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Scienza e societd 

Convegno all'Istituto Gramsci di Roma sulle 
lotte nei centri e negli istituti di ricerca italiani 

RICERCATORI: 
movimento di massa 

e azione politica 
Le lotte del Centri e degli 

Istituti di ricerca italiani, in 
oorao ormai da tnesi, sono 
una novita dello scontro di 
classe di questo I960. Ammi-
niatretivl e ricercatori del 
Consiglio Nazionale delle RI-
eerche hanno da poco sospe-
ao l'occupazione. ma al Co-
mitato Nazionale per l*Ener-
gia Nucleare, nei Centri di 
Prascati, della Casaecia. di 
Bologna, da oltre un mese 
si prolunga la paralisi delle 
attivit*. Una generazione di 
tecnici, ricercatori, opera! e 
amministrativi sta compien-
do una nuovissima esperien-
za politieo-sindacale. 

Stimolato da questi fatti, 
llstituto Gramsci ha indetto 
una riunione (cui hanno par-
tecipato tecnici e ricercatori) 
sui temi del movimento che 
investe i lavoratori della 
scienza e sugli sbocchl cui 
l'attuale spinta contestativa 
pu6 condurre. nei quadro di 
una realta sociale e politica 
estremamente mobile. 

Nei corso della riunione, 
che ha registrato soprattut-
to le voci di alcuni fra i pro
tagonist! delle lotte, le espe-
rienze e la varieta notevole 
delle posizioni, 11 nodo del 
discorso e stato quello dei 
modi in cui si e andats co-
struendo la piattaforma del
le richieste rivendicative e 
di potere. II dibattito ha ve-
rificato 1'alto livello di cotv 
aapevolezza politica cui ri
cercatori e tecnici erano 
giuntl. Minors attenzione, 
proprio per la novita della 
lotta dei ricercatori all'inter-
no dei luoghi dl lavoro, e 
Btata lnvece dedicata alia 
problematic* degli obbiettlvi 
concreti. ai fini dell'individua-
zione di una politica della 
ricerca alternativa. per una 
politica dell'energla (e quin-
di anche dell'energla nuclea
re) che si innesti in una pro-
apettlva anticapitalistlca del
lo sviluppo economico nazio
nale. Tale lacuna che la riu
nione del Gramsci ha lasciato 
emergere in modo chlaro, cor-
risponde in qualche mlsu-
ra a ritardi nostri, del par
tite, cos) come peraltro alia 
natura di classe ed alle con-
dizioni della lotta dei ricerca
tori. 

L'errore che 11 movimento 
operaio oggi registra al pas-
aivo e quello di una tardlva 
presa di coscienza della na
tura rivoluzionaria ed esplo-
aiva delle contraddlzioni esi-
atenti all'interno dei luoghi 
di produzione della scienza, 
cosl come alia fine del 1967 
si regtstrb un inizlale ritar-
do verso le lotte studente-
ache. Questa debolezza si sta 
oggi colmando. 

Per quel che riguarda ln-
vece il movimento dei lavo
ratori della ricerca, va te-
nuto presente che la diffi
cile aaldatura della lotta con 
le tndicazioni concrete di 
una politica alternativa della 
rioerca (che In talune oom-
ponenti del movimento dl-
venta rifiuto stesso delta ri-
eerca in Italia, fintanto che 
Iton saranno rovesciati gll at-
tuali rapporti di produzione, 
autonegando cosl la funzio-
ne stessa del ricercatore e 
dell'lntellettuale) deriva dal
le condizioni particolari del 
lavoro dei ricercatori, II pro-
cesso lavorativo dei Centri 
non ha apesso un riscontro 
lmmediato nella produzione. 
I rlsultati della ricerca non 
hanno sempre scadenze ur
gent! oppure vincolate alle 
leggi della domanda e del-
1'offerta. All'interno del pro-
cesso produttivo, 11 «padro
ne» e uno Stato poco inte-
ressato alio sviluppo della 
scienza, condizionato dalle 
pressionl multiple delle lm 
preee private e pubbliche, 
eon competenze e ruoli de-
terminati dalla divislone in-
temazionale del lavoro e dal
la subordinazione dell'Italia 
alia ricerca sclentifica ame 
rlcana. 

II potere contrattuale del 
lieeroatore e del tecnico in 
lotta risulta cosl meno forte 
dl quello degli opera! in fab-
brica. lm durata delle agita-
zioni pub essere prolungata 
quasi indeflnitamente; la Di 
resione non tratta, confidan-
do nei tempo e nella stan-
cnezisa. La tendenza delle 
larghe avanguardle che oggi 
hanno preso, attraverso 1'as-
semblea, la testa del movi
mento del ricercatori diven-
ta allora quel la di usclre dal
le pastote di una strada ap-
parentemente senza domanl, 
per la via breve della nega-
alone totale della scienza 
* borghese», al di la del-
l*uao sociale che di esse pub 
eaaer compiuto. 

