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PERUGIA 

Isolati 
i teppisti 
fascisti 

NOR si teni lo sbandierato «congresso nazio-
nale » del FUAN - Pronta reazione del Consiglio 
delta Resistenza depo I'aggressione di giovedi 

Dal Mttra brute 
PERUGIA. 23. 

La cittA ha isolalo i fasoiAti. 
ha condannato la loro crimina
te violenza. ha mtuito e sv*n-
tato il tentativo di trasformare 
la lotta polKka in nssa . E 1 
teppisti che nei giorni scorsi 
avevano oercato di lmbastire 
nulle provocazion», gmngendo 
persino a ferire a colpi di col-
t d l o e di catene tre dem<K,ra 
tici. hanno dovuto rinunciarc 
a tenere il tanto sbanditrato 
€ congres-so nazionale» del 
Fuan. dinanzi alia ferma u g i -
lanza* e alia mobihtaz'one di 
tutti i democratici nonostantc 
che a l c n e squadraccc prt-r/o-
late fossero gia calate da di
verse citta. Ma con 1'agguato 
nel bar di via Fonti Coportc, 
con la vile aggressione in qua 
ranla contro sei, con le col i d -
late contro Jo s t u d e n t d a n -
carlo Benedetto, 1'operaio Eu-
genio Boldrini e il vice segrc-
tario della Camera del Lavoro 
Angelo Guidobaldi (le loro con-
dizione sooo migliorate. si spe-
ra che tra breve possarto la-
sciare l'ospedale). si e passato 
Ogni lirmte. 

E la reazione e stata 
pronta: proprio ieri sera i 
rappresentanti del Consiglio 
federativo della Resistenza. 
delta Provincia e del Comune. 
in un comunicato hanno espres
so la fraterna solidaneta allc 
vittune della selvaggia aggres-
•ione hanno condannato con 
fermezza tali episodi che ten-
dono a instaurare un sistema 
di lotta politics assolutamente 
estraneo aUa tradizione civile 
della popolazione e a riprodur-
re M metodo delle squadracce 
annate , invitando le autorita 
ad adottare i provvedimenti 
idonei a garantire le liberta 
democratic-he dci cittadini 
aancite dalla Costituzione, 

Ordini del giorno di solida-
rieta cun i feriti e di enndanna 
delle vioterute fasciste sono 
stati stHati in decine di fab-
briche e luoghi di lavoro. 

AJla Federazione del PCI di 
Perugia oentinaia di operai, 
giovani. democratici hanno te-
stimoniato con la loro presen-
za di aver raccolto 1'appello 
lanciato per una ferma vigi-

Ianza contro le pro\ocazioni 
Anchc in questa occasions. 

comunque, il foglio rea/ ionano 
di Mattel. La Saztone, ha vo 
luto distinguersi e stamarx?. in 
i/ia cornspofKien/a. ridicola 
oitre che falsa e ignobile. par-
la di una fantomatita « tre-
gua > di 48 ore che sarebbe 
stiita raggiunta dopo un « ac-
cordo » con l teppisti del MSI 

La Federa/ione comunjsta, 
in un volantino diffuso in m>-
gliaia di copie. ha col to l'occa-
sione per smastherare la gros-
solana menzogna della Nazio-
ne v per nbadire come l'azio-
nee politna dei comunisti ri 
fugga dal terrorismo e della 
a/ione squadnstiea, «forme di 
lotta » tipiehe dei ncofascisti. 
e si realizzi invece attraverso 
I'ampid mobilita/ione di massa 
per attuare il rinnovamento 
demooratico e socialists deHa 
societa italiana. 

Nel volantino si ricorda an-
cora come le provocazioni del
la destra cerchino di oreare un 
clima che agevoli i tetitativi 

autontari per arrestare la 
spinta popolare per una radi-
cale trasformazione delle strut-
ture. e .si rmnoxa inline Tap 
pello alia lotta, alia mobilita-
zuinc, per battere i tetitativi 
autontari e padronali. Un ap-
pello che, come abbiamo det-
lo, 6 gia stato raccolto da cen-
tinaia e cenUnaia di democra
tic!. 

m. d. b, 

Lettera da Mosca 

II convegno Holo-tovietico suH'ovtomazione • il tempo libere 

Quale sara 
I'uomo del futuro? 

Sdegno e 
profesfe 
a Terni 

T E R M . 23 
I gravi episodi di teppismo 

fascibta. verificatisi a Peru
gia non potevano non avere 
eco rtell'altra citta umbra, a 
Terni. La commissione inter
na dcH'acciaieria, raccoghen-
do lo sdegno della c lasse ope-
raia ha espresso in un onli
ne del giorno Ja riprovazione 
per questi atti delle squadrac
ce fasciste: l'ordine del gior
no e stato firmato dai mem-
bri dei sindacati appartenen-
ti alia CGIL, CISL e UIL. 

MOSCA, maggii) 
Quale sara I'uomo del fu

turo? in che misura le sue 
e&iKenze spiritual!, artistiche. 
cultural! saranno compres^e 
dal proeesso produttivo che, 
pur tendendo ad un aumen-
to dei bem matenali nsch ia 
di automatizzare la stessa co-
scienza dell'uomo? In questa 
prospettiva che significato as
sume il tempo libero e quale 
dovra es^ere la sua dimensio 
ne realmente gratificante? 

