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Scuola 

f t tdi fioni si scelfOM i Itbrf per il prossimo M M 

Come non deve 
essere un 

libro di testo 
H M z M s a f c m stri«Mtf rii M I M a t t e l repnsshra - Ui f in-
Jizb stapra V M M 4i R m s m - Perth* il libra cwrtimt ad avara 

aaf l a m scttetfcf aaa pasiziaae i\ privilege asclashra 

lUfgfofiugno sono 1 me-
ti in eui gii insegaaati ven-
gono chiamati a scegliere 
• adottare i libri di testo 
par U proaaimo anno. Seel-
ta indubbtamente non fa
cile, resa ancora piu diffi
cile dalla nota diffidenza e 
awcnione cbe 1* modern* 
pedagogia ha riaervato e ri-
aenra a libri e manuali aco-
lattieL Bastera qui ricorda-
re il giudizio di Rousseau 
— « strumenti della massi-
ma infelicita » — e la pa-
rola d'ordine di Freinet: 
« basta con i manuali! •. 

So la sua aboliaone e so-
ttituzione con altri e pits 
efficaci strumenti di lavo-
ro — achedari di documen-
tazione, bibliotecbe di claa-
ae e peraonali, monografie, 
•cc. — rappresentano una 
meta ottimale a cui tendo-
no moJti educatori e inse-
gnanti, tutuvia, U libro di 
testo, nella scuola, coal co
me oggi e configurata, rap-
presenta uno dei moment! 
centrali del procesao edu-
cativo-scolastico per cui, be
ne o male, appare come una 
realta criticabile fin cbe si 
vuole, ma con la quale oc* 
corre fare i conti, Questa 
poaixione privilegiata gli 
viene aasicurata dal fatto 
ehe, in virtu della assents 
di quegli strumenti di la* 
voro scolastico di cui sopra 
e della pertistenza nelle 
famiglie di una mentalita 
contraria all'acquisto di li
bri, dovuta prevalentemen-
te a ragioni economico-so-
dali, il testo scolastico ft-
nisee per essere spesso Tu
nica forma di approccio si-
stematico ai problem! scien-
tiici e storiei per quel ra-
gaad « destinati» a non an* 
dare oltre la scuola media. 
TJ libro rappresenta quindi 
il primo e unico modello 
di cuhura offerto dalla scuo
la a tanti ragam le cui 
fondamentali strutture in* 
tellettuaii e morali si svi* 
luppersnno second© gli sche* 
mi proposti loro, con tutti 
i rischi derivanti dagli er
ror! e dalle menzogne, vo* 
lontarie e involontarie, del 
modello. 

Una guide di indubbia 
utilita per una scelta ocu-
lata e offerta da una pub-
blicazione « di gruppo • del
la Nuova Italia, che va se* 
gnalata anche ai concorren-
ti degli sciagurati concorsi 
magistrali e, in genere, a 
tutti i maestri per un buon 
uso del libro adottato (1). 

Innanzi tutto, come non 
dovrebbe essere il libro di 
testo. E* questo un proble-
ma abbastanza facile: ba-

Notizie 
UN CONVEOMO PltOMOlSO 
DALL'ISTITUTO GfUMtCI 

Psicologia 
psichiatria 
e rapporti 
di potere 

AccegUendo un orientamento 
amerso a concluslom del Con. 
vagoo < Medietas e cultura coo-
temporanea*. i «•! AtH hanoo 
riscoHO tanti lusinatiitri coo-
sens!. I'litituto Gramsci ripretv 
de quest'snoo la fruttuosi etpo-
riensa promuovendo un tneoo-
tro iu] terna «Psicologia, psi
chiatria t rapporti di patera * 
0 controllo del comportsmenti 
dtvtanti». D titokt steuo laacia 
eompfandcra la complsssita del 
lami in discinsWrne, intoreo ai 
quaU si • veouta delineando 
una ampla differeoiiasione di 

Sudltio Confrootare quesU flu-
rd, la eui tmpUcaftooi toece-

no scJcnsa. socfotogie. poUtksa. 
strutture preduttive. dvui. am-
ministrative. e U fat che »i pro
pone 0 stminarto. I cui lavori 
saranno aparti da una relasione 
intrcduttiva di Giovanni Berlin* 
guar a si articoteranno Interne 
ai Mgucnti tami! 

U tatmiimd (Franco Bass* 
gUa, Giuseppe Jarvia. Afoatiao 
Ptarua; CoUetti*o di Torino; 
Collettive di Roma). Lo fobeiice 
(Renato Rossi; Raffaeuo Mist-
Hi: Ivan Oddone). U snoie 
(Gianfraaoo Mingntsi; Marie 
Caochini). U fanigUn (Mariaa 
PittaJuga). Problemi taoitlottoi 
eemmMittresM (SevertnoDe 
iogu). Rapporti col movimenta 
epareie frerreodo GiaceneUi: 
Laura Centf). 