La mancansa di contattl e 
eollegamenti, il ridotto nu-
mero di operai che lavorano 
nei Centri di ricerca, e so-
prattutto la novita e I'esten-
dersl rapido del movimento, 
hanno fatto il resto. Ne e 
derivata, ad esempio nei va-
rl centri del CNEN, una dlf 
formita di orientamento ed 
una frequente contrappoaialo-
ne di piattaiorme rivendica
tive e di potere, che pasta 
no da «luddistlche > negexio-
II totali aella scienza, a solu-
pjtti etflcientistiche o aaten-

daliste, fino a richieste di 
ambigue «autonomie della 
scienza e dello scienziato», 
per finire con accordi che 
possooo venir rapidamente 
riassorbitl dalla Direzione, o 
perfino (come e stato 11 caso 
del laboratorio PRV di Bo
logna del CNEN) dalla Di
rezione suggeriti. ae non im-
poati. 

Ma il movimento di massa 
dei lavoratori della ricerca 
ha saputo trovere in molt! 
cast il punto di fuskme at
traverso obbiettlvi di base 
uguali per tutti, legandoel 
alia prassi delle richieste che, 
ae saranno strappate al po
tere politico e burocratico, 
cominceranno a spostare fin 
da ora i rapporti di foraa 
airtnterno dei laboratori a 
favore dei dipendenti. 

I Cinque jmnti della Co-
saccia — ricordavano molti 
degli intervenuti — sono 
l'esempio piu importante di 
questa ipotesi politieo-sinda
cale diretta a conquistare 
spazl di potere e migliora-
menti salariali per tutto il 
personate. Con 11 diritto d'os-
semblea durante le ore di la-
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voro in ciascun laboratorio, 
la eliminazlone del lavoro 
straordmario e degli aumenti 
di merito, fino alia richieste 
della carriera uttica, 1 lavo
ratori del CNEN cercano di 
colpire nei vivo il potere del
la Direzione contestando gra-
di e gerarchie, togliendo di 
mano al <padrone* gll stru-
mentt della discrezlonallta e 
dell'arbitrio. Ma 11 discorso 
rivendicativo, per quanto con-
creto possa essere, a cagione 
delle debolezze organiche dl 
quelle unita produttive tutu-
ribili che sono oggi, in quan
to non immediatamente pro
duttive, 1 Centri di ricerca, 
potra difficilmente essere por-
tato a fondo, o comunque so-
stenuto nei lungo periodo. se 
non si collega net fattt al piu 
ampio orizzonte dello scon
tro di classe in atto nei pae-
se, nelle fabbrlche, nelle unl-
versita, nelle campagne. 

II problema dei eollega
menti diventa cosl 1'asse di 
un discorso che si faccia an
che politico, dopo esser nato 
come scontro sociale. Che si 
faccia ctoe linea d'attacco 
strategica. in connessione con 
la lotta del movimento ope
raio, slndacato e partito. Ta
le ipotesi obbliga a porsl dei 
probleml nuovl che escono 
dal chiuso dei laboratori per 
calarsi nella pratica sociale, 
per dare contenuto d'analisi 
teorica e di iniziativa politi

ca ai problem! generali della 
scienza, individuando fino a 
che punto e in qual modo co-
struire una linea alternativa 
a quelle attuale, senza violen-
tare i dati della realta e sen-
sa lasciarsi prendere, nei eon-
tempo, da forme subalterne 
di razionalizzazione produtti-
vistica. 

Gli obbiettlvi, allora, della 
lotta debbono necessariamen-
te, e fin dal principio, essere 
general], totalizzanti, inoond-
liabili con il sistema nei suo 
insieme, oppure posaono con-
sistere nella progressiva con-
quista di spazi di potere che 
aprano a lore volta la strada 
alia conquista di altri spasi 
di potere? Con questa secon-
da ipotesi, inserita in un'ot-
tica generale. e possibile dare 
sbocco politico rlvoluaionario 
alle tension! sociali della ao-
cieta neocapitalistica, elimi-
nando i verticisml, ricavando 
dal basso, dalla spinta egua-
litaria che muove le glovanl 
leve di lavoratori, gli stru-
menti e i modi per una stra-
tegia flessibile che non lasci 
aperta la strada al recupero 
del sistema, ma neppure eon-
senta al padrone de) margi-
ni di discrezionalita. 

I rischi di arretramento e 
di riflusso sono sempre pre 
senti in lotte che, nei porsl 
probleml d) potere. non si 
propongono anche il proble
ma di come usarlo e in che 
direzione. Diventa quindi con* 
dizione essenziale per l'espan-
sione del movimento, che ] 
lavoratori della ricerca man!-
festino, in collegamento con 
il movimento operaio, un in-
teresse e un orientamento sui 
temi dello sviluppo scienti
f i c e dello sviluppo econo
mico in generale. E' necessa-
rio che l'anallsi critlca delle 
condizioni della ricerca in Ita
lia, elaborate da ricercatori 
e tecnici neU'ultlmo anno, si 
misuri con l'anallsi piu gene
rale delle strutture del siste
ma produttivo, collocando le 
lotte dei Centri e Laboratori 
(nuclear! e no), nei contesto 
del processo produttivo e del 
rapporti di produzione capi
talistic! in Italia e nell'Occi-
dente. 