A questi lnterrogativi ha da-
to una prima, stimolante n-
sposta il convegno ltalosovie-
tico svoltosi recentemente alia 
Casa degli scienziati di Mo
sca: una rispo^ta che ha al-
fondato la sua analisi nella nc-
chezza teoretica delle mdica-
ziom m a m s t e e che si e, vol-
ta a volta, arricchita di con-
tnbut i ed espenenze nuove 
in un confronto dialettico fra 
il significato della rivoluzione 
tecnico mdustnale — e delle 
sue lmphcaziom psicologiche, 
sociologiche ed educative — in 
un paese capitalists m un pae-
se socialista. Se, come alfer-
mava Marx, « nella societa ca
pitalists il tempo libero di 
una classe viene creato tra-
sformando In tempo di lavo
ro tutta la vita delle ma-s.se a, 
fe anche vero che le condizio-
ni generali del lavoratore so
no oggi mutate, in primo luo-
go grazie alia lotta condotta 
contro le forme piii aberran-
ti dello sfruttamento capita* 
listico, in secondo luogo per-
che lo stesso progresso scien-
tifico ha introdotto nuove tec-
niche lavorative che affranca-
no quantttativarnente e qua-
litativamente il prestatore di 
opera. 

Perdendo alcune posixioni 
deirapproprlazione del plus-
valore, in seguito alia diminu-
zione della giornata lavorati-
va, 1 monopoli — come ha 
detto 11 prof. Bolgov — le re-
cuperano coll' mtensificazione 
dei ritmi dj lavoro (e quln-
di inserendo una forma piii 
sottile di alienazione) dislo-
cando, poi, una fetta dei loro 
investimenti verso la Integra-
zione ldeologica dei lavorato-
ri ad un tipo di modello sta-
tuale, o quantomeno azienda-
le soffiando sul fuoco del be-
nessere indlvidualistico e delle 
strode piii congrue per rag-
giungerlo. Di conseguenza. 11 
progresso scientifico e tecnico 
non si trasforma m progres
so sociale come hanno dimo-
strato eloquentemente, attra-
verso una serie di dati e te-
stimonianze sulla situazione 
italiana, Ton. Barbieri che si 

. e soffermato sul rapporto fra 
le condiziom psico f lsiche del 

; lavoro e 1'impiego del tempfj 
I libero, e Carlo Pagliarmi. se-
i jtretano nazionale dell'ARCI 
J che ha richiamato la ncche/za 

della nvolta operaia e studen-
tesca e la tensione politica 
cht spr'tjiona da questa can-
ca nnnovatnee. 

Soltanto l'lnstaurazione dei 
rapporti di produzione sociali
st I permette — come afferma-
vano Engels e successivamente 
Lenin — « di assicurare a tut
ti l m e m b n della societa at-
traverso la produzione sociu-
le, non soltanto eondizioni ma-
teriali pienamente sufficienti, 
ma un pieno e libero svilup-
po e lmpie^o delle loro < apu 
cita fisiche e mtellettuali » 

Nel campo della nduzione 
della giornata lavorativa e del-
l'aumento del tempo libero di 
ogni membro della societa, un 
vantaggio importantissimo del 
scK-iahsmo nspett/i al capita-
l ismo CT)niist* nell'assenza del
lo sfruttamento, nel carattere 
pianifieatore del lavoro e del
la partecipazione generale ad 
esso: ci6 permette di assicu-
rare ai lavoraton una setti-
mana lavorativa praucamente 
uguale con un'intensita di la
voro moito mfenore persino 
quando il livello dello svilup-
po delle forze produttive e piii 
basso e le possibihta econo-
miche sono infenon rispetto 
at paesi capitalisti avanzati. 

La mmore intensita di la
voro esercita un importante 
mflusso sull'impiego del tem
po libero. Si conferma cosi 
la stretta mterdipendenza fra 
tempo lavorativo ed extra la 
vorativo e la neeessita — co
me ha detto il prof. Mints — 
che la redazione di un bilan-
cio del tempo lavorativo e del 
tempo libero (sia consuntiva 
che in prospettiva) debba es-
sere compiuta globalmente e 
debba essere previsla nel pia
no unico di sviluppt) dell'eco-
nomia nazionale. 

Un tale obbiettivo propone 
la ncerca di soluzioni ottima-
h dei problemi economico-so-
clali, la nduzione della perdi-
ta di tempo per le esigenze 
della vita quotidiana, il mi-
ghoramento deU'organizzazio-
ne dei pubblici servizi, la so-
oializzazione di numerose at
ti vita (aumento degli asili-ni-
do e dei giardini d'infanma, 
creazione di cucine condomi-
niali, negozi che vendano prr> 
dotti a l imentan gia pronti 
per l'uso) e, soprattutto, pro
pone molti problemi metodo-
logici per Timpiego razionale 

IA C010NNA 
DEU'INA 

UN'EREDHK CHE MAN1IENE 
I ISDO VALORE 
E CHE NON PAGA 
IMPOSTA DI SUCCES8I0NE 
• Con I'assicurazione "Vita intera con adoguamento al coato vita" tutti 
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del tempo libero. In una pa-
rola. r immensa portata della 
rivoluzione tecnico-scientifica, 
puo assicurare l massuni n-
bultati produttivi se il prooes-
so di meccamzzazione e di au-
tomazione invest* l'mtero ci-
clo sia nei reparti fondamen-
tali che in quell 1 ausiliari, s ia 
nei trasporti che net servizt so-
cialr aJtnmenti 1 vantaggi del-
1'introduzione del piu moder-
m ntrovati della teexuea si 
nducono al minuno. 

