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Scienza e societd 

L'industria italiana preferisce 
pagare licenze agli americani 

Alle radici della crisi del CHEN, riproposfa responsabilmenle all'attenzione del paese del-

I'agHazione del personale, sono due fattl: un orienlamenlo della rkerca nucleare e scien-

Hfka in generate deferminato da posizkmi di classe e unindifferenza sistematica per la ri-

cerca stessa da parte dei monopoli pesairtemenle condlzionati dalla spesa milHare degli USA 

ii. 

La crisi del CNEN e in 
fenere della ricerca — ri-
portita in queste settimane 
aJl'attenzione del pubblico 
dalla agitazione del perso-
nale — e in realta un con
notate permanente delle 
itrutture italiane, come ma-
nifestazione tipica delle con-
traddizioni presenti in tali 
strutture, e cbe oppongono 
monopoli a monopoli, inte-
resai a interessi, e all'assie-
ma del sistema le forze del
la classe operaia e delle al-
tre masse lavoratrici. 

Negli ultimi dieci, quin-
dici anni i monopoli italia-
• i , come quelli dell'intero 
mondo occidentale, hanno 
risposto alia pressione del
la forze antagoniate (le qua
il venivano e vengono recla-
mando migliori condizioni 
di vita e percid una diver-
sa politica economica) con 
il mito di quello che nel 
paese d'origine si chiama 
11 welfare state, e da noi 
ha preso il nome di «so-
cieta dei consumi». In al-
tri termini, il regime dei 
monopoli ha saputo valersi 
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di eerie condizioni del mer-
cato, e delle innovazioni 
tecnologiche, per concede-
re qualche cosa sul terreno 
dello sviluppo economico, 
in modo Jion solo da non 
compromettere le basi del 
sistema, ma anzi di favori-
re un processo di concen-
trazione capitalistica. 

Le opportunita che 11 si
stema internazionale del 
monopoli viene sfruttando 
in questo senso non sono 
perd generiche, ma presen-
tano due poll. 11 pnmo e 
costituito dallo enorme e 
sempre crescente valore del
la spesa militare degli Sta-
ti Uniti: una spesa pubbJi-
ca che e fatta accettare at 
contribuenti nel quadro del
la ben nota politica di ag-
gressione, e che si risolve 
praticamente nel sostenere 
i costi della ricerca scien-
tifica e tecnologica, dello 
ammodernamento degli im-
pianti e simili, aH'interno 
delle aziende industrial^ 
che ne traggono profit to. Il 
secondo polo e la possibili
ty che si e venficata di una 
forte espansione della do-
manda in Europa occidenta
le, di cui gli americani cer-
cano di profittare diretta-
mente con cospicui investi-
menti in questa parte del 
mondo. 

In questo quadro, la ri
cerca condotta negli USA 
tende a coprire le esigenze 
dell'intero mondo occiden* 
tale, sotto forma di licenze 
di fabbricazione e trasmis-
sione di know-how. E so-
stanzialmente questa ten-
denza e accolta dai princi-
pali gruppi industriali ita-
liani. come anehc da non 
pochi di altri oaesi euro-oc-
cidentah. Infatti, in questi 
paesi, a commciare dalla 
Gran Bretagna, la stessa 
tendenza e limitata o con-
trastata solo da centn di ri
cerca di miziativa pubblica, 
i cui rapport! con i gruppi 
pnvati sono stati sempre 
difficili e talvolta solo di 

II CNEN (Comitato Na-
lionale Energia Nucleare) 
• un escmpio tipico. Dati i 
legami diretti delle princi-
pah Industrie italiane con 
i fabbricanti USA di reatto-
ri nucleari; considerata la 
politica azicndalistica che 
l'ENEL, succeduto alle a-
ziende clettriche private, ha 
continuato a condurre; vi-
sto il modo come le azien
de a partecipazione statale 
tendono al allinearsi con i 
criteri direttivi dei mono
poli pnvati, ci si puo per-
cino stupire del fatto che 
il CNEN sia nato, nel 1960 
(in successione al CNRN 
costituito nel '52) e abbia 
vissuto finora la sua vita 
precaria e awenturosa. 

Grosso modo, si pud di
re che il CNEN e nato per 
effetto di una serie di con-
traddizioni fra i centri di 
potere economico, alcuni dei 
quali, fra il 'W e il '60 in 
particolar modo, furono at-
tratti dall'idea di uno strut 
tamento diretto del merca 
to potenziale, attraverso un 
meccanismo di sviluppo e-
tonomico controllato, ma in 
tualche misura autonomo 
rispetto agli Stati Uniti. Si 
puo ricordare qui che l'Eu-
lt|>a occidentale dipende I 
etafli USA per le fonti ener- 1 

geticbe convenzionali, i cui 
costi in questa parte del 
mondo sono dunque piu ele
va ti che in America, e si 
rif!et*tno su tutti i costi 
industriali. Si capisce cost 
che la prospettiva di una 
autonomia energetica appa-
risse promettente anche dal 
punto di vista del profitto. 
Questa tendenza prese for
ma nella Conferenza di 
Messina del '55, e presiede 
due anni dopo alia crea-
zione dell'Euratom. 

