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A trent'anni dalla morte del 

grande educatore sovietico 

Cos'e per noi 
Makarenko? 

II ctlletthfs ctme centre rfella ctstnwtw pe
dagogic! e cime risposta socialist! ai profcle-
mi nascenti dal grandioso progetto di edifi-
care en mondo, una secieta, en nemi nnevi 

Dal 1950. anno in cui se ne 
parlo per la prima volt a an
che da noi. sono state tradot-
te in Italia numerose opere 
di Makarenko. il maggior e-
ducatore-pedagogista sovieti
co. e sono stati pubblicati vari 
saggi sulla sua poswione e 
sul suo significato nella pc-
dagogia e nella scuola so
viet icbe. Tuttavia la sua ope
ra teorico-pratica ha a\uto 
una relativa. per non dire 
acarsa. incidenza nel dibatti-
to pedagogico del dopoguer-
ra. a parte alcuni generic! 
e superficial! apprezzamenti, 
spesso riguardanti purtroppo 
proprio i suoi aspetti piu di-
•cutibili e conservator]. 

A trent'anni dalla morte (av-
venuta nel 1939) l'occasione 
aembra propizia. anche in oc-
cidente, per un recupero e una 
rivalutazione delia tematica 
makarenkiana. non certo in 
virtu della ricorrenza cekbra-
tiva. ma per motivi ben piu 
profondi e reali che investo-
no la funzione e la destina-
zione della pedagogia e del-
la scuola in una societa come 
la nostra, cioe la riflessione 
e il discorso socialists nella 
e sulla pedagogia odierna. 
Un interessante punto di par-
tenza per questa « riscoper-
ta > viene offerto dalla pub-
blicazione di alcuni scntti sco-
nosciuti in Italia o solo par-
zialmente tradotti (A. MA
KARENKO — Carteggio con 
Gorki] e altri scritti, ed, 
Armando, p. 291, L. 2000). 

La ridotta — supponiamo 
per esigenze editoriali — in-
troduzione di Giorgio Binj (che 
ha curato la raccolta e siste-
mazione dei testi. giovandosi 
della puntuale ed accurata 
traduzione di Erio Prefumo. 
cosa questa che sovente non 
avviene, specialmente trattan-
dosi di opere in lingua sla-
va) richiama i gia accennati 
motivi di riflessione, che si 
possono riassumere nella do-
manda: che valore ha per noi 
oggi Makarenko? 

Vi sono indubbiamente ele-
menti inaccettabili. come lo 
statalismo, l'autoritarismo, U 
formalismo, l'impronta ideolo-
giea. le fobie antisessuali. il 
provincialjsmo psicologico, 
ecc, ma essi rappresentano 
l'aspetto trascurante e tutto 
iommato di minore importan-
ia, Tuttavia. gli stessi de
menti negativi presentano 
spesso un risvolto positivo che 
consentiva al Makarenko, gra-
fe anche alle sue formidabili 
capacita di orgaruzzatore di 
educazione. di rovesciare cer-
te impostazioni dogmatiche o 
formalistiche in occasioni di 
autentico rapporto educativo 
e quindi di effettiva libera-
rione e sviluppo della perso
nality degli educandi. Se fran-
camente, ad esempio. lascia 
perplessi la teorizzazione di 
un'assoluta dipendenza della 
scuola da Ho Stato — senza 
Una corretta distinzione tra so
cieta e stato —, tuttavia bi-
sogna riconoscere che attra-
verso 1'assunzione di mete e-
ducative. cioe di prospettive, 
sempre piu vaste e generali 
il collettivo dei ragazzi dive-
ni\a di fatto e in maniera or-
ganica una cellula dell'intero 
collettivo sovietico, parteci-
pe attiva dei suoi piani, del
le sue linee di sviluppo. del 
suo processo di costruzione 
e formazione, Attraverso lo 
itato jl collettivo makaren-
kiano diveniva societa e co-
•truiva il proprio futuro. 