Un movimento che non si 
batta per un discorso che sia 
rivoluzionario e politico in
sieme, corre 11 pericolo dl 
essere condizionato prima, e 
poi isolato. nella propria azio
ne all'interno del luoghi dl 
produzione. Per evitare che 11 
discorso sui la ricerca nuclea
re rest! confinato nelle com. 
missioni parlamentari o nei 
corridoi ministerial), e indi
spensable che l'azione dl 
massa si colleghi all'azione 
politica, obbligandola a scelte 
radical), misurando la propria 
forza anche su questo terre-
no, rifiutando dl sottovaluta-
re il proprio ruolo sociale. 

Carlo M. Sintoro 

Letteratura 

«La paga del sabato» di Beppe Fenoglio 

II partigiano 
si fa bandito 

Con un nuovo roroanzo inedito dello acrittore piemon-
teae ai torna alle vicende paeaane e dialettali gia note 
attraverao i primi racconti aulla «citta di Alba » 

I tempi e i modi in cui fu 
rooo composte le opere narra
tive di Beppe Fenoglio sono 
diventati tema di appassiona
to dihattHo nella cultura ita 
liana. L'offensive fu aperta 
dalla scrittrtee Maria Corti. 
dopo la pubblicazione del Par-
tiaiamo Jonimv nei 1968. in una 
eerie di studi appami nella ri-
vista cStrumenti crittci» e 
oonfluiti poi. sotto U titolo 
«Trittico per Fenoglio» nei 
volume Metodi e fantasmi (ed. 
Feltrinelli. 1M0). Maria Corti 
sostiene la tesi della priority 
di quel libra rispetto a tutti 
gli altri dello acrittore pie-
montese not! fino alio scorso 
anno. D punto importante del
la sua analisi e dato. tuttavia. 
da una sottile ricostruzione dei 
rapporti e delle affinita temati-
che e strutturali nella narra
tive dl Fenoglio. Le precisa-
zioni dl carattere filologico fi-
niscono per dard un quadro 
illuminante sui metodo e. di 
pit), sulla tormentata forma-
zione di un uomo fra i piu sin 
golari e appartati. 

Einaudt pubblica ora un al-
tro romanzo postumo di Fe

noglio. La paga del tabato 
(pp. 151. L. 1800) ripropone 
problemi analoghi a quelli ora 
indicati. In una note finale 
della stessa Maria Corti. essi 
vengono esposti esauriente-
mente. Infatti. con questo ro
manzo ugualmente si risale 
ai tentativi iniziali del nam-
tore. Una prima stesura del 
testo fu affidata a Calvino nei 
novembre 1950 e. da Calvino, 
proposta a Vittorini per la col-
lana del * Gettoni ». Corretto 
e ricorretto. com'era abituale 
per I testi di quella collana. 
La paga del sabato era rima-
sta inedita. Alcuni capitoli fu-
rono allora trasformati in due 
racconti — esattamente c Et-
tore va al lavoro > e < Move 
lune » — e compresi nella rac-
colta ormai famosa / venture 
awrni della citta di Alba che 
nei 1952 riveld Fenoglio. 

A leggere oggi questo li
bra fuori dal contesto che 
produsse le obiezioni di Vit
torini. e come un ritorno al 
narrators « paesano » e < dia 
lettale » ehe si era affermato 
fra i protagonisti mapgiori del 
neo-realismo Primavera di 

Le serlltere Bappe Fenoglie 

Economist 

Un saggio di Ota Sik presentato dagli Editori Riuniti 

Piano e mercato nei socialismo 
Non e 11 caso dl dilungarsi 

in presentazioni per Ota Sik, 
autore di questo Piano e 
mercato nei socialismo, ora 
apparso anche In edizione 
Italians (Roma, Editori Riu
niti, 1969, L. 2200) dopo quel
ls originate e quella, di poco 
successiva, in lingua inglese: 
ma le principal! idee infor-
matrici risalgono, a quel che 
dice Sik stesso, agll anni 
1957 58 « quando in Cecoslo-
vacchia si andava preparan-
do il primo riordlnamento 
della pianincazione e della 
gestlone economics». Fu al
lora che comincib a farsl luce 
ncll'autore 1'idea della neces-
saria utilizzazione. nell'econo-
mia sociallsta, dei rapporti 
merce-moneta ossia dei rap
porti dl mercato, rapporti che 
Marx aveva decisamente col-
legato alia propriety private 
dei mezzi dl produzione e che 
Lenin aveva, forzatamente, do-
vuto accettare durante il pe
riodo della NEP, per resiste-
re alle dlfflcolta del momento. 

Pu Stalin — osserva Sik — 
a delineare, pero, 11 princi
pio della radicale estraneita 
di questi rapporti all'econo-
mia socialisu (sebbene, poi, 
si opponesse alia teoria dello 
scambio dlretto del prodot-
ti), motivandone la persisten-
ea, con esclusione del eettore 
statale, in seguito alle carat-
teristiche del settore agricolo. 
La teoria della distribuzione, 
seguita fra gli altri da Kron-
rod, offre dal canto suo una 
InsufBciente alternativa alle 
teorie di Stalin, esaendo, per 
esse, i rapporti merce-moneta 
llmitati in funzione della di
stribuzione dei prodotti ae-
condo il lavoro. 