In quell'epoca, gli USA 
apparivano scarsamente in-
teressati alia produzione di 
energia elettrica da fonte 
nucleare, ma ia svolta non 
doveva tardare, e si pro-
dusse nel febbraio '62 con 
il « Rapporto Scaborg » al 
presidente Kennedy, in cui 
si annunciava la raggiunta 
competitivita dei costi del
la energia da fonte nuclea
re con quella da fonte con-
venzionale, e ?i invitava la 
industria privata a cogliere 
1'occasione per sfruttare U 
nuovo mercato potenziale. 
A questo punto i grossi 
gruppi industriali USA, gia 
familiari con la tecnica nu
cleare intesa alia produzio
ne di plutonio per usi mi-
litari, partirono aH'attacco 
non solo del mercato inter-
no americano ma di quelli 
europeo-occidentali, strin-
gendo intese con i mono
poli di questa parte del 
mondo. 

Questa e l'origine della 
gravissima crisi del CNEN 
aperta nel 1963 (con aspet-
ti giudiziari che tutti ricor-
dano), la quale poteva fa 
cilmente portare alio scio-
glimento dell'ente. Perche 
questo non accadde? In real
ta non e facile ropondere a 
questa domanda. Si pud tut-
tavia pensare alia suggestio-
ne che la politica di De 
Gaulle esercito in quegli 
anni su una parte dei grup
pi politici e anche impren-
ditoriali italiani. Credo an
che, del resto, che in tutta 
questa s tori a, fin dall'inizio, 
un posto importante debba 
essere riconosciuto alia 
pressione della opinions 
pubblica piu illuminata, e 
al collegamento che si sta-
bili fra una avanguardia di 
scienziati e ricercatori e le 
forze progressiste del no-
stro paese. Si pud dire for-
se che questa pressione del
la opinione pubblica demo-
cratica cred essenzialmente 
un clima politico, in cui 
certe manovre, condotte 
con fini di potere da parte 
dell'uno o dell'altro grup-
po, divennero possibili e 
poterono essere condotte 
al copcrto. 

In ogni caso, dal punto 
di vista della classe operaia, 
era ed e sempre meglio 
avere centri di ricerca con-
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dizionati da gruppi di po
tere, che non averne aflat-
to: perche la nccrca c una 
molla oho, anche quando 
spingc poco, spinge verso il 
progresso, e percid Rnisce 
sempre per contrastare con 
gli interes.si costituiti, an
che quando questi credono 
di poterla asservire. 

Infatti, la situazione pre-
sente e nuovamente di cri
si: 1'Euratom e fallito, e 
ba p>aticamente rinunciato 
a funzionare come istanza 
di una politica «comunita-
ria» dell'energia, che non 
e mai stata definita, perche 
la pressione degli intcressi 
USA ha impedito di definir-
la. De Gaulle e caduto, e il 
suo disegno di un capitali-
smo curopen occidentale au
tonomo rispetto agli Stati 
Uniti non sembra trovare 
forze sufiicienti a portarlo 
avanti. Quanto al CNEN, e 
in ritardo 1' approvazione 
del terzo piano quinquenna-
le, e questo pud fornire 
1'occasione a qualsiasi tipo 
di manovra liquidatrice. 

D'altra parte, le condizio
ni di lavoro nei centri di 
ricerca del CNEN si sono 
fatte in questi ultimi anni 
sempre piu penose, soprat-
tutto a causa della manca-
ta utilizzazione dei prodot-
ti della ricerca, in termini 
di knottf-l»ou>, di proccdi-
menti messi a punto e cos) 
via. L'industria italiana fa 
finta che il CNEN non esi-
sta, e invece di attingere 
alia sua capacita di produr-
re tecnologia avanzata, con-
tinua a pagare le licenze 
agli americani. Per esenv 
pio, il CNEN A in frado di 

produrre gli elementl di 
combustibile per i reattori 
di potenza esistenti in Ita
lia (Latina, Garigliano e 
Trino) ma VEXEL conti-
nua semplicemente a tra-
scurare questo fatto: non e 
interessato. I due program-
mi principali del CNEN at-
tualmente in corso, uno re
lative ai reattori veloci 
(PEC), laltro a reattori 
convertitori avanzati (Cire-
ne), sono condotti sotto il 
controllo vigile della indu
stria, cbe tende sostanzial-
mente a subordinare le ap
plication! future al proprio 
profitto. 

Questa e la situazione 
obiettiva in cui si colloea 
il movimento rivendicativo 
del personale. ponendosi — 
to abbiamo detto — su ba
si di classe. Ma porsi su ba

si di classe significa anche, 
necessariamente, impegnar-
si nella lotta per il pro-
gresso economico e civile 
del paese, quindi per la di-
fesa dei centri di ricerca, 
nel momento in cui la loro 
stessa esistenza non corri-
sponde piu alia politica ge
nerate dei monopoli, e sem
pre meno ai disegni di que
sto o quel gruppo di pote
re. E' una battaglia che, 
anche se non dovesse per-
mettere di imporre al re
gime dei monopoli le giu-
ste soluzioni, sara valsa a 
smascherare la pretesa del 
sistema, di presentarsi co
me fautore di progresso 
economico e tecnico, ten-
dente a uno «stato di be-
nessere ». 