D sMninarto, ai cui lavori at 
pud partadpare solo su invito, 
sari tenuto a Frattocchia (Ro
ma). nella sedt deirutituto di 
studi comunisU, dal 2t al » glu-

sta dare uno sguardo al 
90* della produzione cor-
rente per avere un perfet-
to modello negatipo. I di-
fetti piu facilmente riscon-
trabili nei libri di lettura 
sono il tentativo di contrab-
bandare contenuti ideolngi-
ci piu o meno apertamente 
reazionari attraverso una 
visione mincolistica e ma-
gica del mondo e una con-
cezione della vita e del la-
voro improntata a rassegna* 
zione e passiviti; il mora-
lismo deteriore e utilitari-
stico; 1' ambientaiione di 
brani e vicende in una in-
verosimile e ormai inesi-
stente realta rurale prein-
dustriale e prescientifica; il 
linguaggio bamboleggiante 
e sdolcinato, ecc. 

Se si passa ai sussidiari 
troviamo compendiato in 
noebe pagine tutto lo sci-
bile umano. 1 compilatori, 
infatti, perlopiu limitano la 
propria fatica a riassumere 
un manuale per le scuole 
superiori e il gioco e fatto, 
con tanti saluti ai processi 
e alle strutture dell'appren-
dimento tipici della eta. La 
parte linguistica e un sus 
seguirsi di tautologie — lo 
aggettivo qualificativo ser
ve a qualificare il nome —; 
la matematica e ad uso e 
consumo di una societa di 
mercanti, speculatori, bot-
tegai con assurdi problemi 
sul costo, ricavo, guadagno; 
la storia si svolge in una 
atmosfera mitico-leggenda-
ria nella quale galleggiano 
eroi stereotipati — Cavour 
(il tessitore), Vittorio Ema-
nuele n (il re galantuomo), 
Garibaldi (l'eroe dei due 
mondi) — accuratamente iso-
lati dal contesto delle vi
cende e delle forze social! 
in cui agirono. Le scienze 
ripetono pedestremente le 
solite classiflcazioni e ban-
discono rigorosamente qual-
siasi stimolo alia ricerca, 
alia sperimentazione, alia 
formazione cioe di un cor* 
retto atteggiamento scienti
fic© verso la realta. Quan-
do addirittura non fa capo-
lino un moralismo da con-
troriforma per cui si giun-
ge ad affermare cbe le an-
guille si sposano, quando 
tutti sanno cbe gli animali 
si accoppiano. Unico stimo
lo alia attivita personale di 
ricerca sono le domandine 
a pie' di pagina, formula
te per6 in maniera tale che 
e aunlciente rileggere quan 
to scritto nella pagina per 
ricopiare diligentemente la 
risposta. 

Come dice Pettini nelVin-
troduzione al citato libro, il 
difetto tipico dei testi per 
le scuole elementari const
ate ne) nozionismo, cioe 
nella offerta del fatto e 
non del farsi, della mate
ria elaborata e data come 
intoccabile e non del • pro-
cesso attraverso cui un de-
terminato sapere si cost!* 
tuisce e struttura». Si de
ve perd aggiungere che 
quella nononistica e una 
scelta precise cbe obbedi-
see alia Ideologia della no
stra societa, come e oggi, 
per cui la scuola e stru-
mento di imposizione di 
comportamenti, atteggia-
menti e conoscenze il cui 
fine e la formazione di un 
suddito fedele e ossequien-
te all'autorita, al maestro 
oggi e al padrone domani. 
In questo senso la didatti-
ca uftlciale — e quindi il 
libro di testo che di essa 
e un pilastro fondamenta 
le — rivela la propria fun-
zione repressive. 

Appare chiara quindi la 
scelta ideologies, di natura 
politica e sociale, che favo-
risce la diffusione del li
bro scolastico quale povero 
e mistificante surrogato del
la realta e ostacola quel li
bro che intende porsi come 
atrumento di controllo e or 
ganizzazione non solo di 
quanto si e appreso per e-
sperienza diretta, ma soprat-
tutto dei procedimenti adot-
tati per raggiungere, veri-
flcare e ordinare lesperien 
u . Su questa base fiorisce, 

C'lula poi tutto un sot to
co editoriale (circa un 

centinaio di case editrici 
piccole e grand! che si con-
tendono il • mercato») spe* 
cialiszato nel ricopiare dai 
libri per le scuole superio 
ri, nel cambiare copertina 
a tltolo a vecchie edizion) 

Sotto la spinta dell'azio-
ne critica condotta in que
st! anni da insegnanti di 
avanguardia e dalle riviste 
pedagogicbe e scolastiche 

Elu avanzate alcuni editori 
anno operato un tentativo 

di miglioramento del live) 
lo scientiflco e didattico dei 
testi pubblicati ricorrendo 
alia comulenza di pedago-

Narrativa 

Disperato con mederazione l'nltimo libra di Kerooac 

Amore per Tristessa 

gisti di nome come Petter, 
Viaalbergbi, CaUlfamo, ec-
cetera. Ma e anche cbiaro 
che non ci si pud limitare 
ad attendere un rinnova-
mento dallo interno, cioe 
puramente editoriale, se 
questo non viene stimolato 
e addirittura imposto da 
quella « pedagogia dal b»»-
to > cbe si pud esprimere 
solamente attraverso un'ol-
tro *cuola cui sono interes* 
sati non solo gl'insegnan-
ti democratici, ma anche e 
soprattutto quelle forze so
cial! che vanno sempre piu 
comprendendo come la scuo
la sia oggi uno dei tanti, 
fra i piu centrali, campi 
di battaglia per la propria 
liberazione da ogni domi-
nio esterno. 