Sik, guardsndo agll svllup-
pl della puuuflcaalon* oeco-

slovacca, con cut completa U 
suo discorso storico, rileva le 
carenze di una pianincazione 
prevalentemente « estenslva », 
in cui, cioe, l'aumento della 
produzione, a grave scaplto 
della efneienza, e direttamen-
te collegato all'aumento del 
fattori produttivi che contrad
dlzioni di questo tipo di svi
luppo (tra cui quella dl rl-
chiedere continui aumenti di 
mano d'opera), sono alle fon-
ti della crisi del 1962-63, ca-
ratterizzata da una grave re
cessions nei settore indu
strials 

II necessario passaggio a 
uno sviluppo intentivo impli-
cava, d'altra parte, 11 supers-
mento di ogni pregiudlzio 
dogmatico verso quel rap
porti di mercato soctalisti, 
che non hanno, dato il diver-
so assetto dei rapporti di 
produzione, nlente in comune 
con quelli, assal piu speri-
mentati, dei paesl capitalist!. 
ci. Con 1 rapporti socialistl dl 
mercato, la cui funzione non 
si llmita alia correeiont del 
trend, come spesso viene af
fermato, viene, cosl, a supe-
rarsi la contraddizione, ineii-
minabile con I vecchi slsteml, 
tra lavoro erogato e lavoro 
soclalmente necessario o, In 
altri termini, tra lavoro e bl-
aogni sociali. 

La legge del valors, che agi-
sce nella sua forma consape-
vole, piamflcata, diventa cosl 
strumento dl una verinca so
ciale suU'andamento economi
co, che per essere pienamen-
te ruionale avra bisogno dl 
una monete capaoe di colle-
gare 11 commercio estero alia 
crescita interna, cessando dl 
essere perci6 una sempllce 
unite di conto. lncapace dl 
•eprimere le eondltioni eflev 

tlve della produzione dl mer-
ci; analogamente, per quel 
che riguarda i prezzi, si trat
ta, per Sik, di passare (senza 
nascondersl le difficolta di 
questo processo) dalle misure 
amministratlve a un sistema 
di prezzi dl produzione in 
grado di esprimere I costl dl 
investlmento. II discorso teo-
rico e quello applicato al 
completano cosl a vicenda in 
questo lavoro, che di tutto 
pud essere accusato ma non 
di essere privo d'interesse. Vi 
e anche una forte carica de-
mistiflcatrice nei segnalare, 
senza veil e senza pudori, ri
tardi, arretrateaze e probleml 

lrrisolti d'ognl genere, anche 
per chi procede a colpi di 
citaaionl, 

Ma, insieme, questa stessa 
attltudlne critica ci sembra, 
paradossalmente, rovesciarsi, 
nei suo opposto, neU'accetta-
sione acrltica di squillbrl e 
ritardi nella eostruxione del 
socialismo, che non scompaio-
no, ae si accetuno in parten-
sa, quasi dovessero essere 
eternl, proponendo metodi 
ptu efBclenti dl gestlone, na 
lasclando in patrimonlo al 
dogmatlcl, 1 quail ne faranno 
certamente un cattlvo uso, 
tutto U peso del signlflcato 
politioo della gestlone econo
mics, della proapettiva, nien-
t'affatto eacatologloa ma con-
oreta • matariala, dal aomu-

nismo come regime sociale e 
non come « regno del flni ». 

La critica al soggettivismo 
del piano, inteso alia vecchia 
maniera, ce ne da l'esempio; 
si pub considerare, a tale 
proposito, una vera e propria 
via d'uscita (a parte l'eslgen-
za fondamentale e lnnegabile 
di completamento da un pun
to di vista macroeconomico, 
le grandi scelte del piano) il 
riferimento alia • oggettivita », 
solo apparente, della doman
da, che ci rimanda. al contra-
rlo. o a una nuova soggatti-
vita, lncapace di spiegarci la 
sfera della produzione, o a 
una ORRCttlvita facilmente 
orientabile dal livello di aspi-
razionl sociali. che 11 piano. 
in buona misura, determine 
soggettivamente? 

II discorso sembra a volta 
perci6 limltato alle forze pro
duttive, che, per la loro libe
ra esplicazione, necessitano si 
di assenza dt dogmatlsml dl 
ogni sorta, ma che da sola, 
senza 11 concorso del prodttt-
tori, non possono, neanche 
net socialismo offrire quelle 
garanzie di autonomfa e de-
mocrazia che Sik. in sostan-
za, rivendica. Sarebbe pero 
troppo facile, come talora si 
e fatto piu per gusto fraseo-
logico che per oonosoenaa 
effettiva del probleml, par la-
re di libarallsmo, salvo lo 
staccare Is categorie politlche 
dall'analisi dei rapporti di pro
duzione, dall'analisl marxista, 
dato che per Sik non e in di-
scussione ne il marxismo ne 
I rapport! socialistl dl produ
zione, neH'ambito dei quail 
esprime una concesione, que
sto si, Ubaralisaante: U che 
e coaa assal divsrsa. 

