di macchine, che tende 
->cmpre piu ad emarginare U 
lavoro vivente, avanza aleune 
considerazioru sul progressivo 
tiasformarsi della scienaa in 
una forza immediataznente 
produttiva 

Ma dell'indicazione di Marx 
U gruppo cocoslovacco sem
bra soprattutto raccogliere le 
.pot«s>i suggestive di una so
cieta l ibemta dal lavoro, as-
sai vicine all'Utopia marcusia-
na, al Marcuse dell't/omo a 
una dirmnsione, a cu« peral-
trc si fa esplicito r i fenmento 
De cutto accantonata nsul ta 
in \ece 1 lmpostazione concet-
tuaJe e metodologica che por
ta sempre Marx a considerare 
lo sviluppo delle forze pro-
duttive in stretta connessione 
e interdipendenza con i rap
porti di produzione. Prima di 
giungere ai passo largamente 
saccheggiato da tutta quella 
letteratura tendente a scabih-
re arbitrane in quanto imme
diate e primitive eqiuvalenze 
fra comumsmo e umanismo, 
Marx, la cm attenzione — non 
vs dimenticato -~ e sempre 
rivolta all'analisi della socie
ta capitalistica, m polemica 
contro quanti considerano la 
autoniazione una fonte auto-
numa di n c t h e z / a ne n leva 
invece la contraddizione con i 
rapporti di produzione propri 
del capitale 

Al contrano gli autori dl 
La via cecoslovatca dopo un 
g t n e n c o ri fenmento iniaiaJe 
alia orgaiiizzazione social ists 
dei rapporti di produzione co
me realizzanti le condizioni 
ottimali alio sviluppo della « n -
voluzione scientifiea e tecno
logica » — un r i fenmento che 
non avendo ultenore nsonan-
za nel corso del libro sembra 
piuttosto arrestarsi al piano 
deH'omaggio ldeologico — con-
ducono la loro ncerca sul pia
no falsamente neutro della so-
oieta industriale, scwidendo la 
analisi delle forze produttive 
da quella dei rapporti di pro
duzione Si rivelano cosl par-
tecipi di quella tendenza oggi 
largamente diffusa — basti 
peivsare alia risonanza incon 
trata dalle test di un Aron 
— ma non per questo meno 
arbitrana, actraverso cui c i6 
che deriva da un tipo di orga-
nlzzazione sociale e attribuito 
a una forma di orgamzzazio-
ne tecnica. 

Gravi gli inconvenienti che 
rlvela questo procedere som-
niario Innanjatutto la manca-
ta distinzione fra paesi indu
strial jzzati capatalisti e paesi 
mdustrializzati socialist!. Ci6 
f i v o n s c e fra l'alfro un uso 
n>discrimlnato del matenale , 
che n c c o compare nel libro, 
dondc luogo a meccaniche tra-
sposiziam da un contesto so-
cio-cul*urale all'altro, 

In quests prospettiva viene 
ancJie affrontato il problems 
della pprprinenza dell alicna-
z x n e a l l 'mtemo delle societa 
socialiste Un tema da alcum 
anru al centra di ipotesi e di
scussion!, che hanno portato 
la pan'e pii' awert i ta della n-
cerea marxista a oollocarlo fra 
le contraddizioru p r o p n e del 
p e n o d o di transizione dal ca-
pitahsmo al socialismo. II ri-
ccxKiurlo mvece sulla falsari-
ga della societa industriale 
porta inevitabilmente a smar-
vm il carattere s toncamente 
deternnnat(^ della alienazione 
per trasformarla in una cate-
gona a storica, espressione 
non piii delle contraddmom 
di uno specifico modello di 
sviluppo, bensi di una forma 
di organizzazione tecnica del 
lavoro 