Una interessante indica-
zione, in questo senso, e 
rappresentata dalla inixia-
tiva presa da un gruppo di 
maestri di Genova di rac* 
cogliere e scbedare tutte le 
menzogne, i pregiudizi, gli 
errori present! nei libri di 
testo per le scuole elemen
tari 

Fernando Rotendo 
(1) Pettini. Ciari. Lodi. ecc. 

71 libro di testo nella didattica 
moderno, ed. La Nuova Italia. 
1969. p. 218. Le scrfttore Jack Kerenac can una sua cellaberatrlca 

Ricerca scientifica 

II Centro di Ispra rifiuta 
il «patibolo» di Bruxelles 

In una tasa atmasfera la lotta contro la smobilitazione - Proseguono 
la sciapera « bianco» a la permanenza diurna e notturna . Un pro-
blema assanziala: II governo italiano sostituisca I'azione carenta del-

I'Euratom - Proposte del PCI alle altre forze politiche 
XSPRA (Varese), 18 

I colori vlvaci delle tende 
rUaltano fra U verde degli al
bert nello apiaKzo antistante 
l'ingresso del Centro atomi-
co di Ispra. C'e anche qual-
che roulotte a completare l'ac-
campamento, improwisato sa-
bato sera da alcune centinaia 
di dipendenti dell'Euratom 
per appoggiare daU'esterno la 
lunga «permanenza diurna e 
notturna* che, iniziata negli 
ufflci e nei reparti giove-
di scorso, continuerk fino al 
30 giugno per impedire il 11-
cenziamento di oltre 500 per-
sone — fra funzionari e la-
voratori «appaltati » — e lo 
smantellamento, 

L'assedio pacifico davanti a] 
cancelli si e avuto quando il 
direttore del Centro, dott. Ca-
prioglio aveva vletato l'acces-
so alio stabilimento vlino al
le ore 7 di lunedl » con un pe-
rentorio awiso ancora affisso 
in portineria. Ma le iniziative 
« padronali» del direttore (e 
giunto anche a minacciare la 
chiusura del Centro se non 
riuscira a garantime il fun-
zionamento) non hanno alien-
tato la decisione con cu) si 
sviluppa la lotta, In una at
mosfera tesa e con un crescen-
te senso di responsabllita. I 
circa 2000 dipendenti (ricerca-
tori, tecnici e operai) entra-
no nella sede e vi sostano sen-
za lavorare. Lo sciopero bian
co si accompagna a conti
nue riunioni spontanee nei va-
ri servizt, con la partecipa-
zione dei slndacalisti e dei 
componenti il Comitato di di-
fpsa. E gia due asaemblee ge
ne rali (1'ultima, quella di ieri 
con la presenza di 1200 dipen

denti) hanno vivacemente di-
sousso, e votato a grande mag-
gioranza, per continuare I'azio
ne « fino a che » — dice la mo-
zione approvata - « nuovi fat 
ti interverranno ». 

I nuovi fatti sono attest da 
Bruxelles, dove i rappresentan-
ti permanent! della commis-
sione della Comunita euro-
pea dovrebbero riunirsi doma
ni 19 per esaminare i pro-
grammi del I'Euratom e, suc-
cessivamente il 24 per la boz-
za del documento da sottopor-
re al Consiglio dei ministrl 
della stessa Comunita. Entro 
il 30 giugno, data fissata per 
il « via » alle riduzioni del per-
sonale (382 funzionari e 150 
« appaltati » questi ultimi in 
due scaglioni) dovra essercl 
una decisione precisa. 

Non a caso le mozioni del 
personale insistono sui fatti. 
Al buoni propositi piu volte 
conclamati, alle dichiarazioni 
pompose sull'awenire dell'Eu-
ropa unita « rilanciata » ecc. 
a Ispra non ci credono piu. 

Le due riunioni di Bruxel
les non sono viste con mol-
to ottimismo. Sembra che al 
posto della bozza di risolu-
zione sara presentata una di-
chiarazione di mancato accor-
do: quattro Paesi (Italia, Bel-
gio, Germania. e Lussembur-
go) sarebbero favorevoli al 
rinvio dei licenziamenti di tre 
mesi: l'Olanda non sollevereb-
he obiezionl; la Francia si op-
porrebbe. 

Solo una proroga all'esecu-
zione della condanna a monte? 