Rkcardo Fiorlto 

beHezza e. soprattutto. U par-
tipioNO Johnny ci avevano fat
to apparire. invece. una piu 
ampia ricerca. una tastiera 
linguistic* molto piu ricca e 
compJicata. La paoa s'inqua-
dra neirimmediato secondo 
dopoguerra. ma con una situa
tions ugnalmente legate a ra
dio' resistenziali Ettore e un 
ex partigiano. figlio di pove-
ra gente. Non e un intellet-
tuale come Johnny. E non gli 
va di integrarsi o di lavorare 
sotto un padrone Sconta le 
conseguenze della c sua guer-
ra », pensando di essersi esau-
rtto in quell'epopea: ce < 1'ha 
messa tutta > < ...tanto da non 
rioonoscersi piu ». Che esista 
una frattura rispetto al pas-
sato anten'ore alia guerra. 
glielo ricordano le oppressive 
esortazioni della madre e 11 
distacco dal padre aliens to e 
domato dal suo lavoro di bot-
tega. 

Per non sottoporsi al < pa
drone >. Ettore si associa in 
loschi affari con una banda di 
ex compagni di guerra e par-
teclpa a imprese criminal!, dal 
ricatto al vecchio fascista al
ia rapine, dal furto al traffi-
co dl coca. Pure, in questa 
condizlone fuorilegge, segue 
un programma: accumulare 
danaro e tornare In condizioni 
vantaggiose alia «vita one-
sta ». L'acquisto di un nuovo 
equilibrio potrebbe senz'altro 
derivare dall'amore per Van-
da, tanto piu quando la ra-
gazza rimane incinta. Con gli 
illeciti guadagnl acquistera un 
distributore di benzina. Si spo-
sera. In un modo o nell'altro 
avra guadagnato la sua ra-
zione di fellcita. Ma questo 
sogoo di ritorno all'ordlne ca
de drammatieamente nella 
precarieta dell'assurdo. Etto
re muore schiacciato da un 
camion. 

Le riserve e le preoccupa-
zioni di Vittorini sono facill 
da ricostruire. T\ meno che si 
possa dire e che. nella sua vi-
sione d'insieme. il romanzo 
obbedisce agli scbemi di un 
pesante nnturalismo. Non co
sl nei particolari. E sono que
st! I due elementi, a volte non 
combinati bene, che dovettero 
inquietare fl primo critico del 
libro. Ettore. ad esempio. ri
mane. preso a se. un perso-
naggio incerto. nonostante la 
superficlale acorza di durezza. 
L'azione narrate trova in lul 
il suo centra. Ma di solito lo 
vedlamo aglre con motivazio-
ni prevedibill. sottoposto alia 
meccanlca dl precise determi-
nazionl: rambfente, la storia, 
II programma per fl future. 
E' come se la sua condotta 
fosse dectsa e (nevltablle. 

Eppure la sua figure acquf-
sta una notevole vftalHA nei 
libera giuoco dl eerte scene 
e In cert! moment!, non appe-
na egll antra In rapporto con 
altre presenze: nei Htigl eon 
la madre. negll lncontri furtl-
v\ con la Vanda (senz'altro la 
figura remminile p!u bella e 
timana che n narrators ple-
montese abbla ma! diseena-
to). nsgll avventura^i trafffci 
con 1 ^ocl della « banda ». Pal-
mo. fl « eretlno » che senza vo-
lerlo finisce per ammazzarlo, 
e Bianco, un tiplco t capo» 
della narrativa di Fenoglio. 
con la <<un grinta e fl suo trl-
ste destlno. 

La mediation? fra schema 
dl partenza e diretta esnlora-
sione dei * fattl» ^ data da 
tin lincuaggio nervoso e ag-
gre^iivn che ricava timorl e 
aromi da vlito^l Insert! dia
lettali. fl ramanro soree *o-
nrathittn dal dlnamtsmo sce-
nlco Finn aH'iiUlmo. la vita-
lita qvjnsl rabWosa ron cui 11 
narrator* cn^tnifve I *unl 
enKodi dltnerde nerslno oual-
rhe rlcordo o analoirla (da Pa
rens. ma anche dal Ca«*n!a 
del prlml racconti del dooo 
irtierra, anch'e««*i t̂i *Jtua7in-
nl dl nartlfflan! che tnrnano 
alts vita enmune). F,d e la 
«te*«a d'namira ranore«entatl-
va che fa da contranoeso al 
fatalWmn alia miasl orecon-
cetta adenine aH'a««mrdn che. 
net aottofondo. chlsrlsce e 
metfe In HHevo rintewrfone 
dell'autrtre Me! nartWano Ft 
fore tpma ro^tante dl rife* 
«lnne A la morte- enme *fne 
f're alia morte, anche morale 
Forse nerrh^. nur at-en«lncsla 
« mesM lutta ». etfll rlcon*!-
dera la « sua mterra » ne! li
mit! d! tin'occaslone eslsten-
rlale. Non ancora come una 
lotta ehe ^apnla rlnnovare e 
preclsare l»» vie nro«nettlve 