In questi termini la sua sop-
presMone per mezzo della «n-
\oIuzione ident i f ier e tecno-
l( ^ica » \ n?ne a comcidere con 
la aoohzuwie stessa del lavo
ro di quella at tivita produtti
va attravcrso cui l'uomo e ve-
nntiy oggettivandobi in storia, 
nproponendo hegelianamente 
uni di 120 anni dopo la cnt ica 
rr.arxiana la comcidenza dl 
ahtnaz.one ed oggettivazione 

Si scopre cosl il carattere 
parado^salmem'e contradditto-
rio della impalcatura che sor-
rcago la tesi della necessita 
stonca della « nvoluzione 
•>r ontifica e tecnologica*, che 
c n i e p i t a per esaltare gli 
•̂>P»t*i umanistici del sociali

smo ne demanda mvece la 
leah/ra/ ione a forre che sca-
s i < \ i l c a n o l'azione dell'uomo 

La s p r o p o m o n e esistente fra 
l problemi sollevati e la sem-
plicit? della soluzione indica-
"a se ^ fra le cause che pos 
sono determinate un superfi
c i a l consenso £ anche cio che 
m o ' u a \-ahdamente la cnt ica 
di Ko«ik «L'espreisione "n 
volii7ione tecnico ^cien'ifica' 
— s e n v e il filosofo cecoslo-
\-acco — e una mi^tifica/ione 
ch» nasconde i veri problemi 
della scienza, della tecnica e 
della nvoluzione moderna (so-
oialisfa) Gli idcr.logi della f-
vo'u/ione tecniro sc tentifica 
met tono il socialismo in con
nessione con un loro illusorio 
future » 

Hn futuro a rtii <* demanda 
la soluzione di problenii che 
nascono e si nsolvono — e i 
recentl fatti oeooslovaccbJ 
dranjnaticamente lo dimostra-
no — nel presenie sul lerreno 
delle trasformazioni politiche. 

Carla Pasquinelli 
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tema fie. riformatoru « scuole rli 
dilmquenza » e luoghi di sett 
;ie t' tuft altro che nuoio in 
<iue-to paese questo e uno de 
<jh a-.|>flti medioeiaii del'a rea' 
ta italuxna di cui si parla a re 
yolan interlaid e che continua 
regolarmetite ad esistere. tm 
mutalo in bel otorno, forse, « 
arruwa a ottenere qualche pro-
yrei^o anche m questo campo 
e allora qualcuno avra maoan 
il toraaaio dt so«tenere che si 
e atiuata una riforma di grande 

ultimo, ct lio ve-entatQ una m 
chie^ta di Vanuela Catrmgher 
sul tema era una inchtesta cn
tica. Qiriamente. via mof't, 
molto debole Debole nel tono 
generate, tnnanzitutto latti i 
gnciiiU cOtittr nufili the n »o«« 
itati TifertU airebbero mentato 
una condanna assai piu reci^a 
e un tono astai piu apprcssut* 
e poiemico Ma TV 7 sembra 
non vossa *sollei-are scandalo* 
nemmeno in un *ettore come 
questo. Delxtle, inoltre. Vinchie-
sta era sul terreno delle imma-
gtm Tutti t fattt ct sono itati 
rtjeriti indirettamente: abbiamo 
iu>to ben poco dealt ustitutt di 
cui $i parlaro. E' dtpeso solo 
dal fatto che penetrare in que 
stt vstituti e certamente diffici
le? O e dtpeso anche dal fatto 
che il gtornalnmo televisivo ha 
ancora da not una convuetudme 
cost scarsa con la cronaca. con 
la documentaztone diretta9 in 
alcum nformatorn pit operatori 
sono entrati: non e stato pro
prio possitnle nprendere qual-
cosa di piu tn quegh mterm? 
Infine. sarebbe stato giusto 
ipingere I'mchteita molto piu a 
fondo sulle orwim del proble 
ma. 