Francesco Pittoleso 

Scuola 

Il frevissiMo preblMM dei « sabdotati» 

Bambini 
nelle gabbie 

«speciali» 
Filantropia e setrefaziane sono duo facce della 
stessa struttura opprosshra o discriminatrice - II 
proalema dalle «e^uipes» - L'osperimento orja-

nizzato dal Comane di Sosto San Giovanni 

retta dalla legge della eompe-
tizione ed in ultima aoalisi 
del pio forte. 

Le conseguenze dl quest* 
gregazlonistlco e direi quasi j , . . „ „ , „ „ , „ „ , . , .«»,,_.«-. 
raxdstleo dail'altra. Entrambe f»J« unpostazlooe isUtuataoa-

La scuola speciale oggi si 
presenta in Italia con un du-
plice volto, umanitanstico e 
filantropico da una parte, se-
gregazionistico e direi quasi 

queste componenti sono tra 
dl loro legate da una ferrea 
loglca aociale che ha 11 pro
prio nucleo nella bruulizza-
zione degli individui che non 
posseggono suificientl risorse 
bio-psicofisiche per tnserirai In 
un contesto culturale in cui 
la norma consist* nell'sdatta-
mento passivo alle strutture 
o nella capacita di tollerare 
i rnnflitti eenerali da un'or-
gamzzazione socio-economica 

® Arte 

Realizzato a Cadelbosco (Reggio Emilia) dai 
pittori Ettore De Conciliis e Rocco Falciano 

Un «murale» per la pace 

1 pittori Ettore De Conci
liis e Rocco Falciano, artutl 
ben noti e apprezzati per 11 
murale sul tema delta coesi-
stenza pacifica diplnto, nel 
1964-85, per la chiesa di san 
Francesco in Avellino, hanno 
realizzato In coUaborazione un 
nuovo murale. 

SI tratta di un vasto mu
rale che copre due intere pa-
reti dell'atrio della scuola me
dia di Cadelbosco, a Reggio 
Emilia, e che & fra le rare 
pitture narrative, di oontenu-
to sociale e demoeratico, che 
siano entrafie in edlfiei pub-
blici e scuole del nostro paese. 

Tema di questo interessan-
te murale e «La pace nel mon
do ». Il dipinto ha richiesto 
:inque mesi di lavoro e due 

di studi II costo deH'opera * 
di un milione su un nosto 
complessivo dello ediflcio dl 
circa 78 miltoni Gli arMsti 
hanno lavorato sulle spese. 

3on uno stile narrativo 11m-
pido, moderatamente espras-
sionista. che richiama in qual
che punto 11 gusto monumen-
caie dello scultore Mazitacura-
ti la cui arte fe ben famillare 
al De Conciliis e al Falciano, 
il tema della pace 6 stato fl-
gurato in due immagini mol-
to eloquent!. La prima lmimv 
gine rappresenta sinteticamen-
te, nella forma del massacro 
e del grottesco, l'espanBlone 
imperialista attraverso le guer
re di conquista, la repressio-
ne razz tale, la mlnaccia ato-
mica. la socleta dei consumi. 

La seconda immagine rap
presenta il movimento unite-
no dei popoll per la pace fl-
giirato come inarrestabile on-
da che viene a npopolare la 
terra fatta deserta dal oapi-
talismo e dal modo di vita 
borghese Per I'oooastone 6 
stata stampata e diffusa una 
pubblicazione che riproduce 1 

«murali per la pace» assie-
me a testimonianze di Giu
seppe Carretti sindaco dl Ca
delbosco, del cardinale Giaco-
mo Lercaro, di Carlo Levi, 
Raffaele De Grada, Corrado 
Corghi, Sergio Masini. Paolo 
Ricci e di Ettore De Conci
liis. Scrive nella presentazio-
ne dei murali 11 sindaco Car-
ret ri: «...Con la modestissima 
somma di un milione che ab
biamo speso potevamo dare 
qualche attrezzatura In piu 
alia scuola, ma per noi anche 
il dipinto e un'attrezzatura, 
un'attrezzatura dl tipo partl-
colare che come un buon trat-
tato di storia concorre e ser
ve ad arredare 11 cerveilo e 1 
sentiment"! degli uominl di do-
mani in modo migliore del 
passato; in modo ptu aperto, 
piu libero, senza dogmi. senza 
pregmdizi e senza preclusioma. 

da. mi. 

