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Scienza e societa Terzo mondo 

Crisi della ricerca e 
politica dei monopoli 

1/ngifozioiM del personole del CNEN contro I'autorita-
rismo e il paternalist!* della direzione si va configu-
rondo come un nuovo e interessonte movimento di elas-
se che investe tutta la politica scientifica fatta in Italia 

Storia delPAngola 

i 

L/agitazione del persona-
1« del CNEN. nei centri di 
ricerca del la Casaccia, di 
Frast-ati. di Bologna, pre-
senta caratteri nuovi , che 
si co l legano in un certo , 
senso a quel l i de l movi
mento s tudentesco: lotta 
contro l'autoritaxismo, ri-
vendicazioni intese a defini-
re la posizione dei lavora-
tori della ricerca in modo 
non convenzionale, con lo 
accento sulla capacit* di 
questi lavoratori di porre 
in modo autonomo proprie 
condizioni alia ccss ione del
ta loro forza-lavoro, in pri-
mo IUOKO dunque sul piano 
sindacale. Si tende a respin-
gere il costume paternali-
st ico che lascia le direzioni 
arnitre di concederc o ne-
gare aiimenti e promozioni, 
e a ottrriere un migliora-
mento generale de l l e retri-
buzioni per tutti i dipen-
denti . a configurare una 
c a m e r a automatica, a fare 
riconoscere ai dipendenti il 
diritto di riunirsi in assem-
hlea nelle ore di lavoro, 
per discutere i loro pro-
blemi. 

11 movimento e interessan-
te sotto due aspctti . II pri
me soggett ivo. nel senso 
che i lavoratori del la ricer
ca abbandonano il vecchio 
atteggiamento. in base al 
quale 1'adesione di princi-
pio ai fim general i del la ri
cerca funzionava da conte-
nimento o da freno alia ri-
vendicazione di mtgliori e 
piu degne condizioni di la
voro. e in qualche modo si 
trasfcrmava in un aval lo a 
pratiche di t ipo padronale , 
c ioe di c lasse , a l l ' interno 
di luoghi di lavoro in cui 
il padrone, in realta, e la 
collettivita nazionale. Ora i 
dipendenti del CNEN (co
m e anche quell i del CNR 
a cominciare da] L.IGB di 
Napol i ) ravvisano ne l le di
rezioni i termini di una 
politica di classe, e a que-
sti termini si oppongono, a 
cominciare dal terreno re-
lativo alle condizioni di la
voro. 

II secondo aspetto e og-
gett ivo: la contestazione si 
inserisce nel quadro di una 
crisi non solo del CNEN, 
ma di tutta la politica del
la ricerca che in Italia si l 

presume condotta dal go- J 
verno. ed e in realta pesan-
temente condi / ionata da 
fat tori interni cd esterni . I 
nessi fra le rivendicazioni 
attuali del personate e le 
soluzioni che dovrebbero 
essere date alia crisi non 
appaiono fin ora pensati e 
svolti nellr- loro reali di-
mensioni , Ne l la fase pre-
sente , una parte del perso
nate non si pone n e m m e n o 
l' obiett ivo di intervenire 
neH'orientamcnto del la ri
cerca ma si l imita a porre 
l'accento sul fatto che tale 
or ientamento e determina-
to da posizioni di c lasse — 
s e non ai l ive l lo direziona-

Convegni 

I problem! 
del linguaggio 

nel teatro 
U N S E M I N A R I O AL-

L ' I S T I T U T O G R A M S C I 

• L'lstituto Gramtcl (Ro
ma, via 4*1 CMMftrvatorio 
SS) pramuovs) un incontre 
fra un gruppo di studio*! di 
problami di taatro, raeisti, 
critic! • Kr i t tor i sul t t m i : 
« I problami dal lingu«sg<« 
M l taatro d'ogai >. I I ttml-
narlo * i svolgara n*l aiorni 
zt t M fllugno. I I dlbattlto 
sara introd*Ha da due ra-
lazloni, una di Luigi Squar-
zlna • una di Bruno Scha-
chtrl . La rolaiiono dl Scha-
cnorl t a r * una ratsagna oal-
la rlcarcho, asparimanti, 
question! dal linguaggio laa-
trala, oggi; qualla di Squar-
zina conslstora in un intor-
wtnfo di marito, con propo-
•t« di eMssaNlto. 

II convegno promosso dal-
l'lstituto Gramsci sul tenia 
< Psicologia, psichiatria e 
rapporti di potere». annun-
ciato sull'Unita di ieri per 
i giorni 23-30 giugno, si ter
ra invece dal 28 al 30. 

II seminario, cui si pud 
partrcipare soltanto per in
vito. si terra a Frattocihie 
(Roma), nella sede dell'Isti-
tuto di studi comunisti. 