Un'esecuzione illustrata in 
uno dei tanti manifest! appe
al alia rete di recinzione del 
Centro di Ispra: vi e disegna-

ta una forca, la cui trave di 
sostegno e il Consiglio dei 
ministri, il cappic la Conv 
missione Euratom, l'impicc*-
to il personale, mentre la di-
rezione rappresenta il boia che 
si appresta a dare il calclo 
alio sgabello che regge il con-
dannato. 

Pinora il governo ha di-
• mostrato come intende inter-

venire: firmando nel Consiglio 
del ministri della Comunita 
i licenziamenti e assumendo-
si, quindi. gravissime corre* 
sponsabllita nel disegno liqul-
datorio di Ispra. 

Un problema diventa a que
sto punto essenziale e llian-
no sottolineato i comunisti di 
Varese oltre che i deputatl 
del PCI, nella mozione pre-
sentata alia Camera: il gover
no italiano deve compiere tut
ti gli atti necessari « per ad-
divenire alia sostituzlone oa-
rente dell'Euratom assumen-
do a proprio carico tutta la 
parte degli impianti e del 
personale non jmpiegato al-
1'EuratoTTi stesso, provveden-
do ad una loro utilizzazione 
in un programma di ricerca 
stabilito su base nazionale con 
tutti gli eventual! e possibili 
apporti e collaborazioni su 
base internazionale ». 

Ed ^ per esaminare inizia
tive concrete e comuni per sal-
vare il Centro che i comuni
sti di Ispra, a conclusione di 
una assembles presieduta dal 
segretario della federazlone 
compagno Donelli, hanno de-
ciso di proporre un incontro 
ai partiti e alle organizaazio-
ni democratiche locali. 

Sergio Banali 

La \ i i o v a Italia 

I testi e le ricerche 
della cultura nuova 

KARL MARX II Capital*: Libro I, 
Capltolo VI in+dlto 
A curs di Bruno Maffl 

ARNOLD SCHONBIRO L«tt«r« 
Raccoite da Erwln Stem, Introduzrone dl Lulol Rognonl 

La \ u o v a llaliai 

Marx 
KCapitale: 
Ubrol 
capitok) VI 
inedito 

£' ormai universalmente no
te che la scrittura raecoman-
data e messa in pratica da 
Kerouac — aucchia sia pure 
poco autorevolmente e con 
preoocupazioni sovente elzevi 
ristiche U latte delle sugge
stion'! paraipnotiche di Yeats 
e dell'automaticismo surreali 
sta — prevede un < action-wri
ting* da compiersi «con ec-
eitazione. in fretta, fino ad 
avere i erampi. in aocordo 
con le leggi dell'orgasmo >. 
Diesemlenti. forse. i poline-
siani. 

La leggenda aggiunge che 
con motta disinvoltura (e una 
eerta coerenza) l'antico por-
tabandiera della beat genera
tion — ruolo di cui fu in eer
ta misura inconsapevole o che. 
comunque. sembra abbia ac 
cettato senza vederne le ulti-
mali impticazioni — scrfve su 
rotoli di carta, anziche su fo-
gli. in modo da non doversi 
interrompere proprio mai. se 
non ad e&aurimento di ener* 
gie o dj soggetto. 

In questa sua precettistica 
due volte uffictalmente espo-
sta. nel Belief # Technique for 
Modem Prose (« Evergreen Re
view*. n ft) e neD'Essettfttifs 
of Spontaneous Prose (c Ever
green Review >. n. 5). Kerouac 
esaspera una situazione em-
blematica. illudendosi di com
piere una manovra eversiva. 
Tntanto pare che confonda 
troppo spesso la motilita flsio-
logica con t'evocazione apper-
oettiva. e poi traccia piuttosto 
sopra pemiero requazkme cri-
si - argomento. senza darsi 
molta pena di reoerire un mez
zo linuuistico idoneo o alme-
no svincolato d'anglo-anima-
le di Michael McCTure?) che 
poi in italiano... Dico questo 
un po' col senno di poi. pur-
troppo. e senza per questo in 
fidare. ml auguro. fl valore 
del contributo rigenerarlvo da
te alle operazinni di oolitica 
culturale da parte della beat 
amerat'vm. e quindi anche di 
Kerntiac. ne?l? anni cinquanta. 

Ma serveniomi come me-
glio so e posso di que] senno. 
mi sento in qualche modo au-
torizzato a sottrarml alia per-
petuazlone di un csperimento 
conduso con 1 risiiltatl, anche 
positivi. che sappiamo. tmpa-
dronitosl di un modulo nar
rative piu riformLttico che ri* 
votuzionario (il cambio di pel 
le non si e risolto in conti-
nulta trasgressiva) l'autore 
non ha badato alle inrdrma-
ziool che la nuova formula 
tmplfcava. non ha cioe opera
to fl montaggio del nuclei di 
volta In volta selezionati (sen
za che fl verbo setezionare 
acquisti. nel caso di Kerouac. 
0 sapore di una impreclsione 
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del linguaggio di chi scrive). 
SI e coal approdati a una 

ripetizione inefficace d) Unee 
sempre piu distaocate dal tes-
suto da eui ere.no state estrat-
te (e la eui evoluzlone e molto 
piu rapida deU'aggiornamen-
to sOlematico). sempre piu au 
to-sclerotitzantisi e. in ultima 
analisj. tncapad di riagglo-
merarai. soprattutto per man-
canaa. come si e detto, di 
oonsapevolezza da parte del-
lo steaeo Kerouac. Tristessa 
(Sugar Editore, Milano, pp. 
132. L. 1500) testimonia dJ una 
dj quest* ripetizionl. 