Notizie 
% P*r la prima Rattegna 
d'arl* contamperane* t Nuo-
vi mattriali ngova lecnlch* » 
che ti tarri nella cIM* dl 
Caorl* dal 10 luglio al 24 
ag«>lo 1H9 tone itatl invi-
tall I (eQuanti artiatl: Galu-
lio Alwlanl, Mario Ballocco, 
Marco Banarro, Agoillno 
Bonaluml, Albarto Burrl, Al-
do Calo, Carla Accardl, En
rico Ca»t*!tanl, Giancarlo 
Croc*, Co»imo Carluccl, Eu-
genio Carml, Vincamo Cac-
chlnl, Rocco Coronosa. Gior
gio Bacchalll Rlghaltl, Vr«i-
no ConUnatto, Giorgio Ci
gna, Nicola Carrino, Rocco 
G*noveie, Laura Grlti, Lo-
ronto Indrlml, Fulvlo Uigl, 
Mario Nannl, Santo Mona
chal, Elto Marchogianl, Gi
ne MaroHa, Fawtlo MoloHi, 
Edgardo Manrwccl, AlasMn-
dro do Ala»endrl», Carlo to-
remaltl, AHHIo Plorelll, Ro
me Romolll, Ugo La Plalra. 
Plar Vlrgilio Fogllali, Albor-
)o Prlna, Alfrodo PtiM Gra-
co. Glollo Sforta, Giutopoe 
Unclnl. Italo Faderico Owor-
cla, Gukdo Straua, Patqua-
la Santere, Fau>ta Sooaltri
l l , Paolo Scheggl, Lutgl Va-
roneal, EmMlo Vodova. La 
commlttlene par gli Invlll 
era compoila da Androa 
Emlllanl, Lulgl Mall*, Gart-
balde Maruul, France Fa*> 

tonl, Lorama Trucchl. Ognl 
invitato prowntara clnqua 
opera. 

• Alia dirazlono del Mutal 
Civic! dl Farrara, ordina-
trice dalla mostra antologi-
ca dal pllloro divltioniila 
Gaalane Proviali, conlinua-
no ad arrWara adoiionl dl 
collaitonl ptibbllcha o priva
ta par II protllto dalla ope
ra. La moftra a curat* dal 
critic) ferraresi Ballomi, Bu-
carolll, Durbo, Calvasl a Ba-
rilll. La moitra farrara** dl 
Proviali a molto atlata arena 
In vitla dalla moitra dal 01-
viiionitmo Itallano ch* si tar-
ra a M llano I'anno protslmo. 

Numoroao opor* Inadll* 
verranno prasanlata agli 
ttudlotl a agli apoattlenati 
d' art*. L' AmmlnUtraitone 
comunala m*ttr*ra al pub
blico un recenta acqultto 
t Gil orrorl della guorra» 
***gwlto del Proviali no I 
I tM . L'opora 4 ttata «!•»•• 
mat* itolla Sal* del plebi-
telle: * una tempera tw tola 
dl 9 metrl e 45 dl lunthezia 
per 4 mttrl • I I dl altoue. 
La Rattegna v*rr* ln*ugu-
rata nail* toconda decade 
dl luflle e restore aperta el 
pubfclke fine a hirta ettebre. 

C i L a villa: ganetl a tvl-
luppl » a il tarn* dell'XI cer-
to international* dl tt«rl* 
d*ll'*rchit*thir* organinato 
dal c*nlro lnl*rn*iion*l* di 
studi di architathira • An
drea Palladio* dl Vicanta, 
ch* tl tvolgcra d*l 12 al 27 
teltambr*. Al tcrmin* dal 
corto taranno lanuta laiioni 
dl temiologi* architottonlca. 
All* lazlonl t l *lt*rn*ranno 
vltlte alia principali villa 
d*l Venolo cotlruite fra il 
t*c*lo XV * II Mcolo XVIII 
• a tuft* I* oper* dl Andrea 
Palladio. Docentl del corto 
taranno ttudiotl Italian! a 
ttranlarl dl fame interna
tional*. 

II centre attagr»*r* numt-
rot* bort* di ttudlo d*H'lm-
porto dl llr* clnquentemlla 
cletcuna a favor* di lauraatl 
In latter*, architeftura a in-
g*gn*rla civil* ch* abblano 
tuparato I'ataum* di l*ur*a 
non prima dal 'IS a a fa
vor* dl thidcntl dall'ullimo 
anna dell* ttette fecolt* 
purch* m*rlt*voll per II loro 
curriculum dl ttudlo. Al cor
to pettene Itcrlvertl lau
raatl • ttudentl dell* facolt* 
dl letter*, architeftura e In* 
gegnerla civile nencH* cul< 
fori dl aferla dell'erfe. 

le che nasconde una precisa 
volonta e disegno politico dl 
non risolvere alle radici il ve 
ro problema dei bambini sub-
dotatl sono misurabill ui ter
mini di esclusione e dl degra-
dazinrte. Oggi, infatti le scuo
le special! si configurano agli 
occhi degli utenti, in prima 
istanza delle tamiglie in secon
da degli operaton, come scuo
le, degli « scemi » o dei bambi
ni che « non sono normal! » 
oppure come la normale pras-
si cui si deve sottoporre un 
essere umano handicappato fl-
sicamente o psichicamente pri
ma di arrivare in amanico-
mio». 