Da Budapest 

Opere di Tot esposte 
alia Galleria d'arte 

La pcultora Amorlgo Tot 

BUDAPEST, giugno 
Amerigo Tot, lo scultore un-

gherese che da alcuni decen-
ni vive in Italia, e tomato in 
quesfe settimane in Unghena 
per esporre Je sue opere nelia 
Galleria d'Arte della capttale. 
La mostra — la prima dopo 
ii 4111HUVU urli'accoiiici cuilu-
rale nalo-ungherese — sta ri-
scuotendo un surcesso notevo 
la e prosvmamente verra pre 
aentata anche a Tiimi»y, »uiie 
rive del Balaton. L'importan 
za delle opere espoitle e il no-
me ch* Tot ha In Unghena 
hanno contribuito, infatti, a 
creare un'atmosfera di serlo 
xntere«M attorno alia manlfe-
«t*iione. 

U critlca ha poi fatto 11 re-
ato- radio, televiaione 9 fior-
o»Xi hanno dedicato numoro-

si Rer\'i7i alln vitu dollo sail-
tore. IJ ntorno in patna, quin-
di, ha Kiovato all'arti.sta e lo 
ha messo a eontatro con una 
Unghena diversa. moderna, in-
teressata alia conoscenza di 
(orme nuove di espressione. 

Deiropera di Tot si e occu-
paia in particolare la scrittri
ce e critico d'arte Magda Lo 
vass/y che in una rapida pre 
sentazinne dell'artista ne ri-
corda Timpegno di lotta con 
tro 1'oppres.sione e sottolinea 
pol rome ogni sfatua di Tot 
riveli preoccupazlone per la 
umanita. «Tot — afferma Mag-
da Lovasszy — insegna a re-
dere le statue perche ognt auo 
lavoro c spnme ed i»pira aenti-
m e n u ». 

c. b. 

It* certo al l ivel lo del pote
re statualc —. e qiundi a 
impostare la lotta appun'o 
in termini di '-lasse. cer-
cando i co l legament i con 
tutti gli altri lavoratori. 

Ma e evidonte, ed e con-
forme ai caratteri che il 
movimento operaio ha pre-
so in Italia d o p o la Libe-
razione, che la lotta di 
classe non puo svi lupparsi 
eff icacemente n e m m e n o sul 
so lo t erreno r ivendicat ivo , 
se non investe tutti i pro
blem! del la polit ica e e o n o 
mica, s e non si configura 
come al ternat ive alia poli
tica economic-a condotta dal 
padronato e dal lo Statu che 
ne e 1'espresiione. Ed e 
chiaro c h e la polit ica del la 
ricerca e un m o m e n t o cen-
trale del la polit ica econo-
mica. 

Tuttavia. la reticenza del 
personale del CNEN a dar-
si, come categoria, obietti-
vi di lotta inerent i alia po
litica del la ricerca e al su-
peramento del la crisi in at-
to nel settore, e certo giu-
stificata dal fatto che que
st! obiettivi non possono es
sere e non sono quell i di 
una categoria, ma sono quel
li del l ' intero movimento del
la c lasse operaia e dei la 
voratori. E' bene che in que-
sto modo sia cvi tato il pe-
ricolo di cadere nel corpo-
rativismo. D'altra parte, al
io stato del le cose rimane 
da definire la funzione spc-
cifica c h e i lavoratori della 
ricerca devono assumere — 
nel quadro del movimento 
di c lasse — in rapporto ai 
problemi delta ricerca, in 
forme non corporative. 

Essi non dovrebbero sot-
trarsi a una funzione di 
critica e di denuncia, che 
i l lumini tutte le forze la-
voratrici sulla s i luazione 
reale di un set tore da cui 
dipende in misura crescen-
te l 'avvenire del paese, e 
che perc io armi tutto il 
mov imento di cognizioni 
che saranno s t imolo alia 
lotta comune , e le daranno 
officaeia e concretezza. 

Conversando con me, al
cuni dei dipendenti del 
CNEN hanno sos tcnuto che 
non varrebbe la pena di 
adoperarsi per migl iorarc 
le condizioni delta ricerca, 
finche a trarne beneficio 
saranno le classi ora al po
tere, e in deflnitiva i mono
poli. Questo 6 un errore: fi
ne del la ricerca e lo svilup-
po economico e civile, cho 
non e mai esaltato, ma so
lo mistificato e distorto dal 
regime dei monopoli . Lo 
svi luppo economico in atto 
negli USA e in Europa oc-
cidentale e severamente con. 
dizionato da intrressi par-
ticolari e distolto dal fine 
di servire alia promozionc 
umano. Anche sc il siste-
ma dei monopoli e oggi in 
grado di accogtiere e assor-
bire una parte del la spinta 
verso lo svi luppo, tuttavia 
piu questa spinta si accen-
tua, piii si accentuano le 
contraddizioni del sistema, 
fino a punti di crisi che a 
un certo momento potran-
no essere risolutivi, e che 
in ogni caso f o m i s c o n o oc-
casioni propizie alia inizia-
tiva de l le forze rinnovatri-
ci o rivoluzionarir. 