Cost anche nel campo del 
tempo libero occorre operare 
una classiXicazione piu delta 
ghata dei diversi tipi di impie 
go del tempo: indicare non 
solo l'uso ( la conferenza, la 
let tura) ma la quantita di tem
po impiegata per proeurarsi 
il libro necessano, per assi-
stere alia conferenza, per ag-
giomarsi alia btbhoteca. Que-
sto discorso — di natura qua-
litativa — apre la strada ad 
una problematica pedagogica 
che trova — come ha messo 
m luce il professor Borghi — 
l suoi motivi sal lent l nei nuo-
vi onzzontj della pedagogia 

contemporanea secondo la qua
le ci6 che forma la persona 
lita ed esercita la piu dura-
tura influenza sulla sua ma 
turazione, e dato non tanto 
dalla scuola quanto dalle strut-
ture e dal funzionamento del
le istituzioni e delle forme di 
vita della societa per cui la 
educazione che veramente per 
mane e quella che mteressa 
tutti i se t ton della persona 
lita, quello fisico come quel 
lo spiritual© nell'msieme dej 
se t ton affettivo. s»x:iale e in 
tHlettuale. 

E' da respingere un'educa-
zione che promuova m alcuni 
abilita unilateralmente pratico 
professional! e in a l tn capaci 
ta e attitudini razionali e crea
tive, che semda la prassi dal 
la conoscenza, il pensiero dal
la societa. Su quesful t imo 
argomento la discussione e 
stata ampia e vivace prenden 
do le mosse da un'affascinan 
te raffigurazione awenins t i ca 
dell'uomo di domani presen 
tata dal prof Anatolio Zvon 
km sotto la spmta mnovatn 
ce e nvoluzionana della scien 
za. Ma quali sono le prospet-
tiv« della cultura nella fase 
della rivoluzione tecnico scien-
tifica? In che misura possono 
essere scongiurate le previsio-
ni marcusiane secondo le qua 
li il primato tecnologico nella 
societa industnale, coinvol 
ge I'uomo nella logiea del do 
minio e della mampolazione 
razionahzzata fl'uomo monodi-
mensionale)? I consumi civi-
li e, massimamente, quelli mi-
htari determinano una espan-
sione tumultuosa quasi esa 
sperata della produzione dei 
beni material! (anche s e ma 
le distribuiti) in una sorta di 
competizione che richiede moi
to personale tecnico ed il n n 
novo continuo degli impianti. 

Occorrono grandi mez?i ti 
nanziari a scapito della cultu
ra umamstica la quale, pa-
radossalmente. nelle sue piu 
diverse articolaziom (la s tona , 
la letteratura, 1'artc. la filoso-
fia, il diritto, la ]»icoiogia e 
la sociologia) viene considera-
ta \ma forza frenante o quan
to meno rita.rdatrice. Si arriva 
cosi ad una prima conclusio 
ne: tempo libero deve sigmfi 
care adeguamento della scuo
la e delle istituzioni cultura-
h alle esigenze real! del la 
voratore, garanzia di informa-
zione, liberta di ncerca, di di 
scussione, svi hippo della per-
sonalita democratica e non au 
tontana , esaltazione della co 
scienza del singolo (che supe 
ra il personahsmo deweyano 
e dello Allport) nell'ambito di 
una partecipa/ione effettiva e 
non sussidiaria alle scelte cul 
turali e di possibihta di m-
tervento nei e e n t n decisio 
nali. E' stato detto che le isti 
tuzioru politiche e sociah si 
misurano dalla capacita di es 
s*re neett ive della nchiesta 
ch parti>cipa/ione che viene dal 
basso. II non agnosticismo del
lo Stato non deve essere 
mteso come presenza soffocan-
te e eentralizzata, a l tnment i 
M eorre il rischio delle dege-
nerazioni tecnooratiche e buro-
cratiche Sotto il profilo edu-
cativo acquista rilievo — co
me ha sostenuto la delegazio-
ne lUUiana — l'indicazione che 
la t rasfonnazione delle strut
t ing sociali (specialmente in 
un paeso socialista) abbia luo
go senzu che .si abbandom il 
metodo democratico della co-
niumcazione dialogica e della 
partecipazione decisional?. 