Da qui derivano giustamen-
te i nliuti e le resistenze cbe 
le famiglie hanno contro le 
scuole speciali ed anche 11 sor-
gere dl tante altre istituzioni 
paraspecialistiche che, nate per 
risolvere velleitariamente un 
problema tanto complesso, lo 
rendono In realta molto piu 
grave e disperato. £ da qui 
anche la trasformazione di una 
istituzione come quella della 
scuola speciale in strumento 
di selezione di classe che an 
ziche attenuare le dilferenze 
sociali approfondisce il solco 
divisorio tra rlcchl e poverl; 
non a caso la maggior parte 
degli utenti proviene dalle clas-
al sociali piu umili. 

Come modlficare l'lmmagine 
dl una scuola che nata per re-
cupexare rende gradualmente 
gli individui lrrecuperablll? 
Oggi, la nostra socleta ha bi-
aogno di strutture terapeutl-
co-asslstenziall di base e, tra 
queste, anche di scuole spe
ciali, che si possono mserire 
In un processo globale di or-
gamzzazione sanitaria nel cui 
interno il continuum terapeuti-
co deve essere assolutamente 
garantito. Non & pensabile ne 
sul piano scientifico ne su 
quello economico che lo stes-
so soggetto prima dl essere 
rovinato del tutto passi per le 
manl di dieci tquipes. Mentre 
e pensabile cbe la stessa iqui-
pe curi lo stesso soggetto fi-
no alia guarlgione. 

In questa direzione al sta 
muovendo tra le prime, oggi 
rammlnistrazione comunale di 
Sesto S. Giovanni che 6 nu-
scita superando difficolta non 
lievi a formare una tquipe re-
sidenziale, composts da ope-
ton di diversa estrazione cul
turale: neuropsichiatra, peda-
gogista, psicologo, testlsta, or-
tofonista, assistente sociale etc, 
che si occupa del solo proble
ma della scuola speciale con 
11 compito di intervenire da 
una parte a livello di profiles-
si, operando un depistage ne
gli asili comunali e dall'altra 
tentando un intervento tera-
peutico e di remserimento so
ciale e scolastico coi bambi. 
ni della scuola speciale. 

Dopo un anno dl lavoro, si 
potrebbero trarre delle consi-
derazionl metodologiche da 
approtondire in altre circo-
stanze. Sembrerebbe infatti 
che tale modellu orgiinizzati-
vo se da una parte pub es 
sere considerate il pnmo nu
cleo dl un'unita terapeutica 
zonale da potenziare e da ar-
ricchire con 1'insenmento dl 
altri operaton samtari, dall'al
tra lncontra grosse difficolta 
di concreta e produttiva rea-
lizzazione per la mancanza ai
res terno della scuola stessa dl 
altre strutture che siano in 
grado dl portare avanti un di-
scorso terapeutico che inlzia-
to nella scuola. rischia di in-
terrompersl e dl rendere ste
rile o quanto meno scarsa
mente produttivo il lavoro dl 
anni allorche l'alunno smette 
di andare a scuola. Sembre
rebbe cioe che sul piano pe 
dagoglco I'attivtta possa ave
re un suo normale corso na-
turale, e l'inaugurazione che 
oggi avra luogo. della mostra 
dei lavon espressivi da parte 
del sindaco G. Carra, ne e una 
logica conciusione; sul piano 
sanitario invece il discorso per 
incidere in profondita necessl-
ta dell'allestimento a latere 
della scuola di un corredo di 
strutture intermedia tra le 
quail i] laboratorio o centra di 
lavoro protetto e il piu urgen-
te cosl come e da prevedere 
la necessita di un intervento 
della stessa equipe potenzia-
ta sullo stesso ragazzo una 
volta dimesso dalla scuola spe
ciale. 

In questo senso direi che 11 
Comune di Sesto dopo un an
no di lavoro sperimentale pos
sa dare un notevole contnbu 
to di chiarificazione teorica e 
pratica dell'unlta sanitaria di 
base oggi all'ordine del gior-
no nella prospettiva dl una 
modema ed efficients orsaniz-
saalone sanitaria nazionale. 

Giut«pp« D* Luca 

Rai - Tv 

Controcanale 
UK MAKIA NON* DETTA - Si i 
gxa scrttto altre volt* che Sergio 
Zai'olt e UIUJ del mil ahtU m\*r-
vtstatorx della noitra TV. £ cer-
tamente. injatti, tl mtmtaoava d\ 
domande e rtsposte costmito teri 
sera a TV 7 nel aerrtzw Crimrne 
o c ana che cammina >?. dedi
cate alia mafia it stato pern 
colarmente brtlUxnte. al punto 
da mettere spesso in cortese im-
barazzo un celebre avvocato e 
col nsultato di far emergere 
a piu riprese una aneddotica 
interessante su alcuni momentx 
della storia mafiosa (ad esem 
pio: quella. celebre ma non 
troppo del collegamento con le 
truppe americane nel 1943). Tut-
tavia. le capacita tecniche non 
sono sufficient! quando non si 
roglia (o non si possa) andare 
fino m fondo al problema. 

Basti pensare al nodo forse 
piu interessante deU'tneontro-
scontro diretto da Zcvoh: quan
do Michele Pantaleone ha ac 
cennato at retroscena politici 
della strage di Portella delle 
Ginestre. Si poteva, a quel pun
to, incalzare anche un'inezia per 
mettere a fuoco una accusa 
meno generica — come del re
sto ogni spettatore di buonsen-
so deve essersi aspettato — su 
c i t e forze, ad esempio. della 
Democrana crxsttana. 