Si tratta. oltre cbe del reso-
conto di uno sconfinamento 
beef (in Messico, Tristessa e 
termine simbolico, e alio stes
so tempo il nome della vergi-
ne prostituta di cui si innamo-
ra I protagonists), anche di 
un prodotto insotubile. con-
dannato alia sospensione nel 
Uquido del disagio. Nella mi-
gliore delle ipotesi si pud di
re ehe 11 reiterato lamento, e 
la posizione di alcuni perso-
naggi richiama. da una certa 
distanza. le ossessioni dej Sot-
femwiei. rese magari pit) fu-
mose (qualche tfoco di spee
ch! tra realta e allucinazione, 
volonta enumeratlva di con 
ereti e dl astratti) ma con 
molta sorpresa in meno. oggi. 
per fl lettnre. Nella peeeiorc. 
che Kerouac. dopn I'emanci-
pazione (rispetto magar) a La 
eitta e la mcfropoli, Mooo'e 
Cassldy ecc.) e diventato una 
specie di asparago selvatioo. 
diverso dai coltivati. ma u^ual 
mente destinato a eondirsi in 
Imalata Owero. il problema. 
anche in letteratura, non mi 
pare proprio piu quello di con-
trofigurare (se lo e sta to), ma 
di tendere verso un'inespugna-
bile autologta. 

Cronaoa di una disperazio-
ne. non sapre) dire fino a che 
punto genuine, il libro di Ke
rouac flirta ancora con la si
rens di un vaghissimo mistici 
smo, tra errori, qualche Intui-
cione e denunce di spasimi ir-
rlsolti. laddnve vorrebbe crea-
re lo spaaimo. 

Luigi Stllarini 

Controcanale 
LE RACIOM TACIUm 

Con la puntato inltUrtota Gli 
sthiavi del latifu-vio. si e chtu-
M d viaf/QW in quattro tappe 
di Alberto Pandolfl dalla 
. \mazzonia al Nordeste. mrvero 
11 cuort' d*-'U terra. Ancora 
una roJta. dunque, la televmio-
ne i> tornata a irallare i pro
blemi deliAmerica Latina (che 
sembra ormai dicentato ti c o m 
po piu orv.v della Jpremudi-
catezta W): e. m particolare. 
sono lornate *ul video le im-
mauini del desulalo Sordeste 
braxiliano. fit Recife, dei .vo-
cerdoti impeqnnli nella lotta 
contro la xpavenloso miieria di 
quelle terre; s'e udtta per.nno 
— com'e ormai consueto quan
do n parla di queste reyioni 
— la parola « nvoluzione». 
pronunciata come un po.<.iihile 
e.stto ad una situazione tanto 
disastro<a. Son v'e dubbio che 
tanta attenzione VVTSQ una co«;i 
impolante parte del < terza 
mondo, e -- fatta astrazione 
dal resto - - coxa assai lode 
vole: piu «i parla dei problemi 
attualt dell'umanita. piu si in 
forma lo spettatfjre con dati 
e cifre. tanto meplio. Ma ha-
sta la r attemione ->? .Von cre-
diamo. Anche se ci limdiamo a 
considerate la puntato di ieri 
sera, vedremu subitfl the il 
prouramrna curato da Alberto 
Pandolfi (con te-di di Alberto 
Baini) quaxi mai riexce ad an-
dare oltre la piii immediata e 
comprensibile e mozione- Fin 
dall'inizio, infatti, il fila ron-
duttore appare subito uuello di 
una raccolta ed e&poiiz one di 
* dati ». offerti con il tono di-
staccato della ma>"sima « otwet-
tivitd i . Son a caso le citazioni 
piu ricorreuti sono quelle di 
un sacioloan; non a caso ali 
autori iflNivtcinri a iunuo su'iln 
presentazione di valti. e lolti e 
volti; o limitano le interritte 