Lo stesso concetto di promo 
zione culturale acquista un .si
gnificato nuovo la mozione di 
cultura perde il silo tradizio 
nale senso di formazione es-
st-iuialmento intellettuale e ti 
losofici - - come voleva 1'idea-
l ismo crociano — per assutner 
ne uno apertn ai contnbuti 
antri>pologu'i. soca)logici e psi 
cologici I giovam saranno i 
pnitagonisti della iivolu/uuit' 
teonologica m atto e gli inter 
preti principall di questo nuo 
vo corso produttivo. L'augu-
n o e cue taie saiio quaiita-
tivo possa consent ire una mag 
giore gratificaziorie a tutti 1 
livelli, in modo che 11 pro
gresso tecnico non soffochi 1 
valon umanistici della reci
procity e della comunicazio 
ne, ma li esalti in un quadro 
di nuove eonquiste economi-
che e sociali, 

Giovanni Lombardi 
II precedente articolo e stato 

pabbllcato mercoledl 21 mag-
gio. 

^ • - m-m 
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Perche questo 
tenente eolonnello 
si e iscritto al PCI 

SullTJnith di alcuni giorni 
or sono ho letto con molto 
ptacere la lettera al giornale 
tnviata da un coraggioso uffi. 
ctale dell'Esercito, il quale, 
dopo Vorgoghaa affermazto-
ne della sua adenone ideale 
al Partite comumsta, lamen-
ta I'tmpotsibiltta — data la 
sua professume — dt poterst 
iscnvere al parttto stesso. 

L'ufficiale chxude U suo 
scrttto raccomandando dt o-
mettere la sua firma per it. 
ma dt rappresaglie perche — 
purtroppo — m Italia non ha 
trovato puma applxcazxone lo 
articolo 3 della Costituzione 
che afferma, tra I'altro. I'u-
guaglurma di tutti i cxttadmi 
senza distinzione di optntoni 
poUtvckt. 

Bene ha fatto ti mittente 
della lettera a chiedere che 
non fosse apposto il suo na
me m calce alia stesso, per
che altnmenti avrebbe corso 
il rischio d? eisere messo fuo-
ri dall'Esercito per aver ma-
mfestato simpatta per un par. 
ttto di estrema sinistra, cosi 
come molti anni /a accadde 
alio scrtvente. 
.11 mio collocamento nella ri-

serva favevo 42 anni ed era 
tenente eolonnello da 6), av-
venne « ufflcialmente » at sen-
si dell'arttcolo 21 del R.DL. 
14 51946. n. 394 Questo fa. 
moso decreto, desttnato im-
ztalmente per la liquidaztone 
degli ufficiali compromessi 
con la repubblica dt Solo, fu 
usato — dopo le elezioni del 
18 aprile 1948 che segnarono 
Vaffermozione della Democra-
zta cristuma — anche per col-
ptre ed allontanare dall'Eser
cito gli ufficiali democratic! 

Al reclame da me rivolto 
contro il prowedimento, nel 
cui testo ben sette • abusi 
di potere* vennero enumera-
ti ed enundati dal bravo av-
vocato estensore del docu-
mento, mi fu risposto che 
«i l giudizio espresso dall'ap-
posita commissione giudica-
tnce era msindacabile e che 
pertanto... eec. ecc. ». L'« ap-
posita commissione » era pre-
sieduta (saho errore) dall'o-
norevole Pacciardi che — in 
quel periodo — s'mterrssava 
anche della coitruzione del-
Vaeroporto di Fiumicmo. 

Naturalmente. smessa la di-
visa, libero da altn impegni 
e — modestia a parte — pie-
no dt vita, mi i<icrissi al glo-
noso Partito Comunista Ita
liana. al quale incomincuti a 
dare e continuo a dare la mia 
attivita. 

EDGARDO RICCI 
Ten. col. in congedo 

(Bolzano) 

Quelli che vivevano 
«giorni da leone» 

Dopo aver visto in teievt-
siona le due punta'i. riguar-
danti la rtumone del Gran 
Consiglio fasctsta ed il pro
eesso di Verona, vorrei ricor-
dare alcunt episodi cut as&i-
stettt personalmente nel set-
tembre-ottobre 1943, al sesto 
braccio di Regina Coeli, dove 
ero incarcerato per anttfasci-
smo. In quel braccio e'erano 
anche quelli che poi vennero 
fucilati a Verona: Gottardi, 
Pareschi e Marineili. Questi 
signori, che nella trasmissione 
TV sono stati presentati co
me degli impolttici, avevano 
in realta vissuto r vent'anni da 
leoni P. Ma quale diversita dt 
atteggiamento avevano costo-
ro in carcere, rispetto agli 
antifascisti! 

Personalmente ho conosctu-
to dei compagni condannaU 
a quattro, dodtct, vent'anni e 
piu di reclusione, ed in carce
re cantavano, sorrtdevano, dt-
scutevano, studiavano. Inve-
ce quei signori che ho citato 
sonra. nur avendo QWIWI tut
ti t giorni due o tre colloqut 
con i loro famtltari, quando 
tornavano al « braccio » o pian-
gevano o svenivano. E guar-
da, caro direttore. che non 
racconto stone. Rtcordo altri 
nomi dt persone che erano la: 
oltre al noto Cianettt. v'erano 
il generate Clertct (che presta-
va servizio U giorno del Gran 
Constglio) ed Angiohllo il di-
rettore del Tempo. Tra i no-
stri compagm rtcordo Vare 
dt Milano. Rocco che fu re-
dattore de l't'nita, De Luca 
ed altrl ancora. 