II collettivo e il centro del
la costruzione pedagogica ma
karenkiana (non si dimenti-
chi che per Makarenko la 
teoria non doveva sovrappor-
li alia pratica, ma la prima 
era semplicemente una inter-
pretazione della seconda se-
condo fini e leggi scaturienti 
dalla societa sovietica). Esso 
e la risposta socialista ai pro-
blemi nascenti dal grandioso 
progetto di costruzione di un 
mondo e di un uomo nuovi, 
il mondo e l'uomo socialisti. 
sovietici. Pochi pedagogisti 
hanno saputo, come Makaren
ko. istituirc un rapporto tal-
mente organico e funzionale 
tra scuola e societa al di fuo-
ri delle teorizzazioni e delle 
•peculazioni astratte. 

Che cosa e Makarenko per 
noi, nel contesto della cultu-
ra e della societa italiane; co
me pud aiutarci nella lotta 
Gr una pedagogia umana? 

dimensione sociale in cui 
\ive oggi l'uomo nelle socie
ta a capitalismo avanzato e 
caratterizzata da crescent! e 
sempre piu diffusi fenomeni 
di spersonalizzazione e di mas-
lificaiione che protpcrano 
iigtiificativamente >u una 

rata concetione di in-

dividualismo borghese. I grup-
pi sociali — grazie all'orga-
mzzazione parcellarizzata del 
la\oro e al bombardamento 
psicologico dei mass media — 
vengono scomposti e atomiz-
zati in < individui » privi di 
coscienza sociale per essere 
poi ricomposti in aggregati 
informi, in folle solitarie ed 
eterodirette che rappresenta
no il supporto indispensabile 
per il crescere e consolidarsi 
della societa dei consumi. 

In questo arco produzione-
consumo, totalmente alienato. 
al cui intemo la scuola e un 
momento determinante di sal-
datura, la scelta e la pro-
spettiva di una educazione col-
lettivista — di una educazio
ne, cioe, della collettivita. 
nella collettivita. per la col
lettivita — si pongono come 
un elemento di rottura e di 
liberazione. Prefigurando la 
futura scuola e la futura so
cieta, questa educazione in
troduce elementi di contrad-
dizione con l'attuale assetto 
politico - economico - sociale 
e tende a produrre non piii 
studenti / uomini-merce ma 
studenti / uomini-antiautorita-
ri, non piu sapere tecno-buro-
cratico ma sapere politico. 

II collettivo distrugge Tin-
dividuo. obiettano i critici di 
Makarenko e di ogni forma 
di educazione collettivista. In 
realta tutta la sua opera e 
la testimonianza piu proban-
te dcllo stretto parallelismo 
esistente tra crescita e svi
luppo del collettivo e forma
zione della personalita del 
giovane. Questi diventa uomo 
nella misura in cui partecipa 
alia costruzione del proprio 
collettivo e via via di altri 
collettivi sempre piu vasti e 
comprensivi flno a giungere 
al collettivo internazionale dei 
lavoratori e dei popoli di tut-
to il mondo, e parallelamente 
il collettivo si qualifica come 
coscienza sociale organizza-
ta. tcomunita di eguali auto-
gestita ». 

Per Makarenko. marxista 
convinto e coerente. l'uomo 
si definisce attraverso i suoi 
rapporti sociali, e il collettivo 
e la garanzia dell'autenticita 
di tali rapporti, al fondo dei 
quali l'uomo riconquista la 
propria dignita e personalita 
reale, Torna ad essere se stes-
so. In questa battaglia, il cui 
carattere non e semplicemente 
scolastico. ma soprattutto po 
Htico e sociale. il contributo 
e l'apporto makarenktani, per 
noi, se non nella lettera cer-
tamente nello spirito. sono 
notevoli. Non a caso Bruno 
Bellerate. storico della peda
gogia e docente al Pontificio 
Ateneo Salesiano di Roma, 
dopo aver sintetizzato il va
lore essenziale di Makaren
ko nel trinomio umanesimo, 
dialetticita - collettivizzazione, 
si chiede in un suo articolo 
se non sia il caso di partire 
dalla proposta educativa ma
karenkiana di una pedagogia 
della promozione umana « per 
un dialogo costruttivo tra 
ideologie o. se si vuole. utopie. 
almeno in parte, tra loro con-
trastanti». 