Per quanto riguarda l'I-
talia. la crisi del la ricerca 
si colloca nel quadro piii 
generale di una s i tua/ io 
lie economics caratteri / /ata 
dalla carenza degl i investi 
menti , dalla fuga di capi
tal! all'ostcro, dalla com-
pressione dei redditi di la
voro. Questo significa che 
lo sv i luppo economico — 
considerato soddisfacente 
dai responsahil i di tale si-
tuazionc — non si attua in 
modo conseguente , ma vie-
ne distorto e pers ino fre-
nato e viziato. Significa 
che una consemicnte poli
tica di svi luppo, in cui ha 
cost larga parte la ricerca, 
e osteggiata dagli interessi 
dei monopoli . 

I / in teres se del movimen
to dei dipendent i del CNEN 
i* dunque nel fatto che es-
so. rnnf igunndos i giiis'a-
mentc e per la prima volta 
come m o v i m e n t o autono
mo di classe, promette di 
diventare un m o m e n t o ini-
portante della lotta di clas
se nel nostro paese, inse-
rendosi nel la concreta pro-
spettiva strateuica elabora 
ta dal PCI e da altre forze 
di r innovamento. Su queste 
nasi, e s so potra dare alio 
intero fronte de l le forze ri-
volu/ ionarie il contributn 
sostanziale di un e>amc cri 
tico de l le condi / ioni della 
ricerca. con la denuncia 
del le remore, degl i impedi-
menti , dogli ostacoli , che 
alia ricerca vengono oppo 
sti in misura crescente da
gli interessi dei monopoli 
italiani e internazionali . 

Franc«tco Pittol#t« 

Una paHuglia di partiglanl angolanl 

L'Angola e uno dl quel pae-
si che, malgrndo la sua ster-
muiaia estensione e la durissi-
ma lotta che sul suo ternto-
rio si svolge tra le forze par-
tiKiane e lesertito coloniali-
sta porrojjhese, non gode, co
me si d u e , di una buona lette-
ratura. Ben poco si sa della 
sua storia passata e presente 
e. soprattutto, anche all'inter
no del movimento operaio, si 
isnorano spesso ie condizioni 
che hanno deternnnato ormai 
da quasi dieci armi la nascita 
di un movimento di liberazio-
ne (1'MPLA) che, sia sul piano 
teonco sia sul piano operatl-
vo, cosrituisce una delle spine 
piu dolorose nel ianco del-
l'lmperialismo intemazionale. 
A chi volesse colmare in lar-
ga misura questa serta lacuna 
della cultura progressists oc-
cidentale si consiglia ora la 
lettura di un libro uscito an
che in Italia (Storia dell An
gola ed. Lerici) che possiede 
almeno tre motivi di forte 
mteresse. 

II pnrno fc questo: In trecen
to paginette, viene "IfronCato 
un arco storico di quasi otto 
secoli che abbraccia I'Jntero 
sviluppo del paese dal perio-
do precolonmle all'attuale 

guerrigl.. antiportoghese. La 
trattazione e non solo esau-
rienie ma, propno per le ra-
dicl cui si richiama. tale da 
permetterci 1'individuazione di 
alcuni meccanismi stoncoso-
ciali in una fase dello svilup 
po dell'Africa australe (quella 
precedence 1'arrivo lei colo
nialist i bianchi) che viene so-
litamente considerata « miste-
n o s a » e degna solo di studi 
antropoloRici. II secondo mo 
tivo va ricercato. a nostro av-
viso, nel fatto che, come os 
serva giustamente Joyce Lus-
su nella prefazione, questa sto
ria non i il frutto di pazientl 
ricerche di qualche storico 
occtdentale, ma e stata elabo-
rata da un gruppo di mili-
tanti del Movimento di Libe 
razione deli'Angola 

Dopo Unti Itbn di « alrtcani-
sti » ci pare un fatto di grande 
rilievo culturale che un pupolo 
negro, violentato e sfrututo 
dalla oppressione bianca da 
ormai cinque secoli, trovl la 
forza per recuperare certi 
grandl valori, per cos) lungo 
tempo alienatl, e proponga una 
interpretazione della sua pro
pria storia vista, una volta 
tanto, con i suoi propri oc-

chl. La terza caratterisnea im-
portante del volumetto e la 
di recta cunseguenza di quan
to si diceva prima. Se un ne
gro che crede nel sacrosanto 
diritto all'indipendenza e alia 
liberta del proprio popolo af-
fronta il com pi to di compen 
dure la storia del suo paese 
in un libro che ha piu o meno 
le dimension) di un opusco 
lo, ha solo una strada: quel
la della semplicita. Che e, non 
si dimennchi, la piii difficile. 