Aon e un caso che i riforma
toru nana quellt che sono in 
questo pae*e. cio comsponde 
ad una certa concezione della 
* cducojtone », della « pumzto-
ne > e della * dehnquenza » D: 
questo bisogna d.scutere, se non 

si i uoie che la genie pen.tt che 
quella dei riformatoru e una 
piautt < mi^ter-usa > Ma <jm, 
lerto wterieiifjono i soldi hmt 
ti generali della impostazione 
d- T\ 7 

Migliore. dal punto di usta 
della documentaztone tuna e 
delle osserra*ioni di costume. 
ci e sembrato i{ sen izto d» 
Marco Montaldi >ul * tifo » di 
Manchester qui. / i pacata cro
naca e le asacrta^ioni del com 
mento erano contrappuntate da 
tmmauim sianiticatne mtellt 
urnivmente uirtiU. in inulie 
polemica da\\ operatore Ma the 
neoi 

• • • 

IL GRANDE SPETTACOLO -
La TV si e mohitttata al com 
pletn come * piu del soltto per 
it ii ro a itaiia lilecronaca a 
parte, il pnrro processo aUa 
tappa era talmenie qremito dx 
imziatue. dt collegamenti dx 
personaqf/t. che ad aleune co*e 
st e doiuto rmuntiare .Molto 
bene t" in queste occasiom — 
ma solo in queste occasiom — 
che la TV ct mo^tra finalmente 
le sue mtalion possibtlita. ct 
mo^tra che anche il pomeriggw 
pud essere uttlizzato come xonm 
« viva » della piogrammazione; 
ct nostra come s: puo solleci-
tare al maisimo la partecxpa 
ztone del pubbheo a un awenx-
mento 

Purtroppo. poi. le posstbxltta 
del mezzo lenaono sfruttatc. tn 
queste occaswnt, per alimenta 
re il dtvtsmo e la mitologta 
sportiva' xn questo pnmo pro 
cesso alia tappa la chtave dxvx-
stica e patettca c retortca i 
slata adoperata fin troppo — 
se n'e accorto anche Zavoh C'e 
da sperare che net prossimt 
oiorm si ncsra a dare alia tra 
stnissione almenn un taglto piu 
spigliato. the ruenta un pn' 
meno dell'atmosfera ttptca dt 
certe cronache dei quotidtam 
sport i vt 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAPERE 

Prof 111 di protagonliti: BUmarrk 

13.04 OGGI LE COMICHE 

13,30 TFLEGIORNALE 

15,30 CICLISMO 
Da Mirandola, telecronaca drll'ArrKo della tappa Brrtcla-
MirandDla del 52" Giro d'ltalia e Processo alia tappa com-
dotto da Serflo Zavoli. 

17,00 GIOCAGIO' 

17.30 TELEGIORNALE ed ntrazioni del Lotto 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
Chiss* chl lo sa ? 

IMS LA CURIOSIT/V DELLA GENTE 
Documeniario di Olha Gaber 

19.10 9ETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 

19.SO TELEGIORNALE SPORT, CroDAcbe del lavoro 

30.30 TELEGIORNALE 

21.00 STASERA 
Al centra dello spettacolo e questa volta Gianni Morandl. 
Con lui saranno Florinda Bolkao, II parollere Mlgliaccl, 
Mario Carotenuto e una cantante folk ainerlcana Buff) 
Salnte Marie 

22,13 DICONO DI LEI 
E' la prima puntata dl un nuovo programma curato da 
F'nzo Biagi. II personaKRio sotto II fuoco delle telecaaaere 
sar4 II prof Francesco Mortnn prntaiconista di un trspiavto 
cardiaco che ha dato origine a numernse e \ i iac l polemicbe 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
17,00 ATLETICA LEGGER.\ 

Da Roma Paolo Roti segue II Memorial Zaull 
19.00 SAPERE 

Corso di tedesco 
21 00 TELEGIORNALE 

21.1J RECITAL LIRICO 
II soprano Margherita Rinald) camera branl dl \erdi Btiet, 
Donizetti. Si bel la, Strauss. Mozart, Gounod. L orchestra e 
rilreita da Luciano Rossi 