Fernando Rotondo 

Si e aperto in Jugoslavia un periodo di in ten si dibattiti politici ed economic* 

Perche Tito polemizza 
La denuncia delle « eccessive ambizioiii che non corriepondono alle possibilita » — A colloqnio con il compagno v^rventiosia, nno 
dei maggiori dirigenti della Lega: « verso an policentrismo interno alia societa socialista jugoslava M — L'autonomia delle Repnb-

bliche e il momento centralistico — La questione delle antostrade e la protesta della Slovenia 

HANOI — II giornalt « Nh«n<Un • ha pubbllcato Itri il ttito intagral* del mettaggio del compagno Longo ai compagni 
vi*tn*miti in oecaiione delle scomparse di Ho CI Mln. Lo itesso glornale rlvele che nel Vietnam del cud, Saigon com-
prete, il iono tenute numerote celebrezioni In memoria del PretWente della RDV. Le due telefoto moitrano Immegini del 
grande luMo del Vietnam. 

II «controcongresso» della Federazione a Torino 

Avvocati:«e adesso la lotta » 
E' arrivato il momento di passare dalle denunce all'azione per risolvere in modo democratico la crisi della giustizia 

Dal Mttro inviato 
TORINO. 12. 

«N'oi vogbamq mostrare al 
Pa est; che non tutti gb avvo
cati ltaUaru sono rassegnati • 
nmanere lnerti e perci6. spes
so. complici d) un sistema che. 
oggi. mette in ensi non solo la 
amministrazione della giustizia, 
IIM le st£.ss£ istdtuzioni repub-
bhcene »: con quest* parole, il 
president* della Federazione 
Sindaca^ Avvocati e Procura-
tori, avvocato Luigi Carpinelb. 
ha presentato al convegno in-
detto dalla stessa Federazione 
presso la Camera di Commercio 
torinese la * Carta rivendicativa-
programmatica degli awooeti >. 

< Quests convegno — ha im-
dato Carpinelli - non aveva, 
nelle noatre intenzioni, un si
gnificato polemico nei confronti 
del Congresso NarioneJe Foren-
se organizzato dagM OrdinJ degU 
Avvocati (che. come * nolo, 
hanno per legfe una funzione 
refolamentare della categoria. 
mentre i sindacati aono libere 
associazionJ • n.d.r,). Senonche, 
o itato proprio quel Conereeeo 

che. accontentandosi delle pre-
vedibiU promesae del mimstro 
guar da si glib e ignorando total
mente le atfitazion! eondottc dai 
sindacati lo scorso anno per 
porre nmedio alia crisi della 
giustizia. a ha fatto diventare. 
agli occhi della stampa e del-
l'opinione pubblica, un contro-
congresso. ]} fatto e che noi n-
teniamo si debha passare dalle 
denunce. nvelate« ormai sterili, 
ad una lotta orgamzzata di tut-
te le categone giudiziane con 
precisi obiettivi. Eceo il per
che della nostra Carta ». 

Questa. che e state brevemen 
te illustrata daUawoceto Um-
berto Randi. rappresenta, in 
pratica, una < summa > delle 
principal] rivendicazioni flnora 
avanzete da nvaĝ strati e avvo
cati: (tratuita del ricorso alia 
giustizia. almeno per quanto 
riguarde le controveraie in ma-
teJrie di lavoro e di prevldenae. 
di infortuni e di diritto di fe-
miglia. e in tutte le controver-
lie di valore non superiore ai 
tre milioni: riforme degli itti-
tut] del grattrito patrodnio e 
della difeaa di ufflcio: Hordi-