Se pot Zavoli e TV 7 sono sta
ti trattenutt dalla mancanza 
della parte interessata. bene: 
non e'era che da mvitarla tn 
studio, aprendo il dihattito od 
un diverso livello. Ptu m gene-
rale, xi pud comunque aggtun-
gere che tl problema della ma
fia isolato da un esame dei mo-
tivi economico sociali rhe la ae-
nerano (e qumdt delle forze po-
htiche) resta ancorato ad un 
aenenco morahima che. pur-
troppo, non pua eerto atufare 

a combattere tl * Jenomeno > ne 
a chtanrlo al telespettaton. 

* • * 
GLI STRAM ESERCITI — 11 
sistema delle mezze aferma-
tiom e delle docunentaziom per 
accenm e tndubbiamente uno del 
piu jricurt per falsare la ventd: 
come confernta »I doppto serti-
zio di TV / jul'"esercifo dell'V 
nione Soiietica e quello della 
Ctna popolore. Sia Rizzo che 
Paternostra fi due autori) sono 
infatti parttti da un grave m 
terrogativo. aval i il potere dei 
mditan nei due paesi? Stanno 
per assumere il controllo dello 
Stato? Questtone gravissima, 
come s\ rede, alia quale — se 
davvero gli stessi reaehzzatori 
avessero creduto — arrebbe do 
vuto far seguito ua'analiM e una 
dftcu&sione assat piu ampta e 
seria dei brevi inserti documen 
tari proposti al pubblico e delle 
brevi dtchiaraziont dei sohn 
* esperti ». Ma e probabile che 
agli autori importas=.e ptu che 
altro lanciare 'a battuta ed u 
tilizzare un po' di materiale di 
repertorio ad effetto. mtschtan-
dori qualche mezzo verita che 
iasciasxe credere ad una (per 
altro inesistente) obieitivitd di 
fondo. Ogni informaztone ogget-
tiva, infatti e stata vista alia 
luce dell'mdtscusso e indimostra-
to punto di partenza: dal prof-
simo congresso dei commissari 
politici dell'eseralo rosso, alia 
documentazione sulla natura for-
temente popolare di quello ei 
ne*e 

Alia fine, per chi non e stato 
in grado di scindere Vinforma 
zione dal eommentn. deve ne 
cetsariamente essere rtmasta 
alia memoria *oprattutto 1'msi 
nuazione politico. Cm?, in de 
Hnitiva. un falso critico. 

vice 

Programtni 

Televisione 1 
12.30 ft*PERE 

Prof ill dl pro ta B oa l f t l : K t r k r g M r d 

13,00 OGGI LE COMICHE 

1J.3U T E L E G I O R N A L E 
M.M FESTA DELLA G U A R D I A D ] ttNANZA 

1?,M G1QCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE ed Ettrazlonl de l Lot to 

17.4S LA TV DEI RAGAZZ1 
ChluA chl lo t » ? 

I M S AI CONFINI O E I X A REALTA' 
L'lftvlnclbil* Caeey . Te le f i lm 

l t . l * L'ORA DEL G I A P P O N E 
E' un d o c u m e n t a r l o che m e t t e a confronto le due * an imr > 
del GlappoDe. Ne * antor* Francoi f Chalalt . T e t t o dl Anna 
Marina Gallranl . 

19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 

IS.S0 TELEGIORNALE SPORT - Cronache drl lavnro 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 S T A 8 E R A : GINO BRAM1ER1 
Bramlrrl * un at tore dl n o t e v o l e comnnlca t tva : qurs ta pun-
tata di Statera , quindi , promet te di e i s e r e ml f l inre dr l lr 
precrdent l . 

22,15 

23.00 TELEGIORNALE 

DICONO DI LEI 
Un proiramma dl Enzo Bitfi 

Televisione 2' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,IS MA RI ANNA SIRCA 

Comlociaano le repltche del teleromaazo tratio dal roman-
zo d| Grazla Detedda. La regla * dl GugliHmn Morandt. 
Tra ill Interpret!: Lea Masaarl e Oevaldo Rufcierl. 

Radio 
N A Z I O N A L E 

G I O R N A L E RADIO: ore 7. 8, 
10, 12. 13, 15, 17. 20. 23; 6.30: 
Corso di l ingua tedrsca; 7,10: 
MUflca atop, 7.17: Pari e d i 
spart; S.3*: | .e canzonl del mat-
t inn: 9: I nottr l riftli; 9.06: 
Muslra e Immaxinl ; 9..10: Co-
Innna mus lca le ; 10,05: Le ore 
del la mus ic*: 11,15: D o v e - a n 
dare; 11,3*: Le place II r las -
Cico?; 12,05: Contrappuntn; 
12.31: Si o no ; I:>.16: Lettrre 
aperte ; 12.42: Puntn e vtrRola; 
12.53: Glorno prr f lnrnn; 13.15: 
P o n t e Radio; I t : T r a « m l » l n n | 
reglnnal l ; 14,4a: Zlhaldone Ita-. 
l lano: 15.45: Schermo m u s i c s -
le; 10: ProgTamma per I ra-
cazz l : Tra le note : 16,30: In-
COQUI con la sc ienza; 1S.40: 
Un cer to r l tmo; 17,10: In 
contro con II p e r s o n a f g l o ; IS: 
Gran var le ta; 19,30 Luna-park; 
2*. 15: II t traikrtrnet- . 21: C o n . 
v e r t a i i o n l mus lca l l ; 22,30: V i t r 
ei o mus lca le In Italia: M l U n o . 