« Storia dell'Angola », non a 
caso usato come libro di te-
sto per le scuole del territo-
rio liberate, raggiunge ampia-
ment* questo scopo; non solo, 
con una umilta sconosciuta 
a nostre analoghe pubblica-
zioni, affronta nelle sue pri
me pagine la genesi sociale 
deU'umanita ma propone poi, 
nell'esposizione piii minuta 
dell'argomento centrale una 
metodologia didatrica antino-
zionistica che non intende af-
fermare ne codificare nulla 
una volta per tutte. Un orien
tamento generale, questo st, 
ma sempre problematico e 
aperto ad ogni contributo, a 
qualsiasi discussione. 

Sergio Zaccagnini 

Rai-Tv 

Schede 

L'America e 
le Americhe 

Una storia «strutturale * del continents americano, considerato nella 
sua totality e in una prospetttva unica, scritta dal sajgista Pierre Chaunu 

Pierre Chaunu, studioso, do-
cente universitario (Caen, Pa-
rtgi) di storia, latino-ameri-
cana, autore tra 1'altro di una 
opera monumentale sulle re-
lazioni oceaniche degli iberi-
ci, tenta, con L'Amcrieo e le 
Americhe (Dedalo libri, Bari 
596 pagine. seimila lire) una 
storia di taglio insolito: una 
storia, come egli dice, « strut. 
turaie » del continente Ameri
cano, preso nella sua total!-
ta e in una prospettiva uni
ca. « Spazio » e «tempo a — 
la nuova dimensione, cioe che 
la presenza e lo sviluppo pur 
ineiniale, delle Americhe, ha 
creato per il Vecchio Mondo, 
e il ritmo piit rapido che la 
storia ha assunto e mantiene 
nel Nuovo — sono i suoi pun
ti di riferimento costanti, at-

traverso 1 quail prande cor-
po il auggerimento ch* in Ame
rica si decida il corso futuro 
della storia del mondo. 

II termine « struttura a e in-
teso qui nel senao piu ampio 
che include, prima ancora del
le basi economiche della so
cieta e delle relation! inter-
americane, l'impasto etnlco, 
linguistico, religioso e, in una 
parola, culturale, creatosi nel 
fuoco di event! com* la con-
quista, la tratta degli schiavi, 
l'emancipazione nail' Europa 
colonials, l'avventura del pio-
nierl, I'ascesa induatriale del 
Nord, la nascita e lo sviluppo 
del suo impero. Sotto questo 
aspetto, ai potrebbe dire che 
quella di Chaunu e anche una 
storia «degl i americanln at-

Notizie 

• La giuria del V I I Pre-
mio » T»rt|uinij-C*rdarel-
li >, compoita da Repacl, 
pratldente, Bigiaraltl, Bom 
ichi, Cappelletti, Catlallini, 
Morera, Pkcioni a Sinitgal-
Ii. ha ai»egn«to il premio dl 
poeiia di un miliona • Plt-
ro Blgonglari per il volume 
Stato dl cose (Mondadari), il 
pramio di narrativa dl un 
miliona a Glutappa Sruna-
monlini per II romanzo L'u! 
tuuo atto (Riizoll) • il pr# 
mio di giornalismo dedicate 
a Marina Velca di meiza 
mllione C.T aequo a Gaels 
no De Oonato, Enzo M a i m , 
Francetco Mel e Alfredo 51-
onorelti. Le madaglie d'oro 
tono ttate atiegnate par la 
poetia a M. Clementonl, C. 
Martini, G. Mazzon e R. 
Ricchl, per la narrativa a 
G. Formigglnl, A. Noferi « 
L. Somma e per II glorna-
litmo a F. Belluzzi, E. 
D'Andrea ed E. ValerloHi. 