Posso dire che tra i fasci
sti I'unico che si comportd 
con una ccrta dtgnita fu Cia
nettt. Rtcordo un episodw 
not ttaramo in gtro perche 
le cellc erano apcrtc. un gior
no il qruppo di Gottardi. Pa-
retcht. Cianetti, Angiohllo sta
ta parlando ((.redo del Gran 
Conuglto) quando vi avnet-
no Marineili accanto a loro 
e'era il professor D'Amtco, il 
quale si riftrd immediatamen
te nella sua cella e lo sentit 
che. affacciato al ftnestrino, 
mormorava: « Vn Cianetti, un 
Gottardi, un Pareschi. passino-
ma con uno come Marineili. 
che ne deve sapere qualcosa 
della quettione Matteotti. to 
proprio non ci sto». 

GINO BRUSCIA 
(Roma) 

Perche tanti 
« stranrriinari» ? 

Siamo due compaqni del-
VATAC di Roma e vorremmo 
sorfemrc il seguente proble
ms 

Sella nostra asicnda w et-
lettuana in maniera conttnua-
tira e proqrammata cntinaia 
di rniqliaia dt ore a prevtazio-
ne straorrtinarta Potche pen-
stamo che cid accada nella 
nuiQQioruma dei luoghi (li la
voro. chwdiamo se non vireb-
be opportuno che r<*tmse 
gradualmente ehmtnata lo 
«straordmarto», onde favo-
rire loccupaztane delle nuo
ve leve del lavoro e rtsolrere 
tutti quei problemi economi-
cosoctali connessi al lavorato-
ri occupati, come la rivaluta-
zione deqh stipends la sahxt-
guardta delta integrtth flsica, 
tl tempo libero. il rispetto de-
p'i accord! sull'orario di la-
roro, ecc. 

Con fraterni saluti. 
GUIDO LIBERT! • 
ACHILLE CAOCIAMANI 

(Roma) 

Programmi 

Televisione 1 
12,3* S\PE«K 

Proflli di prutagunitti: Francesco ftacoae 
13.M QGGI LE COMICHE 
13.34 TfcUEG10R.VAI.E 
15.45 CICLISMO 

l>* Potemz*. AdriAno p e Z*n trgut la nana Lappa del Giro 
d'ltaJla. 

1«55 CM.t t o 
Da Torino, in dirrtta. N'ando Martellini irfur U partita 
Italia-Bulgana \>l l intrrvrllo TELLGIORNALE 

1»,45 l . o m l>i,| GI%PPONL 
lXicumrntario di tranquil Chalaia 

19 1«St.Trt. GIOKM \ L p\Rl_%MEXTO 
19 IS TFMPO HELLO SPIKITO 
IS.S* T»LFGIOKN\LE SPOKT - Cronache del la\oro 
.'»!» Ttl .K.IOKN^LE 
3IM S U S U A . U | M \ I OI.I.OBBlGIU\ 

I.o iprttacolo e imprrniatu, atvlHHrnir kul richiamo ch» 
sul pMbhluu puu r»rrcitarr 11 drbutto t r l m * i \ o come can-
untp e bjlltTinA di Gina Lollvbri^ida la qual# approHttrra 
dell orrikiunr per rarrontarr anrhr alcupe tappe della sua 
(jrriera iinenutocra/t«a. 

iZM l i irONO DI LEI 
PnttaKonista drll inrontrn rurato da Fnio Biagl e Rlno 
Tommasi. » manaerr • puxiltttico: si parlrra dunqur. in 
modo \i d i e >>prriciudirat<> del mondo pmllistico. AUa 
trasmissione intrrxrrrannu anche Sandro Mazzinghi e Duran 

ll.m TELEGIORN4LE 

Televisione 2* 
n.<m G I O C A G I O -
I7,3t LA TV DEI RAGAZZ1 

thiksa cbi lo ta? 

Rai-Tv 

2I.M 
Zl. 15 

U.3« S APE RE 
Corso di tedesco 
TLLEGIORNALE 
CONCERTO 
11 hantono Pirro Cappurnlli t il soprano Renata Gar^ Fm-
lachi olfrirannu un rerilal, accompagnati dall'orchestra di-
retta da Armando Gatto. 

>.',»! I PROMES8I SPQS1 
Otta\a puntata dello sceneKKiato t rat to dal romanzo di 
Ale»sandro Manzonl. Protagonist!: Paola Pit agora • Nino 
Castelnuovo 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
10. 12. U 15. 17.13. 30. 33 

$30 torso di hneua tedesra 
Prr sola orchestra 

7.10 Musira slop 
* 18 Ieri al parlamrnto 
8.J3 Le canzonl del mattlno 

I nok'n figli 
9 M Antologia operistica 
9^0 Cinln 

10 Of La Radio per le scuole 
1(1.35 LP ore della musica 
11.00 Vn disco per Testate 
11.15 lluvr andare 
n.30 Le place il classico? 
l2.Ui Contrappunto 
13 30 Pome radio 
11 00 Tra«,mKsion| reRlnnall 
14.40 Zibaldone italiano 
15.45 Schermo musicale 
15 00 Progr per 1 ragazzi 
16 30 lnrontrl COD la scienza 
16,10 I'n crrto ntmo . 
16 55 Calcio. Italia-Bulcaria 
18.SO Divertimento muslrale 
19.30 Le Borse in Italia e *l-

I'estero 
19 30 Luna-park 
20 Vt II girasketche* 
31.00 Conversazioni musicall 
22.30 ViaRKio musicale in Ita

lia: Genova. 