SECONDO 

G I O R V A L E RADIO: ore 6,30. 
7.30. t,30. 9,30, 10.30, 11.30. 12.15. 
13.30. 14,30. 15,30; 16 30, 17.10, 
IS.,30, 19,30. 22. 24; 0: Prima 
dl cnmlnc lare: 7.41: Bl l lardlno 
a t e m p o dl mnaica: 1.13: Buon 
v i a e g i o : S.40: Vetrlna dl « I n 
d i sco per 1'estate »; » 0 5 : Come 
e perche; 9 15- Rnmnnttra; 
9.40: Ch lamate Roma 3131; 
19,40: B a t t o qnat tro ; 11,31: 

Chlamate Roma 3131; 13: Hal
lo Vlrna; 13.35: Ornel la per 
vol ; 14: J u k e - b o x ; M . t S A n -
go lo mus lca le ; 15: Relax a t i 
girl; 15.11: Dlrettore Karl 
Rlstrnpart: 1C: II canzonlere d| 
Alberto I . lonrllo; 16.35: »<•-
rio ma non troppo; 17,10: tor-
v i / l o spec ia le a cura del Ginr-
nale radio: 17.40: Bandicra Rial-
la; IS.35:Aperitivo In mus lca . 
18.55: Sul nostrl mercat l : 19-
Mlta e Chico - Chlco e Mlta, 
19 23: Si o no; 19 50: Punin e 
vlTKOla; 20,01 Ginvlnezza Uin-
vinezza . ;, 20,45 Nate Ofcgi, 21) 
Ital ia che lavora: 21,10: .ia.it 
concer to ; 22,10: Hallo Vlrna: 
22,40: chlara fontana: 23 r r o -
nache del mexzoglorno. 

TERZO 

10: Concerto dl apertura: 11,15 
Mus lche dl bal let to; 12 20 Pic
colo m o n d o muslcale: 12 55: In
termezzo; 13.40: Concerto del 
p ian i s ta Paul B a d u r a - S k o d * . 
14.30: La plcrola as tuta: 16 o v 
Muslca da camera: 17: Le opi-
nlonl degli altri; 17,10: La rr-
l lg lone dl s tato della Roma an 
t ica; 17.20: Corso dl l ingua 
tedesca: 17.45: F- Liszt; 18- No
t iz ie del Terzo: 18 15: Cifre al
ia mano: 18.30: Muslca leggc-
ra; 18.45: I.a grsnde p l a t e s . 
19,15: Concerto dl ognl sera: 
20.20-Tacculno; 20,30: Concerto 
s infonlcn , 22. It Glurnale dri 
Terzo: 22.30: • La partenza » -
• Vedov* » 

VI 8EGVAI.IAMO: JAZZ CONCERTO (Radio 2 ore 21 10) -
Viene trasmesso un concerto del Trio Pierre Favre, reglstrato a 
Roma II IS aprlle dl quest anno. 

LEGGETE 

lillllflllllllll 

a^*SU*SaaR*am 
miFmV 

Diventa « maoista » 
il magUtrato che ha 
il torto dj t?ssere 
indi pendente 

Caro dlrettore. avevo tcrtt 
to nei atorni scorsi al sttti 
manalt Epoca per manttesta 
re la tndignaztone suscttata 
mi da un servtzto pubbheato 
su quella rtvista. che e opera 
di chtara delazxone net con 
trontt di un magtstrato il qua
le ha solo il torto di essere 
davvero mdipendente. Potche 
srmili prove dt catttvo ator 
nalirmo devono essere pub-
blicamente denunctate. ti pre 
go di ospttare tu quella mta 
lettera che tl penodico di 
Mondadori ha tolutamente 
tanorato. 

«Signor dlrettore, deside-
ro manifestarLe il nuo atu 
pore * la mia indignazione 
per rarticolo (contenuto nel 
n. 974 del settimanale edito 
il 25 maggto us.) intitoiato 
t Abbtamo anche i magntra 
ti maotstt». E' vero che tutta 
la rivista e improntata al 
* benpensantismo » che com 
sponde ancora ogg: alle poai-
zioiu tradraonali della destra 
politica italiana: tmica la col-
laborazione fissa di quel vec-
chio fascista che si firms 
* Ricciardetto ». Non avrei mai 
creduto, perd, che Epoca po-
tesse arrivare — come * in
vece arrivals — lino alia de 
lazione col pubbheare l'arti-
colo citato di Livio Pesce. 