ad una analuti immeawta. *ca 
turita daU'expottnome del aato 
socioioatco piu parziale (ricor 
(homo le intervute con il sorer-
dote ed il simdocatista di Cahoi. 
Ctrto: questo metodo dorrehhe 
avere '( vantaoaw di condurre 
lo spettatore verso amiouuine 
concluaiom. aUe fjuali — qua e 
la — sembra essere puidat-t 
da qualche accenno ad una <l 
mensione piu rasta dei prMetm 
(lo tfruttamento. il colpo <n 
sUito militare. la * cattireria i 
dei latifondistn. E" propria qui 
tuttaviG. cHe sta I'equivoco di 
fondo: le •nformazioni ofjerte 
al € giudizio avtonomo , s:-m 
brano ben lontane dall'ofjrire 
un panorama Male delta <i 
tuazione. II Sordeste brasiltano. 
cost com'e pretentato. membra 
una sorta di eccezione: un can 
11mite dal quale non sia po*<:-
bile ascendere a indwazioni piu 
uenerali. valide per il ter:o 
mondo. Anche Id dove I'emn 
zione ragqiunae il massimo 
della tensione (come nelie in 
sistite interriste nella « c i t t a 
fantasma », o nella presenlaz<<y 
ne del * colonnello » di Ltntoei 
TO) il d'.icorso si apre e si chiu-
de senza alcuna praspetvva 
Cosa si oppone alia nformi 
agraria? Perche i wilitari sono 
andati al potere in Brasile? Per 
che t latifondisti possono cs 
sere * c a l t i t i » ? Che m o l dire 
« ritoluzione *? 

Di questo. sventuratamentc. 
non si parla. E la ragione e 
una sola: awiando ol ie cause 
di fondo. il di^corso uscirebbe 
subito dai limiti geouralici rii 
una lontana reaione del mondo: 
e .si /arebbc anche europvo. 
italiano. Direnterebl>e. dunqw. 
un utile messapfiio «poli t ico .. 
Che. come al soldo, la Rai-Tr 
vuole evilare. 
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Programmi 

Televisione 1 
13.M IV AUTO 

Sono in projeramma u n * rapida Inchirsta su l l* aKicrt?s$i\ n.i 
drll automobil is ta , cui partrcip-mo noli divi , * un *ervizii> 
sul le roulotte. 

1I.1* TELEGIORMALE 

1S.M r i C M S M O 
Dh Tarquinia. Artrlano De Zan segue la Rom*-Tara,uini» 

ITM IL TEATR1NO DEL GIOVEDI' 

« Buffo e BAffo » di Ernesto Ferrero 

17.3S TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
Teleset 

1S,43 QUATTROSTAGIONI 
Due terv iz i : Agrlcol tura in ccatola; Le apt. 

l t .15 SAPERE 
• Questa nostra "Italia »: L'mbrla e March* 

I M S TELEGIORNALE SPORT, Cronache ItalUne 

2S.3S TELEGIORNALE 

Zl.M SENZA RETE 
Torna una nuova serie del lo spettarnlo dirrltn da Kn/o Tra-
pani. La novita delta prima serie r is iedeva ne! fatln i h r I 
rantant i cantavano in presa d ire t ta : ora che questA u o v a t a 
(o meitlio questo ritorno al l 'antico) *• stata usata piu vo l l r 
in allri spettaeoli , < Senza rete » si presenta m m e un qual-
siasl varieta musicale . La prota jon l s ta di s tasera r Catr-
rina Caselli; sqoi nsplti saranno Ornrlla Vanuni, Nini Rosso 
e i Four Kents . Inoltre Raffaele Pisu Interpreters qualche 
scenettA. I testi *ono dl Giorgio Calabrese 

Z2.M TRIBCNA SINIlACALE 

Z3,M TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
21.M TELEGIORNALE 

21,IS CAMBOGIA: IL R l ' D D A NF.t TRALISTA 
Qualche tempo fa « TV7 » presento un servizin di Sandr» 
Paternostro sul principe Sianouk e sutla r a m h o g i a : un ser-
viz lo di tono divertent is t lco , c h e d i v a de! principe ramhu-
•jlano un rltratto da rntocalco. in ques to documentario , San-
dro Paternostro util lzza. ev identemente , il resto del mate -
riale che in quel serv iz io non era entrato ( l e spese del 
\ i a s s l n cosi vengnno hen i frt i t tate) e ci parla ancora ill 
Sianouk e delta c a m b o g i a , probabl lmente nel la stessa chiavc 

22,19 ORIZZONTI DELLA SCIKNZA 
Serondo servizlo sulla a l lmrntaz lone: si parlera dello »!riu-

tamento delle rarie risorse del mare. 

Radio 
VAZIONAI.K 

CIORNXLI. RADIO: 7, S. 10. 
13. 1.1. 15, 17. 20, 23; «, 111 ( o r s o 
dl l ingua fraticrse - Per so la 
orchestra; 7.10 Miislca stop; 7.47 
Pari e tlispari: S.34I I.c runznni 
del matt ino: S.o* c o l o n n a rrnml-
rale; 10.0) l.e ore della mnsjca: 
11 I.a niiotra salute; 11.30 I ' m 
voce ppr vol: I2.0S ('nntrappun-
to; 12,31 Si o no; 12,3« I.eltere 
aperte: 12.12 Punto e vlrgnla: 
12.SI Ciiorno per Klorno; U.l.% 
I.a rurrida; 14 Tra^mlvslonl rr-
Kinnall; 14.37 Zihaldone Italia
no: l.i.4% I nostrt succo«sl; 16 
Prnf-ramma per i ragaz/ i ; 16.3* 
Slamo fatti cosl: I7,ifi Per vol 
g iovani: 19.0S Sui nostrl mer-
ratl; IS.t.1 Grandl .speranze: 
IS.IS Luna-park; 28 IS sr lex lone 
da rommedle muslcal l ; 21 Con
certo del planista Alexander 
Nlobodiannik: 21.19 OrcheMrc 
dirette da Rav Conniff e Paul 
Maurlat: 22 Trihuna s lndarale 

S E r O N D O 
GIORNAI.K RM»It»: tin- «30. 