22 00 1 PROMFSSI RPOSI 
Seitima puntata dello sreneggiato dl Rarchelli e Bolthi 
iratto dal ropianzo dl Alessandro Manzonl. Protagonist! 
Nino rastclnuovo e Paola Pitagora 

Radio 
NAZION\LE 

GIORNXLF RADIO ore 7. t, 
I*. 12. 13, IS, 17, 20 23 

6,30 Corso di lingua tedesra 
7 in Muslra stop 
8)3 Lr ranzoni del mattino 
9 0t> Antologia operistica 
4 10 Clak 

10,0^ I a Radio per le Sruole 
1(1 15 I.e ore della muslra 
1100 I n disco per I estate 
11 M Do\o andare 
II.JO l r pi.no il classlco ** 
12 «S ( ontrappunio 
it JO Ponte radio 
14,(HI Transmission! rrglnnali 
14,40 /lhaldone Italiano 
13.4> Schermo musirale 
lb rtfl Prngr per I ragazil 
16 tfl Inrontrl enn la srlrnza 
16 40 I n certo rltmo . 
17 10 linotitro rol personaggio 
18,00 Gran \a r l r ta 
14 10 Luna.park 
iO IN 11 girasketches 
.'ion ri>n\<Tsa/iotii mitslrali 
.'2 00 Parllamo di spettarolo 
22,20 \ iaggio musirale in Ita

iia Napoll 

HECONDO 
GIORV\L» RADIO ore 6 10 

7 10 130, 9,30. 10 30. II 30. 
12 ii . IJ 30. 14 Jo l> tW 
16,10, 17 10, 1S.30, 19 30. 
22. 24 

C 00 Prima dl comlnclare 
7.00 I n disco per I'estate 
7 43 Billardino a tempo dl mu

sic* 
• 40 I n disco per Testate 
•MS Romantlea 

9,40 Chlamate Roma 3131 

10 40 
12 20 
U 00 
13 25 
IS,18 

16,00 

16 3» 
17,10 
17.40 
I8 3.S 
19,00 

20.11 

20 4̂ ^ 
21.00 
21 10 
22.10 
r»<* 
23 00 

10,00 
11 M 
12 20 
12 30 
13 00 
13 3* 

14 25 
172* 
17 45 
18,00 
i8 n 
18 30 
18.4% 
It H 
20 30 
20,40 
22 00 
22,30 

Hatto quattro 
Trasmisstoni regional! 
Hallo Virna 
Ornella per \o l a 45 girl 
Dirrtiore claudio Sclsnoa* 
Tra le 15 45 e le 17. 5*° 
Giro d Italia 
II ran/oniere di Alberto 
' lonello 
Srrio ma nun troppo 
Mondo duemila 
Randiera gialla 
\per l t lvo In musira 
Mlta e Chlco . Chieo e 
Mlta 
I 40 giorni del Mussa 
Dagh 
Nate oggi 
Italia rhr la\nra 
Jarz concerto 
t ta l i t i V i i n a 
Chiara fintana 
(Ton a che del MeziOflornn 

TERZO 
Concerto di aprrtura 
Miislche di scena 
Piccolo mondo musirale 
W A Mozart 
Intermezzu 
Concerto del Mnlinlsta Na
than Milftrin 
• Beatrice di Tenda> 
Corso dl lingua tedesea 
G Fresrohaldi 
Notizie del Terzo 
Cifre alia mano 
Musira leggera 
I a grande platea 
Concerto dl ogni sera 
Divagailoni musical! 
Concerto slnfonleo 
II Glornale del Terzo 
I na festa dl la del n a r o 

VI 9F.GNALIAMO- . t'na festa di la del muro » di Muriel If 
(Radio Terzo, ore 22 30). La regla e dl Giuseppe Dl Mart 
TT» (It Interpret!: Franco Parent! t Anna Caravaffl-
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