• E' utcito il faiclcolo ter
zo, anno »e»to, di «Sludi 
Germanicl •, la rlvlits dal-
I'lttifuto llaliano dl Studi 
Germanic! diratta da Paolo 
Chiarlni. Unifamente a un 
contributo di Marco Scovai 
tl alia lingulillca •candlna-
va figgrano nella uzione 
laggiitica una ttudlo criti
co di Luciano Zagarl tu C- F. 
Meyer, un leggio di Ferruc-
cio Mailni tul «glovane » 
Niatziche e un'analiti ttorl-
co-culturale di Pletro Jan-
ni tul mlto della « dorklta • 
In K. Muller. Una egglor-
nata dltamina crltlce-UUIe-

grafica tu Bettina Brenlano 
a cura di Lia Secci e una 
etauriente note informativa 
di Carlo Alberto Mattrelli 
sulla rivitla « Ljetien Giai-
za», di rilevante Interette 
linguiilico regional*, i i col-
locano nelle altre ttzloni del 
cotpicuo fatcicolo, a l l * qua
il fa tegultO/ con lo tcritto 
dl Alberto Dattro che re-
centitce alcuni recent! con-
tributl agli ttudl rilkienl, 
una etteta a artlcolafa rat-
tegna bibllografica. 

# La cerimonia Inaugurale 
della I Triennale Internatio
nale della silograna < Ugo 
d» Carpi », In occatione del 
V centenario della natcita 
di Ugo da Carpi, geniele In 
ventore dell'arte della xilo-
grafia a piu lagni, evra luo-
go domenica 22 giugno alle 
ore tO a| Caitelio di Carpi. 

La I Triennale Internatio
nale della illograna contem
poraries preientcra nella 
storico tede del Cat'ello del 
Pio, SM opere di xilografla 
di H I artist! rappreientanti 
40 nation), La nazioni pcr-
tecipanti tono: Argentina, 
Australia, Austria, Bratlle, 
Canada, Cecotlovacchla, CI-
le, Cipro, Coroa del Sud, 
Flnlandia, Francla, Giappo-
ne, Grecia, Inghiltarra, 
Israele, Italia, Jugoslavia, 
Malaitia, Messico, Norvagia, 
Olanda, Polonia, Portogalle, 
Repubbika Democratica Te-
detca, Repubblica Federal* 
Tcdesca, Romania, Spagna, 
Sud Africa, Svatia, Svizte-
r«, Thailandia, Turchla, Un-
gheria, Uruguay, USA. 

tenta agU aspettl piii diverst 
del loro modo di essere a del
la loro vicenda di uominj. E' 
proprio questo, anzl, a nostro 
giudizio, il tratto caratteristi-
co del libro, la formula che 
ha consentito all'autore di da
re alia trattazione di una ma
teria cos) ampia una vivicita 
« giomalistica » paragonablie a 
quella della famosa Btografla 
del Caribe, di Arciniegas. 

Anche il lettore di interessi 
piii marcatamente politici tro
ver* il libro utile, ricco di da-
U, e abbastanza esplicito nel-
l'identificare le tappe della 
espansione coloniale deirAme-
rica del nord nelle « altre ». A 
questo punto, per6 — a parti-
re cioe dal momento in cui si 
stabilises tra la prima e le se-
seconde un rapporto negativo, 
un rapporto dl sopraffazione 
e di !otta per l'affrancamen-
to — ;1 criterio unitario adot-
tato dall'autore mostra anche i 
suoi liMiti e il discorso si fa 
contraddittorio; tanto piii che 
quel criterio sembra discende-
re in defmitiva, dall'affezione 
che Chaunu professa per il 
principio della leadership sta-
tunitense. ArTezione che gli an-
ni successtvi al 1%4. data della 
puhblicazione dell'opera in 
Francia. non sembrano aver 
scosso, a giudicare dalla prefa
zione all'edizione italiana. 

Si spiega cosi (ma la con-
statazione stupisce egualmen-
te al confronto con 1'acutezza 
di altre notazioni p giudizi) 
come Chaunu ometta perfino 
di menzionare un eroe popola-
re cosi profondamente latino-
americano, come Sandmo, de-
dichi una riga e mezza»a Jo
se Marti e neghi alia nvolu-
zione cubana un significato 
piii ampm che non la trasfor 
mazione dell'isola in un u pro-
tettorato romumsta ». Lo stes-
so metro gli era servito per 
misura re l'espenen/a di Jaco-
bo Arbenz nel Guatemala a 
perfino quella di Chedrii Ja-
gan nella Ouayana britannica, 
sirche ci si pu6 chiedero ?e 
l'America latina. cosi ricca di 
storia. sia in grado di pro 
durre alcunrhe di autentico. 

L'idea. espressa nel capitolo 
conclusivo, che si vada verso 
« un'America senza confini » e 
che a questo risultato si pos-
sa arrivare attraverso l'accet-

tazione da parte degli Statl Uni
ts del « fardeiio qell'uomo bian
co », lasclato cadere dalla Oran 
Bretagna, non manchera di la-
sciare perplesso il lettore. Ne 
cf sentiamn di rondivirtere la 
versione nveduta (196fl> se
condo la quale gli Stati Uni-
ti avrebbero soltanto bisogno 
«di un po' piu di successo, 
e soprattutto di un po' piu dl 
enstanza, per perdere la loro 
arrouanza e ennqmstare quel
la tranquilla sicurerza che for-
se talvolta viene loro a man-
care *. 