namento dcllc sedi e dei distfet-
U giudi7ian e rammodernamen-
to tecnico; nforma del sistema 
di formazione e selezoone di ma
gi strata e awooaU; riforma dei 
codici penale e civile e dei co-
dici di procedura con immedia-
ta abrogazione o modiflcauone 
deffli arbcob riguardanti I'ol-
traffgio a pubblico ufflciaJe. la 
i.stigazione alia diiobbrdlerti*i, 
l'adulterio e concubinato. la 
propaganda e I'apologia sower-
siva, il plagio. i deljtti contro 
la religione. il furto aggravate 
gii atU. pubbiioauoni e spetta-
coli osceni. la leoittima suspi
cion*, il rapporto gerarchico in 
seno al pubblico ministero. il 
segreto istruttorio. la carcera-
none prevent;va: nforma in 
particolare del diritto del Is-
voro, del diritto di famiglia, del 
diritto societario. dell'ordina-
mento giudiziario con introdu-
zione di un giudice eletlivo, ecc. 

Queste propotte hanno trove-
to large approvezione nei tuc-
cessivi rrtimerosi interventi dei 
convenuti. In particolare, 1'av-
voceto Kanca Guidetti Serra, 
deU'Aseociazione GiurUW De 

mocratici Twinesi, ha messo 
il dito sulla piaga, affermando 
che non bisogna perpetuare 1'er-
rore di nvolger î esclusivamen-
tc alle categoric gjudmarie, ma 
occorre allargare il discorso sul 
la giustizia a tutti l cittadini; ed 
ha citato in proposito respehen-
za torinese di assemblee aperte 
sulla giustizia minorile e sugli 
inf.nlurii iK"i iavuro (le quaii 
ultime sfoceranno nella pubbli-
cazione di un Ltbro bianco); 
mentre I'anno prossimo verren-
no affrontati problemj del dirit
to alia casa e degli sfratti. II 

convegno si e concluao con un 
impegno di azione. 

Ma la necessita di una mag-
giore adesione alia realta viva 
del Paese e venuta in luce an
che al Congresso forense, che 
proseguiva i suoi lavori nella 
sede deU'Uruone Industrial). Co
al. gli avvocati Pinto e Gorlani 
hanno proposto une « azione po-
poUre* che. con It recoolte di 
un deierminato numero di ftr-
me. permetta di sottoporre di-
rettemente une legge all'eume 
della Corte Contitutiontle (ini-
ziativa che oggi. inveoe. e H-

servata al gmdicc noi proces
so). Inline, il professor Luigi 
CJi-nllo, dopo aver insistito ap-
punto sulla necessita degb uo-
miru di legge di subline nuovi 
rapporti con la societa civile 
(Parlamento, partiti. sindacati. 
end ed associazioru. ecc). ha 
mosso un giustillcato appunto 
alia relazione del prof. Corso: 
«...non e giusto fare il pro
cesso al potere politico senza di-
stinguere le responsabilita della 
classe dominant* da quelle, di
verse. della opposizione. Certo. 
anche questa ha i suoi torti, 
perche, forse, non e ancore riu-
scita ed impostare in questo 
campo un'azione che dialettica-
mente contribuisca alio sviluppo 
democratico generate... Ecco 
perche io propongo come temo 
del prossimo congresso: I com-
piti de\Vavvocato per la svilup
po democratico del iiritto nel 
nostro Paese t. 

Doroani, votazione della mo-
zione di chiusura del Con-
greaeo. 

P. Luigi Oandini 

Dal corritposdegite 
BELGRADO. settembre 

Alcuni discorsi estremamefl-
te preoccupati del presidente 
Tito sulla situazione econotm-
ca jucoetava e sullo stato del 
partito, hanno contribuito a 
riaprire il dibattito airioterno 
delia Lega dei comunisti ju-
goslavi »u quel term cui setn-
brava fosse stata data una 
giusta soluaione al IX con
gresso del partito. svoltosi a 
Beigrado nel marzo di que-
st'anno. 

Come 6 noto, nei suoi di
scorsi pronunciati durante un 
recent* viaggio in Dalmazia. 
ha denunciato l'esistenza di 
c eccessive ambiziom » che si 
stazmo roanifestando in aicu-
ne region! del paese in que
sta fase delicata dello svilup
po economico, ambiaioni che 
«non corrispondono alle no
stra poasibiIna». 