SECONDO 
GIORN1LE RADIO: ore 6,30. 

7,30. 8,30, 9.30. 10.30. 11.30, 
13,15, 13.30, 14.30, 15.30, 
18.30. 17.30. 18,30. 19.30. 
32. 24 

6 oo Prima di cominclare 
7,10 Ull disco per Testate 
7.45 Rillardino a tempo di mu-

sica 
8,13 Buon vlagfrio 
8.40 I'n disco per Testate 
9 05 Come e perche 
9 15 Rnmantica 
9,40 Chlamate Roma 3131 

10 40 Ratio quattro 
11 15 t'hiamate Roma 1131 
13.20 Trasmissioni regional! 
11.00 Hallo Virna 
13.35 Ornella per vol 

14 00 Juke-box 
14,45 Anjtolo musicale 
15.00 Relax a 45 gin 
15,18 Ui ret to re Atidre CluMens 
16,00 II canzoniere di Alberto 

Llonello 
16.35 Serio ma non troppo 
17.10 Servizio sprciale a cura 

del Giornale Radio 
17.45 Bandiera pialla 
18,35 Aperitive in musica 
18.30 Sui nostri mercati 
19.00 Palermo; inaueurazione 

della 24. Piera Camplona-
ria del Mediterraneo 

20,00 Punto e virgola 
20.11 I 40 giorni del Mttssa 

D«Kh 
20.45 Nate o%%\ 
21.00 Italia che lavora 
21.10 Jazz concerto 
23.10 Hallo Virna 
32.40 Chiara fontana 
23,00 Cronache del Mezzoglorno 

TERZO 
9.00 Benvenuto In Italia 
9,35 Marlene Dietrich anti-

espressionista 
9.30 Musiche di F. Busonl 

10.00 Concerto di apertura 
11.10 Musiche di Balletto 
12,20 Piccolo mondo mnslcale 
12.50 H. Wolf 
13,00 Intermezzo 
13.40 Concerto del Duo Franco 
Gulli-Enrica Cavallo 
14.20 II matrimonio al eonven. 

to musics di Sergei Pro
kofiev 

17.00 Le opinion! degli altri 
17.10 Leggende sugli dei 
17.20 Corso di lingua tedesca 
17.45 J.C. Bach 
18 00 Notizie del terzo 
18,15 Cifre alia mano 
18,30 Muslca leggera 
18.45 La grande plate* 
19,15 Concerto di ogni sera 
20,30 Taccuino 
20,40 Concerto 
22,00 II giornale del terzo 
22.30 Le porte chiuse 
23,20 Rlvista delle riviste 

VI SEGNAIUMO li matrimonin at convento, opera enmica dl 
Sergei ProkoHef (Radio III ore 14.20). L'orchestra di Stato aoiie-
tica e diretta da Kemal Abdoullalev. 

M i l l ) 

CONVEGNO MEDICO 

li diabete malattia sodale 
II diabete e una malnttw con 

sidcrata * sociale » poithe col-
pisce ton o!e\ata porcentualo 
l.i popolcizume Questa altcra-
/inne doH'orcinismo. anchc sc 
nella magtftoranza doi casi non 
assume un nspetto particolar-
mentc iirave. si presenta, nello 
sue manifesta7ioni. dur.itura c 
non tr.iscurabilc In Italia \ i 
sono oltre un nnlione di dia 
betici: le tlonne, ed in parti 
lolar modo quelle che hanno 
nuiin fi^li. iono l MiKKetti piu 
esposli a ouesta alter.i/ione or-
Hamca do\uta alia iatti \a fun 
?ionalita di una jihiandola in
terna detta pancreas, ihe non 
produce in tiuantita suffieiente 
un particolare ormone chiamato 
niMilinn 

l.'asscn^a di questa sostan2n, 
niediante un nieecanismn per la 
\er.ta a:.cora non del tutto 
i hiaro, non permette alle cel
lule del eorpo di utilizzare lo 
/luohcro presente nel sangue 
al line di produrre eneraia pt̂ r 
il corpo, I .a scarsa nuibi!i77a-
zione dello 7iicehero rende. inol 
tre, il sangiie mqiiinato dai de-
tnti 7iiccherini che si tro\ano 
m cireolo « non bruciati » La 
medieina nmedia qnotidiana-
niente alia mancanra di insu 
Ima lntroducetidola per mezzo 
della sirin^a, o ion compresse 
simiolanti !a funziun.ilila pan. 
i icatua 