•. p. 

Controcanale 
COME LE MOSCHE - Htspet 
to aWrdutone deli" seorso anno 
e perfino poxnihile che S*>tua 
rete — ti nuovo spettaeolu mu 
sicale andato in onda ten sera 
per u* acUt di telle trcumis 
*M>ni — abbia fatto qualche pax-
so innatui. Tuttavia. la sensa-
zione generale che st ricara da 
questo debutto e che j u n o al 
punto di parienza: cute ail'anno 
zero della televistone. 

Con una certa fatica critica. 
infatti. e posmbile xcorgere nel
la traxmixvione diretta da En-
ZH Traftanr uno xforzo che (ri-
sultati a iHirte) puo eitere de-
finito loderole. Qual e, infatti. 
uno dt'i diietti « tecuci * det 
conxueti rarietri telerisiri? La 
htrn eslrema macchinoxitii sec-
nof/raliea e narrativa, la quale. 
pur ei^endo il frutto di ripetute 
reyistrazioni e trucchi dt \tudtv. 
produce toUtainente un risultato 
perfettamente ^contato in par 
tenza. Se penstamo, tanto per 
fare un esempio — alle Canzo-
nissime di Falqui. x\ vedrd che 
la ricerca di qratuite «inren 
lioni» produce soltanto uno 
choc men che momentaneo. dal 
quale lo spettatore non riceve 
altro beneficio se non la consa-
pevolezza della sua estrema 
macchinosita. 

II Senza rete di Eitzo Tmpani. 
invece. si presenta explicita-
mente come una struttura nar 
rativa assolulamentp linear? 
(tanto lineare. roalio dire, da 
exxere perfettamente piatfai. 
Ci>» qucxto raricta siamn eap\\ 
citamente m un teatrn (nel caxo: 
I'Auditorium delta RAl di Sa 
l>oU) dmp e stata sistemata 
alia hell'e meplio un'nrchextra 
e dove xi alternano cantanti d, 
surcesao ed un carntterista di 
momentaneo interesse. Cantanti. 

orchestra f < comico » fanno le 
cose piu orvie per intratienere 
tl pubhheo: I'uno dice barzel 
lette vecchie. alt altri cantano 
canzoni di successo. Insomma: 
pot rem mo essere in an guai-siasi 
ritroco balneart nel pieno della 
xtaaione estiva, con un pubbiico 
il cut unico scopo sia quello dl 
passare un'oretta lontano dal 
caUh e dai consueti problemi 
della acta. 

Malorado le apparenze. tiamo 
invece in piena RAI-TV; e il-
dutcorso, allora, si fa diver so. 
.Se Cequipe di Senza rete vuole 
infatti che il pubbiico dimenti 
chi la dixarmante orvietd nar 
rativa dello xpeitacolo. bisouna 
allora che il tutto sia condito 
di intelltoeuza critica. Prc.<en 
tare uno spettacolo prim rfi so 
fixticazioni. infatti. puo e-.^ere 
una idea perfino innovatrice. 
qualora il t*uoto tecnico sia riem-
pito da qualcox altro. Ma co<n 
altro. bonta divina. in uno spet 
tacolo del genere? 

Caterina Caselli. per quanto 
brava possa apparire ai sum 
fans, non puo certo riempire da 
sola un varietd: n<* tanto meno 
pud aiutarla un Raffaele Pisu 
che, senza il suo Provolino, e 
persino meno efficace che nel 
varieta domentcale. Dubitiamo. 
d'altra parte, che qualsiasi al
tro cantante o comico possa. in 
questa situazione, far di me 
olio: yiacche Senza rete. in tut 
ta la sua struttura. e un'immn 
dificahile psnre.txinne della pin 
prntonda animn di certa tele 
n.sione italmnn. il cui compito 
fnndamentnle e qurlln di sene 
ciare i pensieri. coxi come, nel 
caldo estiro. si xcacciono indn 
tentemente le mosche fastidinse. 
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Programmi 