Nel quadro di questa de
nunce, M compagno Tito ha 
aff rontato anche i problemi 
del partito, richiamando i mi-
litanti, dalla base al vertice, 
ad una maggiore disciplma ri-
apetto alle dedsioni. 

Come mai questa repenUna 
drammatizsaxione di aicune 
delle difficolta che si sono 
manifestate negii ultimi tem
pi di front* al partito comu-
nista e alia societa jugoslavi? 
Quali le ragioni? E soprattut
to, quali le soluzioni che i 
compagni jugoslavi intendono 
dare? 

Abbiamo consultato espo-
nenti politici, giornalisti, diri
genti del partito jugoslavi, tra 
cm il membro deU'Officio po
litico, Cervencoski. per com-
prendere meglio l'attuale si
tuazione che, alia luce delle 
suaccennate denunce e per 
meglio illustrare questa inte
ressante fase del travaglio e 
della vita di questo partito 
che opera al vertice del po
tere di uno stato socialista 
il cui sviluppo ha sempre co-
stituito un momento di parti
colare rjchiamo nella storia 
del sociahsmo europeo in que
sto dopoguerra, e un punto 
di approdo di assal grande si
gnificato nella costruzione di 
quella originate scelta che e 
la « via jugoslava» al socia
hsmo. 

Le origin! del dibattito in 
corso vanno riferite soprattut
to ai problemi economic), e 
di conseguenza, al problems 
del partito e del suo ruolo, 
anche se e difficile, in questo 
momento, dare un giudizto 
compieto dell'attuale situazio
ne economica jugoslava. La 
presidenza della Lega, il go-
verno e il parlamento discu-
teranno questi problemi in ot-
tobre, ma 6 gia oggi possibi-
le dire che si tratta di una 
tappa particolare che nchie-
de numerose iniziative per ca-
nalizzare l'espansione attuale 
e ridurla a limit i rispondenti 
alle possibilita reali della eco-
nomia jugoslava e per armo-
nizzarla alio sviluppo e ai 
principi della stabilita della 
moneta e del mercato che so
no considerati fondamentall 
per la riforma economica e 
sociale jugoslava. 

E' anche vero che l'attua
le espansione economica e 
molto positiva e favorevole 
alle realizzazioni ptu rapide 
degli obiettivi della riforma: 
intensificazione generale della 
produttivita, modernizzazione 
della produzione e integrazio-
ne, su un piede di eguaglian-
za dell'economia jugoslava 
nella divisione internazionale 
del lavoro. 

Si e concluso praticamente 
un periodo apertosi con il 
quinto Plenum del partito del 
giugno del 1965 nel quale si 
e reallzzata la deciiione di 
« frantumare il monopolio del
la Lega dei comunisti jugosla
vi » a favore di come lo de
finisce il compagno Cervenko-
ski, un « policentrismo inter-
no alia societa socialista », e 
cioe una articolazione della so
cieta jugoslava che vede co
me moment! determinant! e 
non subordinati alle decision! 
central! del partito il ruolo e 
1'azione degli enti locali, del
le diverse repubbliche, dei 
suoi parlamenti e del parla
mento federaJe. 

Dopo aver concluso posit l-
vamente la lotta contro Tec-
cessiva centralizzazione e il 
monopolio dello stato, il nono 
congresso del marzo scorso 
aveva dimostrato che ancho 
sulla strada di una concezio-
ne nuova del ruolo del parti
to si era andati molto avanti. 
Le innovation! organizzative e 
la riforma dello statuto tese. 
ro a riaffermare un ruolo 
nuovo del partito che dove
va gradualmente trasformarst 
da strumento di potere dire-
zionale in una forza che rin-
dirizzasse ldeologicamente e 
politicamente 1'intera societa. 
Tutto ci6 e condensato nel
lo slogan molto npetuto qui 
in Jugoslavia, della « soatitu-
zione del metodo dl coman-
do con il metodo di convin-
cimento ». 

Queste novita non potevano 
non creare altri problemi co
me difatti e poi accaduto, ed 
e proprio su questo che ver-
te il dibattito dl questi 
gioml. 