Michala Rage 

Rai-Tv 

Controcanale 
COME UN FILM HOLLY 

WOOOIANO - Sapete ouet 
films hollywoodiani (cui or
mai per svariati motivi han
no rinunciaUf persino gli 
amerieoni) dove le truppe al 
leate — daU'ultimo soldato al 
primo oeaereie — son tutte 
brave, buone, inttUigenti, ef-
ftcienti e generote; mentre il 
nemico (tedesco o giappone-
se) e sempre cattivo, sciocco 
e buon combattente quel tan
to che basta per mettere in 
risalto le virtu mil it an dei 
protagonisti? Bene, con quel
la stessa teenvca Arrigo Pe-
tacco ha svolto U diciannove-
sinto numero aella serie Do-
cumenti di storia e cronaca. 
curando una non meglio pre 
cisata < verstone italiana * 
della battaglia di Normandia 
firntato dalla francese Daniel
le Coustelle. 

E francamente, non si con\-
prende a qual fine questo do-
cumentario. con quel commen-
to. sia stato mandato in onda 
come programma principe del
la serata; e soprattutto, come 
programma storico. La batta-
glia di Normandia, infatti, e 
uno degli episodi piu noti del
la secondo guerra mondiale: 
grazve anche agli innumere-
voli pretesti offerti proprio 
al cinema hollywoodiano. Vo-
gliamo dire: la meccanica dei 
jatti, le cifre. le tappe del-
Vavanzata anglo • americana 
sono ormai question* sulla 
quale non vale la vena tor
nare a meno che non si voglia 
prenderne occasione per chia-
rire alcuni momenti ancora 
aperti al dibattito storico: fra 
cui, ad esempio, la stessa le-
pittimUa per la scelta della 
Normandia per lo sbarco al-
leato. Ma di tutto questo, nei 
servizio di Petacco, non vi e 
cenno. In ogni caso, non e 
ammissibile che questa vagina 

di guerra sia presa a pretesto 
per tam dixcorsi sui « datn-
teresse » COB cui gli Stati Uni-
ti dichiarorono guerra alia 
Germanta natista; o per ripe-
tere una volta di pm la bugja 
che < i raoazzi amencan> > 
sono t-enufi a liberare VEu-
ropa con la sola speranza di 
tornar presto a caso, dtmen-
ticando conpletamente tl mec-
canismo deH'tmpertaltsmo sta-
tunitense del quale, semmai. 
furono una pedina; ma del 
quoit, innamttutto, si dovreb-
be porta re in una < rievoca-
zione » che pretenda di fare 
un punto storico. 

NO AL SUICIDIO - Per il 
ciclo di Leonide Moguy, e an-
dato in onda Domani e un 
altro giorno che costituisce 
uno dei momenti migliori del
la sua mediocre filmografia. 
Girato nei 1950 dopo tl sue 
cesso di Domani e troppo tar-
di. questa peUicola e ancora 
una lancia spezzata da \toguy 
in difesa di una generica uma-
nitd e nei name di un uma-
nitarismo troppo velleitario 
per risultare pericoloso a quel
la societa che, sia pur bona 
riamente, egli pretende di 
mettere sotto accusa. Moguy, 
in questa storia di un tentato 
suicidio e del ritrovamento di 
una ragione di vita, chiude 
infatti il ciclo delta sua ri
cerca in ristretti termini in 
dirtduaU. trascuraitdo le ra-
gioni di fondo. ben piu gravi. 
che muorono i destini dei suoi 
protagonisti. Tutto sommato, 
Domani e un altro giorno e ui 
film che intenerisce soprattut
to perche ci mostra attrici or
mai piuttosto consunte come 
la Pierangeli e la Ferrero ai 
primissim- nn^v cinemalogra-
fici. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
H,1S LA TV DEI RAOAZZI 

a) II ttetrfno dal gloved!; b) Tr« raoazzi nei marl del tud 

19,15 OUATTROSTAGIONI 

19,45 TELEGIORMALE SPORT, Cronacha italisne 
2949 TELEGIORNALE 

91,99 SENZA RETE 
Lo spottacolo di quetta sore avri com* protagonisti Gigliola 
Cinquotti, cha cantor* lo suo caruoni piu roctnti • quella 
del suo dobutlo • Non ho I'ota». Intorvorranno Mino Roi-
tano, Lara Saint Paul. Johnny Dorolll o Marls Gangi 

22,99 TRIBUNA SINDACALE 
Conferenza stampa dtlla Confcommercio 

23,99 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
21,99 TELEGIORNALE 

21,15 CRAVATTA A RIGH6 
E' un documentarlo doll'lnglaso Max H. Rthboln, la cui 
varsiono Italiana t itala curata da Graiiella CiviloHi. Nol-
I'lnchlotla *l cores di appuraro te la classe dominants 
IngltM si IdontlAca ancora con quella che froquonta I 
f clubs» o mentions vivo carlo forma 