Radio 
NAZIONALE 

CIORNALK RADIO: ore 7. 8, 
10. 12, l i . IJ, U, 20, 2.t; fc„m 
t'orsiii dl luiK"* Inslrsr; "An 
Muslim stop; 7.ii pari c <1ls|ia-
ri: 8.JO I.c ran/otil drl m.nti-
llii; * 1 nosni tlKli; 9.0d Culiili-
na miiMmlf; Ifl.n.i I r ore della 
niu-.tr,*. II |.a noMra s.iliilr: 
11 .Id l u a voce per vot; \'i,n:t 
('iiiitr.ipiMiiiiu: 12..11 Si o no. 
12.JK l.ntcrr aprrtr: 12.12 PIIII-
tn p lirxuU; \2.ii (iiorno per 
KMirno; U.l.% Appuiitamfnl" con 
I nihorio Hosi'lll; II Trasmis-
sionl rcKlonali: 11.13 /ilulrinnp 
Italfaiio; IJ.1l) Chiosco; 15.45 II -
|lmi«slmr a 45 «lrl; 16 Pniftr. 
prr i ragazzi: • l lal la Terra al
ia Luna »; I6.J0 Prima vera na-
pnlrtana; 11.05 Per vol (lova-
nl; 19.(18 Sul nostrl mrrcatl; 
19.13 firandi sp«ran?o; 19, in I.u-
na-park: 20.U Grandl sm-rrssi 
Italiani prr nrchrstra: 20 45 I.a 
vtistra amlra Bianca Tnrrafon-
di; 21,15 Concerto slnfonlco. 

SKCONDO 
niORNAl.K RADIO: orr S.30. 

7.SU. 8,i0. S.39, 10.3«. II.SB, 12.15, 
1.1.10 14 10. 15.30. IS.30, 17.30. 
18.10 19.10. 22. 24. 6 flVPRllatl e 
canta: 7.41 Rlllardlno a tempo 
dl mmlca; 8.II HIIOII vlacclo: 
SIR Purl e dKpart; 8,40 Vrlri-
na dl « t'n dl>en per Testate »: 
9.05 Come e perrhe; 9 15 Ro-
mantlra; S.40 Interludln; 10 
• Calamltv . lane.; 10.17 Caldo 
e freddo: 10,40 chlamate Rnma 
n i l ; 12.20 Trasmisftlonl reciu-
nall; IJ Htt Parade; 13.35 tl 

NAWltazz 

t i l l 

LB O P I M 
Introduzione 
di Ciuliano Procaccl 
A cura di Gian Franco Beraeat 
pp. XL1V-H30. L. 5000 
Machia)v#Hi rivduztOMriti 
! • op»n t M tsranti* «8«> 
sx«>tt>iio ttotmtti** » cam IM 
saggio lirtrodMtttvo ricco di 

illuniiiMnti ' 

Televisione 1 
13.00 IN C.\»A 

Sono in programma un servizlo sull adozlone del bambini; 
una puntata lull'lnchletta luirarredamento 

17,M L.\N'TERNA MAGICA 

17,30 TLLEGIORNALE 

17,45 l.A TV DEI RAGAZZI 
a) Vangelo vivo; bj Passefflata nel V#aet» 

18.43 CONCERTO 
II quartrllo « N. Pag;anlnl » etecue II Quartetto in re mate-
glore dl Haydn 

19,15 SAPRRE 

« Questa nostra Italia *: Lombardla 

19.43 TF.I.EGIORNALE SPORT, Cronacha Italian* 

20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV7 

E' prevlsto un servizlo drdlcato apll eserrltl dellCnlone 
Sovlftica e della Repubblica Popolare Cinese. Andra in 
onda anche una In chi est a reallzzata a Vlarexgin da Emllin 
Fede 

22,00 INCONTRO CON SEKGIO MF.NDE9 E BRABIL '<< 

22,30 PERrHE'? 
Tra I servizl. unit si nccupa del prlzno soccorsn negll infor-
tunl stradali 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
21,0|f TELEGIORNALE 

21,13 IL I.ANCIATORE Dl COLTELI.I 
Cnmmedia ri| Miklos Hubay. Regja di Raffaei* Melonl. In
terpret!: Pier Luigi Zolln e Claudia Glsnnottl E' una 

romittedia che ritrae la Kolita crisi ronitigale. lasciando in-
tendere, alia line, che essa >l rlsolvcra nel migliore dei modi 

22.15 1ERZO GIORNO 
La rubrica religlo>a. al sun terzo numcro. affrnnia il pro. 
hlema deHinsegnamenlo della reliitiiine cattolica nelle scuo
le Lo affronta. naturalmeme, riall'lnterno, rtoe senza mlni-
mamente porre In dubblo che l'inspgnamrnto religioso dehha 
essere compreso nei programmi scolastlci a liraitato alls 
religion* cattolica 

C « » f i i f O a r i n i 
L -Mpor in l , T o o l l a M ) 

STUDI 
ORAMSCIANI 
A cura dell Istituto Gramaall 
Nuova biblioteca di cultur*. 
pp. 605. L. 3.500 
All* vigilia dalla pubWieav 
zioiM dogli Atti d*l II C o * 
vttgno gr«m«cteno dl Ca> 
gliari, vsHigono qtd ripr«pf> 
sti gli Atti del I Conveonot 
Gramsci • la cultura Italia* 
na, la storia. il pomsiar* 
marxitta-l«ninisU. la m*ts> 
doiogia sciemtifica. 