Come arferma 11 compagno 
Cervenkoski, questa aerie dl 
corpi autonomi sortl In coose-
guenza dellattuacione del de-
centramento e dello cviluppo 
della democraiia eociaUsta, 
hanno prorocaco la naacita di 
un tlpo diverso di monopo-
U • cio* quelii delle orgmnis-
sasloni «d ktMtuslonl aalsten-
U ai diwrw llveUi e tMroi-

ta di singole personalita. E 
siccome la Jugoslavia e uno 
stato multinazionale, questo 
fenomeno tende naturalmente 
a moltiphcarsi e ad aeyravar-
si. Non e un caso che pro
prio su questi temi sia mter-
venuto con forza e pubblica-
mente il compagno Tito nei 
suoi ultimi discorsi, prenden-
do ad esempio il caso di Spa-
lato e di Zara. dove le ambi-
zioni di dangenti e di orga
nism! locali stavano creando 
una strana situazione in cui, 
invece di puntare al potenzia-
mento delle strutture econo-
miche esistenti, si tendeva, 
solleoitati anche da problemi 
di prestigio e di competizio-
ne provinciale, alia creazione 
di nuove muuative economl-
che quali raffinerie, comples-
si metallurgies, ecc. non com-
patibill con la realta e le 
possibilita economiche della 
regione e con la capacita, di 
investimento del centro fede
rate. 

Questo perche, e Tito lo ave
va gia detto chiaramente nel
la sua relazione e nelle sue 
proposte organizzative al no-
no congresso, dopo Tintrodu-
zione della riforma e la con
cession* di ampie autonomic 
politiche, si era risolto il pro-
btema del ruolo e dell'auto-
nomia delle diverse repubbli
che e region! dei paese, men
tre era venuto progressiva-
mente meno il momento cen
tralistico della direzione gene-
rale. Le proposte del nono 
congresso, come le discussio-
ni in corso attualmente nel-
l'ufficio politico e negli orga-
ni del partito. tendono pro
prio a superare questo vuo> 
to e a combattere i pericoli 
di «particolarismo naaiona-
le* che si sono manifestati 

Tv a colori 
nel 1971 

afferma il 
presidente 
della RAI 

L'llalla avra la televlslo-
ne a colori non oltre II 1*71: 
quests la • convinzloiM» 
etpr tsta dal president* del
le RAI TV , Sandulll, in una 
intorvista concetta alia r l -
vista itatunltense «Var ie 
ty ». L'affermazione 4 destl-
nata e tuscltara inavltabill 
polomklw, giacche — co
rn ' * noto — I ' lntroduitoM d*l 
colore sul nostrl telescharml 
e bloccato (flno alia flno del 
7 0 ) dal piano dl program-
mazione nazlonale. 

Sandulll, comunque, ha 
precisato di asser* • parse-
nalmant*» convinto cho II 
nuovo piano pr«v«d«ra I'ln-
troduzione della T V a colo
r i ; ma non ha chlarito da 
cota tregga motive queste 
p*r*ua»lon*. D'al lra part * , 
II prosldont* d*li« RAI -TV 
ha agglunto ch* rante Ha-
llano • • tocnlcamante pron
to ». 

negli utiimi tempi. II caso alo> 
veno e esemplaxe m propo-
sito; si pud chiaramente af-
fermare che e stata la clas-
sica goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. II tutto e av-
venuto in agosto, quando il 
govemo federale, decidendo la 
ripartizione di un credito of
ferto dalla Banca internazio
nale dello sviluppo per la 
creazione e rammodemamen-
to della rete stradale jugo
slava, ha deciso che esso do-
vesse essere ripartito tra la 
Bosnia, la Macedonia e la par. 
te meno sviluppata della Ser
bia. il Kosmet, in quanto re-
gioni dove il reddito pro cav 
pite e piii basso e nel qua
dro dell'incremento dello svi
luppo economico generale dl 
questa parte del paese. 