7,30, S.30. 9.M. 10.39 11.30. 12.1%. 
13.19 14 10 IS.10, 1fi,IO 17.10 
IS 3«. 1910. 22. 24: 8 Prima di 
romlnrlarr; 7.J3 HUlardlnn » 
tempi) dl mtislca; 8.13 Bimn 

v iagglo: 8.18 Pari e tllspari; 8.|n 
Vetrina di « Vn disco per l e -
state •; 9.9.t Come e perrhc; 
9.1.1 Romantica; 9.49 Interliiriin: 
10 « Calamity Jane »: 10.17 i*\-
do e freddo; 19,49 Chi am ate Rn-
ma 3131: 12,29 Trasmiosioni re-
g ional i : 13 Paroliftcio ti. e ( i ; 
32,40 Appuntamento con Nun-
zio Rotnndn; 23 Cronache del 
Mezzoglorno 

TF.RZU 
10 Concerto dl a p e n u r a ; 11.1.1 

quar le t t l e Qulntrtti dl I.nigi 
Boreherinl : 11.19 Tastiera: 12.10 
I'niverslta Internazionale G. 
Marconi: 12,29 Civilta strumen 
tale i tal lana; 1.1 Intermezzo; |4 
Voci dl ieri r di oggi; 11 til 
Musirhe d'oggl; 1.1.1.1 J. S Bach. 
15.10 c o n c e r t o del Trio di Trie-
Me: 16,4.1 A. R Zimmrrmann: 
17 I.r oplnlonl degli altri: 17.20 
Cnrso di l ingua franrese: 17.1.1 
N. pnrpora: IS Notl7le del Ter-
/ o : 18,1.1 Quadrante eronomiro . 
18.39 Muslca loggers; 18.11 Pa
t ina aperta; 19,1.1 Concerto ill 
ogni sera: 29.39 In Italia e :il-
I'estero: 2 0 , ^ » 11 glorature . . 
22 II Ginrnale del Terro. \ l 
termine: l"n romanzo dl Paul-
Marietta. 

VI a i : G N \ L I A M O : - I I ginratorr » d( Sergei Prokofief (Radio. 
3 \ ore 29.4.1) - I. opera, diretta da Bruno Rartolettl . * inter-
preia ia tra gli altri da: Nicola R"S»I I .emeni; Jolanda Mrne-
gtuzer, rranra Mattlurcl. 

LEGGETE 
• 1 

IKIJIIillUllai 

La pubblifita 
su « PUiiita » 

Coro direttore. vum'e ormai 
tradtzvone. con Vestate tntzta 
la Mottoxcrutone ver I'Unita 
ho storzo da tare non e qran 
dtssimo. dato che ogni com 
oaono deve conenrrere tn me 
din con lire l a*! (a questo 
propostto sarebbe bene che 
"Unita rtcurdasse qualcuno 
degli namtct* che alia compt-
laztotie ed alia diffusions del 
la nostra stampa hn enntnbui 
to m tempt non (orttoni con 
qualcosa di piu dellimpnrta 
d* mezza aiornata di larorn. 
ma con anni di car cere e «it 
conflno. t qualcuno Hnanche 
con la propria vttat. 

Grazie anche all opera dei 
compaant della preeedente ot 
nerazione, oaoi posswmo tare 
la raccolta alia luce det inte. 
e. con un pa' d'impeano. si 
ootrebbe tar pagare una buo-
na parte della sottrtscnzinne 
aqli avversan di classe Se i 
nostrt compaowt. ' nostn let 
tori simpatizzantt twioottass** 
ro tutte le amende che non 
fanno pubbltcita su I'Unita e 
concentrassero i loro acquisti 
su quelle che mvece reclamtt 
zano i loro articoli sul nostra 
aiornale. penso che ne verreb 
be un aumento di pubbhcttti 
tale da porer dirntnuire I'm 
porta totale della snttnscrteta 
ne ed il giornale arrebbe prii 
mezzi per mioliomre 

Faccio un esempto: t Ma 
qazztni Standa tanno qualche 
volta pubblicttd sul nostra 
giornale: mai ah altri Grandi 
Utagazzini. Ebbenc. i noifn 
teffoii comprino alia Standa. 
mai agli altri Maqazzini. Com 
pnno gli elettrodomestict del 
ta REX. delta Iqnis. della Zop 
pas. mai quelli delle altre 
marche che non tanno pubhh 
cita su I'Unita. Lo stesso per 
dentifrici. bibite e — perchi 
no"> — per le automohth 

Potete anche non pubbltca 
re questa mia lettera. ma pre 
state un esame serio e ap 
profondito alia mia propnstn 
(che certo mold ennritnde 
ranno). 