Si o s\olto in questi piorni 
un Coiuejino su « Diabete, ma
lattia îu i.ile •» or£ani77<itn dal 
1 l ' \ \MS1 ton le relaz.nni di 
molti esperti dell'arjiomento II 
prof Montenero ha ruhinmato 
1 atten7ionc sui damn dis.istrosi 
<lel diabete ha ruordato the 
il prof. Heale. \ iee direltoie 
dell'IN WI, nel suo mterwnto 
t.tspetti sociali- con prec ISI 
ciati statistic! sulla mnrbosita, 
sulla mortalita. sui cost; dell a , 
sisten7.a osjx'dalipra e farma-
eeutica, sull'imponente numero 
delle giornate di assenza dal 
la\oro, ha dcnunciato lnequi-
\ocabilmente il carattere so 
ciale del diabete e ha. quindi, 
snttolineato 1' importania della 
pre\enzione e della diagnosi 
precoce. Ha desunto, quindi. in 
base alia relatione del profes
sor Zambotti, che il metodo di 
ncerca di laboratono piii sem-
plice e piu tapido e quella del 
test in stnsce. tipo .\mes o 
Clinlstii. che tono vere « pro-

pne striscioline magiche in pla-
stiea, le quali per reazione enzi-
niatica a contatto con l'urina 
assumono di\erse tonalita ed 
intensita di colore, a secondo 
della presenza o meno di zuc 
chero o acetone. E' evirier.tc che 
questi tests per la loro rapidity 
e facile lettura permettono di 
esercitare un \asto controllo 
su un Krande numero di per
sone 

Ha quindi parlato il prof. Bel 
tramini su * La pre\enzione e 
la diagnosi precoce del diabete 
nell'eta .stolare \ il prof Si 
pinrelli su < Aspetti climci >; 
e il prof. Poppi su * Compile an 
ze cardio\astolan ". 

II diabetno. naturalmente, si 
tro\a a do\er scguire una dieta 
alimentare adeeuata al suo sta 
to per cui l medici consigliano 
d lallontanare le sostanze zuc 
chenne, l dolciumi, le niarmel 
late, eec, e di usare con mo-
derazione farmacei, faKinli, pi 
selli, lenticchip, ecc, Sono con 
MSiliate !e \erdure c le carni, 
cioe le proteine tutte. Le carni, 
specie quelle ricche di amino 
acidi essenziali (\itello, e c c ) 
possono rappresentare. dice il 
Fmzi. un pilastro dell'alimen 
tazione delluomo normale, per-
rhe prosentano ant he il preRio 
di un'alta diiiprihihta per em 
le propneta nutritive ne sono 
ulteriormente poten?iate Le car 
ni. tipo \iteIlo. sono infatti ru-
ihe di cirattrristiche biolojfi 
the rhe permettono di utili77are 
menlio le proteine che formano 
limpalfatura dei suoi tessuti 
Le sostan/e (iroteiche. come ben 
si Sri, inter\ent?ono nella co 
Mrvi/ione denh antitorpi ai qua'i 
la natura ha alTidato il com 
pitn di respingere i subdoli at 
t.uihi delle famiglk microbi 
che Le carni eiovani. d'altron 
de. rappresentano sempre una 
elimentazione di base per l'uo 
mo e in special modo per i 
Kun am. 

Una volta si davano al dia-
betieo cinque anni di u ta , "»t-
tualmente se sef<ue una cura 
appropnata ha tante probabi-
hta di vivere quante ne avrebbe 
senza il diabete. In molte nn-
ziom, infatti. gli affetti da tale 
malattia possono anche assicu-
rarsi sulla vita purche dichia-
nao e dimo*trino che J loro 
tasso ghcemico e tenuto sotto 
continua sorveghanza. 

contro 
canale 

dlUDIZI FRA LK RIGHfc: — 
Inmato in modo piu'tosto mat-
deslro (troppo preoccui>ato. 'vr-
i t . di collegers ad una <iene 
rira attua!ita/ \l T\' 7 di ieri 
Sera il c chtu^o in cri>\iendo 
con uno « --prctale * <JI Roberto 
bauo e SerQto De .Sflntu. di un 
certo rilieio II sen i;io. m'at 
ti. e *>tato dedicato al Ouate 
mala dove, oramai da quahhe 
anna, oruanuzaziom terrorist. 
the di mana fa^ct^ta — aper 
tamente tol'eratf -- titiwono il 
paese in uno *tato dt unub'i 
permanente. abbatAonando i a 
nolenze di oom ^orta Perthe 
queito i squacln-<mo » 'juatemal 
te(.o'' Da co^a na-t*- c ĉ t cova 
si nutre'' Que<ta poteia e^ere 
la domanda da porn franca 
mente in apertura di servizio 
Saiio e De Santis. imete. han 
no avuto un ai i io equu mn ton 
una ^oirappoyizioi.i' < uirtunata 
mente non giustifitata dallo sto! 
Mimeiito dtl .servizio) fro il ttr 
rorismo e la ouerruilia the si 
combatte da anni sul/e monta-
one Da questa AOI rappo*izwnc 
(die duentaia una sorta dt 
idcntitnl io * «;iH't tali"-> e tutta 
t ta usctto presentando una \c 
ne di documentaziom cite non 
lastiano duhltio sulla stelta da 
compiere. S'e aiuta. tost, una 
internsta con uno det capt dt 
una oraamzzazione ia*cista. 'I 
primo piano di quest uomo de 
formato — per evitarne il neo-
noscimento — da una calza di 
naulon, ha assunto subito un 
sapore macabro e nel contempo 
arottesco Le sue ahb>ette pa
role antxtomunisXe. nanno for-
tvto lultimo tocto al quadra. 
A queita immapnie, oltrt'tutto. 
ha fatto seguito - ion felice m-
twzwne — Vtnterviila con la 
moglic di un sindacalista coti'-i 
dino « rapito » da una squadrac 
cia /aacisfa. II contrasto fra i 
due mondi e appario cost bru 
tale, da chianre ulteriormente 
il st(jni/»co(o di una met itaoile 
xcelta morale Ma e sufficiente 
questa xcelta'' Gli autori. a que 
.sto punto, avrebl>ero dot utn 
chianre i vwtivi oaocttivi del 
contrasto (ra i due mondi e del 
prepotere dell'uno sull'altm 
Avrehbero dm uto parlare. m 
somma. deU'nnpenalismo amr-
ricano fdel/'L'nited F"ruit. fanfo 
per fare un esempio) hanvo 
prefertto. mvece. qirare al lar 
qo. pur snttohneando in un pain 
di occasion! le Tesjwns-abih'i 
della «• struttura sociale ». La la 
cuna non e di poco contn n a 
e anche un tndice preciso d"i 
Umiti feroci in cui e cluusa 'a 
nostra TV La quale, anche 
quando icmbra aprim ad unt 
problematica e ad una es-pon 
zione mtelbpente. costrmae tern-
pre, quanto meno. a qravx e 
deformatt omiss-ioni. 