Gli sloveni che avevano ri-
chiesto che una parte del cre
dito fosse investita anche nel
la loro repubblica, avevano 
parlato di una «discnmina-
zione» nei loro confronti e 
il partito e il govemo slove
ni avevano fatto proteste uf-
ficiali. convocato comizi pub-
blici nel corso dei quali aj 
era arrivati a chiedere le di-
missioni del govemo centrale. 

II giomale sloveno « Delo » 
aveva spiegato i motivi del-
l'agitazione senvendo: « Rite-
niamo che sia venuto il mo
mento di risolvere il proble
ms dei rapporti tra la Slo
venia e il resto della Jugo
slavia. Non e piii possibile 
che la nostra regione sosten-
ga le maggiori spese per l'e-
dificazione di tutto il paese •. 
La protesta, sia pure nent ra
ta dopo una nunione straor-
dinaria dell'ufficio politico 
della Lega e del govemo fe
derale, ha evidentemente 
preoccupato, per le sue possi-
bili conseguenze, i dirigenti 
jugoslavi. 

Esiste poi il problema del
la liquidita che si e creato 
in un momento favorevole del
lo sviluppo economico per
che « moltt hanno iniziato ad 
investire ed a costruire con 
mezzi inesistenti a. Non a ca
so il govemo jugoslavo ha do-
vuto prendere delle decisioni 
per cio che riguada la poli
tics economica che eonsistc-
no. per il prossimo futuro, nel
la riduzione della espansione 
a «limiti piu realistic! impe-
dendo il diffondersi di richie-
ste esagerate» e una discipli-
na finanziaria piii rigorosa 
verso tutti colore che nella 
congiuntura attuale si butta-
no in nuovi affari senza di-
sporre di una solida copertu-
ra finanziaria. 

Oggi« desideriamo imprime-
re un corso piii chiaro a tut
ta la societa jugoslava tenen-
do conto della conquista del
le autonomic di tutte le isti-
tuzionl e organizzazioni esi
stenti nella nostra societa a 
cercando anche di sviluppar-
le ma. conclude il compagno 
Cervenkoski, indicando nello 
stesso tempo ai comunisti 1 
loro impegni e i loro doverl 
nei confront] della tinea del 
partito e soprattutto ribaden-
do il ruolo di avanguardia 
che aU'interno delle scelte dei-
l'intera societa jugoslava svol-
ge la Lega dei comunisti». 

Franco Patron© 
•llltltlllllllltllllllllllllllllllllllllitllillttiltillllllllttllltlllllllllllt 

FABBRICATO OGGI 
IL MANGIADISCHI 
CHE NON COSTA NIENTE 

Si tratta di speciaM mangiadischi di marca, con ripa>-
titore automatico per lo studio, che vengono regalati 
agli italiani dall'lstituto Linguaphone . Per rkevere il 
dono, bastano otto giorni di prova - Gratis anche on 
normale 45 giri da richiedere entro una settimana 

Fri I t tantt notlzl* dl cronaca !*•-
ra cht si *ftollano quotidi*nam*nt* 
nella r*deiion» in un giornalt. ogni 
tanto c« n't qualcuna rota, una no-
tizia cht ta piacart ricavtrt • dif-
fondtrc • cht quindi mtritt II mat-
timo riitevo poMibllt. 

Oggi >i»mo in grade* di annumia-
rt ch* un grand* ittituto intarnaiio-
nal* regala ai suoi iKritti un p*r-
t*tto mangiadischi munito di un 
latto spaciala cha fa automaticammt* 
ratrocedar* la puntin: n*l punto vo-
luto, par riftcoltara t* trail dagli 
sptskcr. S* lo prtttrit*. pottt* 
Chiadcre inveca, in dono * natural-
menta **nza il minimo imptgno. un 
vero di*co • 45 giri con la flntasl 
daila piii significative laiioni. II di
sco vitn* tpcdito, astolutamtnt* gra
in , con un oputcals a tutti I lattori 
di qu««to giornalt ch* 11 richltdono 
entro una ttttiman* da oggi. 