A. COLOMBO 
(Milano) 

Caro compagno direttore. 
vedo che sul nostro giornale 
compare spesso della pubbli 
cita e questo francamente mi 
tnfastidisce. Perche sprecare 
tanto spazio. che sarebbe co 
si utile per pubblicare com 
menti ed intormaztom? Per 
che, inoltre, tar pubblicttd a 
certi prodottt, col nsultato rii 
tar tngrassare ultenormente 
le casse dei capitalists Senza 
contare che a volte la pubbli 
cita pud tngenerare equivaci 
per cut pub appanre che 1'TJ 
nita, organo det lavoratort 
taccia propria la propaganda 
di certuno che dei lavoratnri 
e acerrimo nemico. E poi: non 
vi e il rtschio che essa inducu 
tl giornale ad attenuare certe 
sue critiche verso chi page 
per la pubblicith? 

Fraterni saluti. 
FRANCO ARNALD) 

(Firenze) 

Mentre aisiainamo n eompa 
gno Colombo che la sua pro 
posta non e ccrto senza tnteres 
se t tale appanra a piu dl ur 
lettore, vogliamo qui. sia put 
orevemente, rispondere al leuoit 
Arnaldl. Per tispondere e nectssa 
rlo risalire un poco a considerazio 
nl dl carattere piu generate: rlcor 
dare doe che I'Unita e l'umcc 
grande giornale popolare e dl mas 
sa, comunista, esistente nel nostro 
Paese (e. insieme a L'Humantie 
('unico nel mondo capitalists) Pet 
conservare questo suo carattere -
di partito, popolare e di massa — 
deve essere posta in crado di so-
stenere la concorrenza della stam 
pa capitalistic* anche sul piano 
della tecnica gloraalistica e tipo 
graflca e deirtnformazione. 

Qui occorre sapere che un gior
nale borghese di elevata tlratura 
reallzza il cinquanta per cento e 
piu delle proprie entrate sotto tor-
ma dl introitl pubbllcitari. Per t 
maggiorl giornall, si tratta dl cifre 
dell'ordine di 6-7 miliarri) ranno 

M noslTO giornale financa in grnr. 
parte questa fonte dl Introitl, giac 
che le nostre entrate pubbllcitari? 
rappresentano solo un'esigua fra-
tione di quanto incasserebbe un 
giornale delta nostra tlratura st 
non tosse come * e come conti 
nuera ad essere. II Riornale che com-
batte senza comprnmesM contro il 
mondo capltalistiro. Solo in parte 
%\ riesce a supplire a questo 
* svantagglo » con la sottoscriziont 
annuaie per la stampa comuni
sta (per tutta la stampa comuni 
sta), che da un getnto dl due ml-
liardl E' evidente perO che sareb 
be ben difficile chlcdere di piu 
at nostrl lettort e sostenltorl. 

Le nostre difflcoita sul terreno 
piibblu'itann denvano In gran parte 
da una presstnne aperta della 
Conhndustrla perche l Miol aderen-
tl non facciano pubhlicita su I'U-
nitd. Oggt il vero e proprio veto * 
stato lncnnato da larghe hrecce. * 
nol considerlamo questo tatto nuo-
vo come un success dell'Unilb e 
del nostro partito contro II rriuro 
della dlscrimlnazione anticomumsta 
che si era cercato dl erigere at 
torno a nol per impedire che 11 
nostro chlarlmento Ideologlco, la 
nostra azione dl guida politica e 
d| organinazione potesse trovare 
largo successo tra le masse popo 
larl. Anzl, e proprio contro questa 
dtscrtmlnaziope anche nel campo 
della pubbliCtU che, rnsiemc a tutti 
i lettort, dobbiamo lottare. 

Vogliamo aggliingere cbe un !o-
cremento delle Inserzionl pubbllci
tari* sulle colonne del nostro gior
nale dovrebbe non solo essere va-
lutato con comprrtiMone dal nostrl 
lettorl, ma in alciinl ca>l essere 
senz'altro salutato romp tin succes
so politico. 

II compagno Ariu.di osserva tut. 
tavia che ia pubbltcita pun tngene
rare equlvoci e cbe potrebbe in 
durre 11 giornale ad attenuare eer 
ta sue critiche. E qui biaogna es 
sere estremamente reclsi e chlari. 
Nol riteniamo che i nostrl lettort 

siano tanto mnturt politicamcntt 
ed intelkgenti da s.apct dare una 
propria autonoma valutajione an-
Che sulle inserzionl ptibbliclfarte 
Quanto all'ultima coservaiione. si 
(ranqulllitai tl lettore: not. al con 
trarto dl altn giornall. non ci la. 
srlamn certamente condUionare da 
Rll Inserzlonistl: ed I prlml a sa 
perlo sono proprio 1 padroni 1 
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