P . N . Bai lxvuff 

IL TRIBUNO 

A cura di Claude Mazaune 
Le idee, pp 300. L 900 

II processo di formaziona 
della idaa che condusaero 
alia Congiura dagli Eguall 
negli acritti di Babeuf. 
introdotti da un ampio 
saggio d'uno dei piii noti 
studioci del «babouvismo». 

Nella collana 
II punto 

J o s l p B r o s T i t o 

SOCIALISMO 
JUGOSLAVO 
Prefazione di Franco Petrone 
pp. 224, L. 500 

II rapporto di Tito •• IX Uon-
gresso della Lega: la piat* 
taforma della via jugoslava 
al socialismo, la Lega dei 
comunisti jugoslavi nel mc* 
vimento operaio intemazio
nale. 

srnzatitolo: |J Juke-box; 14 -1."» 
Per gli amiri drl disco; 15 No-
vlt.i prr II KiradiMhi: 13,18 Pia
nists Andor Enlilcs: I 1 it; 1 • •> 
mlniiti prr te; 16 PoniiTidiHiu. 
Iti.J.i I.r chlavi della musici. 
11.In Piinieridiana; 18 Aprrimn 
in nu^lta; IS.55 Sul noMri mi'i 
cati; 19 lllsrhi da liaKKl": >'*-'< 
Si o no: 19.50 Punto r tirgnl.t, 
20.01 lo r la niusica. 2n.l."> Pa-.-
haporto; 21 t.^ UICP dei la\ui,i-
tori: 21.10 I racconti della r.i-
dio; 21,10 Peter Nero al piano
forte: 21,53 Bollrttino per I 
navlftanti; 22.10 II melndram-
ma In discotrca; 21 Cronache 
del Mezzoglornn. 

TERZO 
10 Concerto di apenurd; 10.15 

Musica r Immagini; 11,10 Con
certo rieli'organlMa Jlrl Rein-
herR; K.40 Musiche llaliano di 
oggi; 12.10 Mrrldlano di Green
wich; 12.20 L'epora drl piano-
fortr; 1.1 Inicrmr//.). II Funri 
repertorlo: 11,30 Olivier Mi»i-
slaen; 15.10 11 disco in vetrina: 
I? Le opinionl degli nitri: 17..'o 
Corso di lingua inglrsr; 11.1 > 
R. Hrhumann; IS Noli/ir del 
Terro; 18.13 tluadrante eco
nomico; IS.30 Musics leg-
gera: U.45: piccolo planr-
ta: 19.15 Concerto dl ogni se
ra: 20..10 II nottro pane quo-
tidlano; 21 Frankenstein e cum-
pagnl: ?? II Olnrn.lle del Trr-
7i); 22.10 In Italia e all>«trrn; 
22.10 |dre e rani della musica: 
22.50 Poesla nel mondo. 

VI SF.CtNAMAMO: • Foesla nel mondo. (Radio 3°. ore 22 50) -
Comlncla una nuova serie dedicata al pneti amerirani tra lr 
slone r dedicata a Wallace Stevens. 
due guerre, a cura di Alfredo Rirzardl . La prima tra.«mi*-

LEGGETE 
• i 

imiaftwiiiiu 

C » l 

I I 
MEDIA 
Introduzione dl Umberto Eea 
pp. 110. L. 500 

La moderna societi d«4 
consumi, I'autoritarismo a 
la repressione. i mezzi dl 
comunicazione, le manipo* 
lazioni dell'uomo, in 88 dl-
segni di GAL prasentati da 
Umberto Eco. 

j •Jstampe 

' l - a t n i n 

i LE OPERE 
Grandi antologie 
po 1 A40 L 5 000 

l . « n l n 
TEORIA DELLA 
QUESTIONE 
AGRARIA 
A cura di Felice Platone 
Biblioteca del pensiero mf> 
derno on 386. L 2000 

K a r l M a r * 

L E T T E R S A 
K U C I L M A N N 

Prefazione di VI Lenin 
Biblioteca del pensiero mo 
derno, pp 172, L 1 000 

O l u l l a n o 
M a n a c o r d a 

STORIA DELLA 
LBTTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPO. 
RANBA 
Nuova biblioteca di culture. 
pp 412 L 2 800 

M a r a t , s t n g a l s 

CONCEZIONE 
MATERIALIST!' 
CA DELLA 
STORIA 
be idee, pp. 111. L M l 
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