22,99 CONTROPATICA 
Ls rubrlco si occupa stasora della Campania. Sara tra-
smosso, tra I'altro, un »orvljio tulle difficolta domonlcoli 
doi napolalani in corca dl un «weak and • doconto o poi 
Alberto Lupo illuilrori lo ultima novita in fatto dl roulottt 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
19, 12, 19, 15, 17. 20, 23; 4 Mat-
hitlno mutlcalo; 7,19 Mutlca 
step; 7,47 Pari o dispari; 9,39 
Lo cansoni dot mattlno; • I 
natlrl agll; 1M Colonna mu»l-
cala- 19,95 Lo ore dtlla mutlca; 
11 Una voce por vol; barltono 
Dino Dondl; 12,95 Contrappunfo; 
12,31 Si o no; MM Lottoro opor
to; 12,42 Punto o vlrgola; 12,53 
Giorno por giorno; 13,15 La Cor
rida; 14 Tratfoistionl roglonali; 
14,37 Littino Borta di Milano; 
14,45 Zlbeldont Italiano; 15,45 I 
nottrl tuccasii; H Vltto dal 
grandi, vltto dal ragazil; 11,25 
Sui nottrl morcali; 1l^t Orcho-
tfro dirt Ho de Bert Kampfart, 
Jama* Let!, Stanley Black o 
Tony Tatch; 29.15 Tutto II caldo 
mlnuto por minute; 21 Corl da 
tutto II Mondo; 21,15 Concerto 
doi clavlcamballtta Ralph! Kirk-
Patrick; 22 Tribune tlndacalo. 
Conforama itampa dolla Conf-
commorcio, 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: oro *,3», 

7,39, 9,39, *,39, 19J9, 11,39, 12,15, 
1349, 14,99, 15.99, H^9, 17^9, 
19,39, 19^9, 22, 24; 4 Prima di 
comlnclaro; 7^3 Blliordlno a 
tamo* dl mutke; 9,11 Buon 
vleggto; 9,19 Pari • dispari; 
9,49 Votrlna dl t Un ditco p«r 
I'attato »; »,*5 Coma a porch*; 
9,15 Romantica; «,49 Intorludio; 
19 Roderick Random; 19,49 Chia-
mete Roma 3131; 12,29 Tratmlt-
tlenl roglonali; 13 ParolWtlo G-
* O.; 14 Juko^ex; 14̂ 99 No-

vll* ditcograflcho; 15 La rat-
ugne del ditco; 15.19 Appun-
tamento con Bitot; 15,35 Can-
tonl napolotano; I t Una voca 
al vlbrafono; 14^5 La ditcotoca; 
doi Radlocorrloro; 17,19 Pomo-
rldlana; I I Aporltlyo In mutlca; 
19,55 Sui nottri morcati; 19 
Ettato In citta; 1943 Si o no; 
19^9 Punto o vlrgola; 29,91 
Ritnclranno gli atcoltatori a to-
gulro quotto nottro programma 
tenia addormontorti prima dol
la lint?; 29^5 Armando Trova-
joll al pianoforte; 21 Un lunodl 
del '43; 22,19 Parolifklo G. A 
G.; 22,49 Appuntamonto con Nun-
ilo Rotondo. 

TERZO 
9,39 Bonvonuto In Italia; 9,99 

Un racconto par lo vacanto; 19 
Concerto dl aportura; 11,15 Ta
ttlers; 114$ I Quartern per or-
chl dl G. F. Mallploro; 12,11 
UnivortiU Internationale; 1249 
Civilta ttrumontalo Italiana; 12 
a 55 P. Shuboii; 19 Intermezzo; 
14 Voci di tori a dl oggi: toner! 
Auroliono Port Ho e Carle Bor-
gontl; 1449 II ditco in votrlna; 
1549 E. Block; 15.39 Concerto 
doi baritone Andrze) Snartkl; 
15,55 C. Balbottro; 14.19 Mutl-
che Italians (feggl; 17 Lo opi
nion I degli altri; 1749 G. P. 
Msendei, A. Vivaldi, G. P. To-
lomenn; 19 Notlilo dot Tone; 
11,15 Ouadrantt aconomlco; 11,36 
Mutlca loggora; 11,45 Poglna 
aperta,- 19,15 Concerto dl ogni 
tore; 29,95 Concerto tlnfonlco 
dirotto da Potsr Maag; 22 II 
Glornalo del Torzo; 22,49 Rlvitta 
dells rivltts. 

VI SEGNALIAMO: c Un lunodl del '43 > dl Alflo 
Velderlnl (Radio V. ere 21) — Le regis 4 dl Oanto Railorl. 
Tra gll Interpret): Antonio Battttttlla o Olulltne Cerhellinl. 

CM scrive 

TanaMi 
Dall'on. Tanassi abbianao 

ncevuto questa letters: 
< Egregio Oirettore. il au-
mero 197, datato 12 luglu 
1969. ed il numero 188. da
tato 13 luglio 199D. del quo-
tidiano da Lei diretto hanno 
pubbheato in prima pagma 
due articoli intitolati. il pri
mo: "La scissione conc«jr-
data e finanziata dagli USA" 
ed il secondo: "Altre rive-
lazioni sui finanziamenti 
USA (3 miiiardi) ai social-
democrat ici". 