Si tratta di una important* • lo-
davola inliiafiva, inquadratt n*llo 
ipirito dal MEC, Undent* • favorir* 
gli icambi cullurali. turiiticl a d'at-
farl, tra i cittadini dl vari* Naiionl 
nonch* • alavart II ttnor* dl vita • 
I* condiiioni aconomich* dall* pope-
laiioni. 

S* 4 »*ro, com'* v*ro, ch* oeal, 
nail* maggior part* dal catl, non l 
piu pof*lbil* aspirar* • un buon po
tto, a 
vo, • un *vani*m*nto di e*rri*ra. 
tania conoKar* in pratica • alia p*r-
fatlon* I* lingua ttraniart, I'Ittituto 
di cui p*rli*mo ha imboccato I* »tr*-
da glutta. 

fntatti I'latlmto Llnfuapaon*, un 
Ent* di tarn* mondial*. p*r raegiun-
g*r* I'lnttnto. • partite dal prteup-
potto (non dol tutto arrato) d i * 
I'ottKOlo principal* at dlHowdortl 
dtlla cono*c*n*a doll* l lntu* arra-
nltr* * cettttulte dall* IneroewHt* 
ch* f| potaa Imparer* p*rf*ft*m*nt* 
con II M*todo twe In pechl m**l, 
a*ntt I* nel* ** l ie eraiwwailca, a 
ttruHeaeo i rltafii di tempo • *Miea 
intrakl all* nofmoll eccupealeaL 

• potent «'• un tote RMde per 
le Incredulltkt pwwwe *X 

persona. I'Ittituto Llnguaphon* ha 
fatto incidtr* un condtnsato dal suo 
usttma audiovitivo dalla lingua In-
gl*M, Frances* a Tedesca (*i ascolta 
la conversazione, mantr* si segua 
con I'occhio I'immagin* dal soggafto) 
>n un pertetto disco * 45 giri ch* 
ha dtciso di regalar* a tutti eoloro 
cha lo richitdono tntro una setti
mana d* oggi. 

Naturaimentt. trtttandosi dl un 
asperimanto su larga tcaia * quindi 
molto eottoto, par assare sicuri di 
ricever* il disco, occorr* affrattarti 
• richiederlo prima cha sia aiaunto. 
Dtvono anche atfrattarsi colon) ch* 
xcelgono invece la prova immediate 
con Cintero Corso, parch* I mangia-
dischi in dono non solo illimitati. 
Si ha cos) la possibility pratica. senia 
corrar* ri»chi di torta, di provar* di 
person* se il Metodo tumiona eon 
noi stessi e, in ceso att*rmativo, di 
»v*r Koperto un sistema ch* ta aeai-
milara s*ma sforzo e in brtvissimo 
tempo qualsiasi lingua ttranlar* tra 
la trentaaei del programme con tutti 
gli eno<mi vtntaiMi ch« noloriameni* 
n* dtrivano. 

A chi ci al d*v* rivotoar*? At-
I'lstituto LinauaphOM, via forfoapo*-
so I I U'l t U 3 20121 Milano. ch* 
invlara anche. tempr* In omaeaio * 
stnia imptgno, un volum* rlccamtntt 

un lavoro molto r*mun*rati-1 illustrato * a colori. con tutti i 4*tt*. 
gli sul c*l*or* Metodo. II volum*, 
Ir* I'titro, rispond* all* turlotit* 
d«oJi lnt*r*saati ch* vogliono —para 
soprattutto quanto tempo occorre. la 
media. p*r Imperare, a t * i l appr«n-
d* v*r*m*nf* com* •oeelornanalo al-
I'eatero. 

Non mandat* attotutawant* aaaar* 
oral Compilat* 3USITO il h»ll*weo 
riprodotto a pealn* tetra, acrlv««4* 
chiaramente in ttamp*»*4i« Taati*** • 
spedlte In putte, M e w dlewMtaat* 
di all*f*r* tr* rrawcaeelH « M a t 
I'une, p*» *e*M- InrawsaerVI e a**> 
v*r* non VI coat* miMa,* pue 
•arentlrVI un turn In M I 
tf*e*e patiHrVI dl na*) 
rteMeata a dl a«w 
cation* tTero, >pi<Na 