• • • 
SCIENZA ASTRATTA - Con 

Faust va sulla luna dt Corrado 
Aug'a'i. TV 7 ha invaso, in mn 
do assai maldatro. i confini 
delle rubriche sccntifiche -S"e 
fmto. infatti, di affrontare una 
discussione lattraverso vane m 
tervtste) sul tema delta scienza 
e dci «pericoli» del suo ."srî  
luppo In realta. il problema e 
stato risio in modo a.stratto 
eritanrio accuratamentc qnal 
siafi accenno al tema dei rap 
porti fra r>cerca s-cirnttftca e 
societa civile I « mchi » delta 
scienza. wiomma. sono .s-tati 
presentati come insiti nella ttes 
sa ncerca. e non g<a dcrtvanti 
dai modi della sua uUhzzaziane 
e. quindi. del sistema sociale 
m cm e calata hi questo mndn 
ti dibattito e dnentato qun<t tin 
falso programmatico, dove I'uni-
ca cosa a non essere mat post a 
in dubbm era proprio quella 
strultura capitatvstica che di 
storce le eonquiste scientifiche e 
le rende « nencolose ». 

vice 

Inaugurata una mostra 
delle famose 

porcellane 
di Meissen a Roma 
Si e aperta ieri a Roma, una 

importante osposmone che eonv 
prende preziosi o?^etti original! 
del Museo della Manifattura di 
Porcellane di Meissen (Re|>ub 
blica Democratiea Tedesca) e 
ran doeumenii del suo archr. io 

Questa ratcolta e stata alk-
stita nei saloni di SERKA - \ la 
del Corso 105, a Roma • in ot-
casione del 25(P annnersano 
della mortc di Johan Friednch 
Bottger. senpntnre della por-
cellana in Kuropa c primo am 
ministratore della Manifattura 
di Meissen 

E la prima volta che \ lene 
offerta ai pubblito romano la 
possibihta di ammirarc i me 
ravigliosi Rioielli d'arte che 
sono le porcellane di Meissen. 
dove da oltre 2G0 anni si tra 
mandano le tradi7ioni artistiche 
introdottc da famosi pitton e 
scultori. Meissen infatti fu la 
prima Manifattura a produrre 
in Europa le porcellane dure, 
tipo quelle cinesi. Occorre an 
che aggiungere che. ai sum 
inizi nel XVIII sccolo, Rh ar-
tisti furono molto aiutati da'-
1 atmosfera di splcndore c di 
lusso della Corte di Dresda. 
citta bellissima e capolavoro 
dell'arte barotca, dove gli Elet-
tori di Sassonia avevano rat-
colto favolose collezioni di pit-
ture, bronzi. gioielli e numerooe 
altre opere ora esposte in Musei 
che sono fra i piu irtt re^anti 
d' Europa. La Manifattura di 
Meissen e una delle poche che, 
dalla sua ormine, ha potuto con. 
tinuare la sui attivita sino ad 
opgi malitrado tutti gli eventi 
bellici, COM da (onsenarc at 
tualtrente tentmaia di migliaia 
di pezzi differenti tra forme e 
decon, pnwlotti dal XVIU »«• 
tmO in 1«II 

I prezzi ragsiunti dalle anti 
che porcellane di Meissen nelle 
aste piu quotate sono del resto 
sbalorditivi, ne citiamo alcuni 
una figura d'Arlecchino. oixsra 
di Kaendler. ha raggiunto y 000 
sterhne a l^ondra nei 1961. men 
tre un paio di pappagalli, nn-
ch'essi dl Kaendler, montati in 
bronzo dorato. arrivavano nella 
stessa asta alia cifra record di 
19 000 sterline (oltre 33 milioni 
di lire). 

La Mostra restera ap*rta «1 
pubbheo fino al 7 giugn*. 

http://ma-s.se
file:///er.ta
file:///ocabilmente
file:///asto
file:///erdure
file:///itello
file:///iteIlo