« Ne! mentre Le comunico 
di aver dato incarico al mio 
legale di esaminare se nei 
predetti articoli possa no rav-
visarsi gli estremi di reato. 
La invito a pubblicare. nei 
quotidiano da Lei diretto. ai 
sensi dell'art. 8 della legge 
sulla stampa. nelle forme e 
con le modalita ivi previ-
ste. che le notizie anzidette 
sono destituite di fondamen-
to e. in modo particolare. 
che i fatti a me attribuiti 
non rispondono assolutamente 
a verita >. 

L^nsegnante 
come lavoratoret 
uo problema 
ignorato 

Leggo sempre con grand* 
tntereste t vottrt articoli tul 
la tscuola italiana» e. quan 
do fate parlare gli ttudentu 
condtvidO ptenamenu LO lo*o 
affermazume che Vamo scotm 
stieo teste trascorso non U 
Ha preparati ai nuovo tipo di 
esamt o. m altri termini ca* 
git tnscananti non sono stati 
capact (e non lo saranno ver 
anni) di mseanar loro m o* 
sta del nuovo tipo di esame 

Considero pert nostra lacy 
na I'tgnorare ti problema del 
la seuola ttoltana dot punto di 
vista tnsegnante quale lavora-
tore. Come vice e come lavo 
ra I 'tnsegnante ttaluino e a 
quale classe apparttene? (Non 
intendo bentnteso parlare dm 
baroni delle cattedre unmertt-
tarie). 

La vita dt lavoro deU'tnse-
grvxnte italiano non e tacUe 
contrariamente a quanto vo-
trebbero far pensare git ora 
ri com, spesso riccnt di ore 
buche. e le lunghe vacante 
estive annuUate da ripettatomt 
private «per tar mangiar ic 
famiglia ». 

Infatti un orario dt lavoro 
mal distribuito (i capi-tstituto 
hanno monipolato git oran di 
lavoro usandoli come arma di 
ricatto. di sottomusione. dl 
divistone), le sedi lontane dal 
Vabitaztonc, la mancanza di 
asili-nido (il corpo tnsegnante 
e in maggioratua castituito da 
donne) possono concorrert a 
trasformare un orario corto 
in pesante gtornata dt lavoro 
Si aggiunga a cid che itnse 
gnamento m edltld spesso ta 
tiscentt e sempre sprotnnstt di 
materiale didatttco, la man-
canza di mense. I'elevato nu 
mero di alunnt per classe. u 
comportamento autoritarto e 
mortiflcante dei cam d'tstttu-
to, la dlsinformazione delle se 
greterie e dei proweditorati. 
gli stipendi tnsufflctentt, che 
hanno aUontanato dall'inse-
gnamento la stragrande mag 
gtoraraa degli uomtm: tutte 
cose che fanno di questa ca-
tegoria di lavoratori dei mal-
contentt, degli tmpreparatt, 
degli analfabeti-laureati di n-
torno, dei burocrati, pronti a 
lottare burocraticamente tutta 
una vita per Vapprovozion* di 
una leggtna che rtsolva tn par
te il loro caso personals ma 
tmpreparatt dt fronts a un ptu 
vaslo problema. La mtrtade dt 
smdacatt autonomi e il laba-
aoso e ritardoto parto dal 
stndacato Scuola-CGlt ne an
no un'altra prova. 

A. POSTIGLIONE 
(Napoli) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e unposalbile ospitare 
tutte le lettere che ci pervan-
gono. Vogliamo tuttavia asai-
curare i lettori che ci scrivo-
no e 1 cui scritu non sono 
stati pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilitk per 
il giornale, fl quale terra con
to sia de) loro suggerlmenti 
sia delle osservazioni critiche 

Oggi ringraziamo: Olno OI-
BALD1, Milano; Silvio FON-
TANELLA, Oenova; Cesare 
VANNETT1, pirenze; Maria 
P1ROZZI, Averse tCaaerta); F 
COSTANio, Catania; T.C., Ar-
core (Milano); Lino GLUSI-
NI, Vedano al Lambro (Mi
lano); Mario GAMBINERI, 
Firenae; Alvaro DE ANGE-
LIS, Castel Gandolfo; A.C., 
Gusplni (Cagliarl); R. ZAGU, 
Firenae; Leila GRILLI, Trie
ste; Giuseppe PANZARANA, 
Alessandria; Rolando PIGQ 
NI, Nusza (Prancia); M Mad 
dalena TOMASSETTI, Roma; 
Luigi PENAT1, Milano; Luigi 
MANTOVAN. Riva (Rovigoi; 
Maria VACCARIO, Bologna; 
Giuseppe BOZZANI Lndi (Mi 
lano) 

Se 11 letiore Hauueliu UAL 
LI (Livomo) desldera una no 
stra risposla ci faccia aver* 
I'indirizzo Dreciso 

acrtten mtcn br»vi mdtcano* 
oaa ehloretM BOOK, eofnoiow • lo 
eirtoo CM deaMora ckr la caicv 
son raoiyit II ptoerto noow e* 
io orooM La lettert MO nrmate, 
o olflMo, o c*» MmM UM«tt*ei» 
o oat fooaao la 
• Do troaf «•-
pooWkala. 
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