«Vi si leeKe che " a Vibo 
Valentia. teatro dt set atten 
tati dmamitardi t giovani fi 
locmesi sono protettt da un 
Qiudice di Corte d'Appello " 

« Basta cio solo per squall 
ficare un Riornalista. II Pe 
see avrebbe dovuto accerta-
re, ma non lo avrebbe potu-
to fare ed ha preferito inve 
ce spacciarlo per certo, ehe l 
" set attentati dinamitardt " 
provengono davvero dalle or-
ganrzzazioni "maotste". Avreb
be dovuto dire, anche. in che 
modo il consigliere di Corte 
dl Appello dott. Tassone " pro-
tegge" i *'filocinesi ". 

«L'articolista fa in propo-
sito assegnamento sulla fan 
tasia del lettore il quale con-
cludera inevitabilmente col de 
durre che la quahta e la fun 
zione di magtstrato sono uti 
lizzate per garantire le impu 
mta agli attentaton' 

« Abbia panenza, sig. diret-
tore, ma questo Livio Pesce 
che si reca apposta a Vibo 
Valentia per attingere sul iuo-
po le notizie che gli occorre 
ranno per il... " servizio " non 
spende una sola parola sulla 
natura della lotta che ha im 
pegnato per mesi i lavoraton 
del cementificio, non ha visto 
nulla del disordine edilizio 
nella citta, non ha accennato 
mimmamente alia morte di 
alcuni operai nello scavo del
la galleria per il raddoppio 
della strada ferrata Salerno-
Reggio Calabria. E non mo
stra neppure un qualsiasi dis 
senso per l'oltraggio che si 
fa alia Resistenza ed alio Sta
to demoeratico col tenere an 
cora oggi in auge sul piedi 
stallo nella via pnncipale del
la citta il monument!' <i t.uigi 
Razza, ritratto per di T U in 
divisa dt squadrista' i-ivssio 
ni mdegne, egrpgio rt--*-ttore 

« lo non so se qiie--'a mia 
lettera sara pubbhciin Avro 
avuto il merito, tuttavia, di 
segnalare cattivi servigi che 
alPintemeratezza del dott. Tas
sone non potranno nuocere, 
ma alia reputazione della sua 
rivista sono esiziali», 

Grazie, con t migliori salutt. 
Aw. DOMENICO SERVELLO 

(Roma) 

La martellante pub* 
blicita televisiva 

Concordo anch'to con quel 
lettore che lamentavn I'eccts 
siva pubbhata alia TV. 

Aqgiungo che troppo spesso 
t tele-radio-utenti sono gentit-
mente pregati di ascoltare una 
zavorra interminable di pub 
hhcita ntente aftatto deside 
rata, che le vane dttte — 
bonta loro — offrono per pro-
paqandare i loro prodotti; e 
che labbonamento alia RAI 
TV non st c inteso farlo per 
subire la martellante pubblt-
cita economica ne i vari tea-
roselli». 

Penso che la maqgiomma 
dei radio-teleutenti mtena<. s\. 
pagare il canone, ma per ri-
cevere trasmtsitoni dt ben al-
tra natura. 

Troppo sarebbe dilunqarst 
su questo arqomento- voglio 
loltanto auspicare che nel 
rmssetto dellF.nte radiotelen 
sno prevalpano concetti vera 
mente educativi, rivolqendn 
aplt utenti trasmisstnnl istrut 
tne e dilcttevolt. ehmmando 
m particotare quella serie di 
/i!m? dt scarso contenutn #du-
cativo, specialmcnte nclle tra-
smtssioni per i ragazzi. 

ETTORE TRAVERSARI 
(Rufma - Pirenze) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e Impossible onpitare 
tutte le lettere che cl p«>rven
gono. Voghamo tuttavia ac 
sicurare i lettori che ci sen 
vono e i cui scntti non sono 
stati pubblicati per raeioni 
di spazio, che la loro col»a 
borazione k dl grande utili 
ta per il giornale, il oua.e 
terra conto sia dei loro sug 
genmenti che deile osierxa 
zioni cntiche. Ringraziamo: 

Raffaele DM.l K C WE Co 
serta; Mario ROMANO, C'a 
serta; Michelangelo GIAM 
MANO. Palermo Una mamma 
di Pisa; Lino BUSCO, Roma, 
Michele MESSINESE, S. A â-
ta Militello; Vitaliano OAC 
CIATORI. Roma; Virgilio 
RANDI, Ravenna, Angs.o PA 
TETE, Pe!>colanciAn r, RRI 
mondo L., Telh (Sassarn; A. 
do LAMPREDI, Fir.»nze; Ma 
rio GAMBINERI. ?iren^; F-
Iippo MADAFFERI, Condofu 
ri M. (Reggio Cala5ru»; Nel 
lo ROCCHETTI. t^i; J-rante 
sco MURGIA. Orgoso:o 

Scritfre letter* t)rr\l, indlcan 
do con chiarexsa nome, cognomr 
ed Indinxto. Chi desiders che In 
calce non compaia II propria na
me, ce |a prerlni. Le lettere o«n 
nrmate, o slglaie, n can rtrsas 
illeggihile, • rhe rersne la sol* 
indkatione • I n fnippa dl... • 
non trngono pahMlcale. 

a s . 
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