
PAG. 10 / c u l t u r a I'UnitA / marttdi 30 itHmhn 1*4* 

Scienza 

Lo state della ricerca scientifico in I tal ia ne l la relazione Caglioti a l CNR 

Cadute le illusioni 
dellMnseguimento» 

La tffcrisim capitalistica internazionale del l a w o lascia ai paesi piu anretrati i settori dai beni di eonsano — Ridu-
z t a e del rappt r t t t ra spesa par la ricerca e sviluppo e p rodotto nazionale lordo complessivo: un caafraato can gli 
altri paesi indastriali — Abbiamo sottanto 26.722 ricercatori e scienziati — Un posto intermedia tra i fraadi e i poveri 

Napolitano 
a Cosonxa 

L'eco degli awenimenti 
cbe scuotono le istituzioni 
piii solide giunge — in ge
nerate — smorzata nei do-
cumenti ufficiali. Ma quan-
do i fatti sociali si fanno 
troppo evidenti e colpisco-
no l'attenxione dell'intero 
paese — come e stato il 
caso delle lotte dei ricer
catori e scienziati dei gran-
di Enti di ricerca naziona-
li —, allora, lo sforao di 
correre ai ripari orienta 
involontariamente anche i 
meno ricettivi fra i grandi 
burocrati dello Stato, indu-
cendoli a tener conto in 
qualche modo dei terremo-
U che contestano la loro 
gestione del potere. 

La relazione annuale del 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche sullo Stato della 
ricerca scientifica in Italia, 
detta Relazione Caglioti, dal 
nome del suo presidente, 
nun si discosta da questa 
prassi. Gia l'anno passato, 
a seguito del dibattito in 
corso nei paese fra intel-
lettuali, docenti, studenti, 

Klitici ed economisti, sul-
rretratena della scienza 

e della tecnologia italiana, 
rispetto agli Stati Uniti, la 
Relazione del CNR aveva 
cercato di affrontare in ter
mini politici la questione. 
Dietro un impianto ottimi-
sticamente programmatorio, 
che vedeva neir< atletico » 
inaeguimento del modello 
scientifico americano, la 
soluzione dei nostri guai, 
c'erano i consueti vati del-
l'UfBcio del Piano (da Ruf-
lolo in giu) che proprio 
nello stesso periodo stava-
no dando gli ultiroi tocchi 
all' oggi gia dimenticato 
Progetto 80. 

Quest'anno le cose sono 
carabicte. Le ipotesi podi-
stiche dell'« in&eguimento » 
sono ancora enunciate, ma 
senza piu la convinzione 
che le animava l'anno pas
sato. II CNR, questa prima-
vera, e stato occupato per 
40 giorni dal personate 
scientifico e amministrati-
vo. Gli altri maggiori Enti 
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di ricerca, dal CNEN al 
al L1GB di Napoli, sono 
Mtiti protagonist! di lotte 
aspre del personate contro 
la direzione e l'a&setto del
la politica scientifica del 
governo. II moviraento, co. 
me e noto, ha assunto pro-
porzioni molto estese e si 
e caratterizzato per la sua 
carica contestativa del si-
sterna piuttosto che per ri-
vendicazioni d'ordine nor-
mativo o salariale. Le deft-
cienze strutturali della ri
cerca in Italia, la sovrappo-
sizione di competenze, i ni
di baronali dei professori e 
direttori di Laboratorio. i 
legami subalterni con Tin-
dustria privata e pubblica, 
i conflitti fra CNR e Uni
versity, sono stati discussi 
nelle Assemblee degli Isti-
tuti e Laboratori occupati, 
• megafonati > alia stampa, 
all'opinione pubblica. 

La relazione Caglioti ac-
eenna a questi fatti < e-
versivi», anche se di sfug-
gita. Ma e il clima genera
te del documento che ne 
risente in modo notevole. 
Le critlche al furuionamen-
to del CNR e degli Enti di 
Ricerca, le aperte accuse 
di inefficienza e di lentezza 
rivoJte all'apparato burocra-
tico statale, 1'incompeten-
za della direzione politica, 
coprono larga parte dei 
primi capitoli della relazio
ne. c I problemi del perso
nate » — come dice la Re
lazione — diventano mate
ria scottante, di primario 
interesse per gli estensori 
ufficiali. Tutto, perd, si ri-
aolve in una sottolineatura 
foreata della usuale tesi 
tecnocratica che vorrebbe 
risolti i problemi di strut-
tura della societa, e quindi 
anche quelli dell'arretra-
tetxa tecnico-acientifica. at-
traverso una mirabolante 
epopea efficicntistiea, trac-
ciata a colpi di penna con 
leggi e decreti, oppure con 
computerizzazioni astratte 
di polverooi ufflci aramini-
ctrativi, come »e la verni-
datura tecnologica della 
ftaechina atatale sostltuis-
aa un'operazioiM rinnovatri-
c* dell'intero siatema poll-
tico-tociale. 

Ma anche «ul terreno di 
«u«sta miatica dell'efficlen-
i i i riaultati — ttando •!• I 
la cifrt della Ralaziona — 1 

sono piuttosto magri. C'e 
ami nei dati del '68, rispet
to a quelli dell'anno prece
dents un sensibile arretra-
mento, non tan to nei ter
mini assoluti di spesa per 
finanziamenti tecnologici e 
scientific!, quanto in termi
ni di produttivita. Di fron-
te ai 217 miliardi erogati 
dallo Stato per la ricerca, 
ai 54 miliardi delle impre-
se a partecipazione statale, 
e ai 151 miliardi dei priva-
ti, sta una riduzione dello 
0,05 per cento nei rappor-
to fra la spesa per la ri
cerca e sviluppo (R e S) e 
il Prodotto nazionale lor
do complessivo del Paese. 
Si e passati, cioe, dallo 
0,90 per cento alio 0.85 per 
cento. 

La riduzione, di per se, 
non e rilevante, ma se la si 
confronts con le percentua-
li degli altri paesi industria
ls, (gli USA spendono il 
2,9% del PNL, l'URSS il 
3,6%, la Gran Bretagna il 
2,2%, la Francia il 2%, la 
Germania Ovest n ,8%), ri-
sulta chiaro che una dimi-
nuzione anche minima, co-
stituisce una inversione di 
tendenza molto pericolosa, 
anche perche avviene in un 
momento espansivo dell'eco-
nomia e della produzione 
industrials 

II numero dei nostri 
scienziati e ricercatori, inol-
tre, resta uno dei piu bas-
ai rispetto ai paesi avanza-
ti (26.772 in tutto). 

Anche la « produttivita » 
della ricerca italiana risul-
ta peraltro in fase decli-
nante. II numero delle pub-
blicazioni di articoli scienti-
fiici su riviste specializzate, 
che e uno degli indici piu 
significativi, nei corso del 
1968 e andato diminuendo 
(da 8-845 a 8.177 pubblica-
zioni). Solo il 21,7 per cen
to di questi sono stati editi 
da riviste straniere. 

Anche il saldo passive 
della bilancia dei pagamen-
ti tecnologica, cioe della 
bilancia brevetti, e in au-
mento. II numero e il valo-
re dei brevetti e licenze 
per innovazioni tecnologi-
che importati dall'estero e 
andato crescendo rispetto 
alle nostre esportazioni. Nei 
1967 (i dati per il '68 non 
sono disponibili), ad un at-
tivo di 38,3 miliardi di li
re, ha corrisposto un pas-
si vo di 119,9 miliardi, con 
un aumento del passivo del 
19 per cento. 

Interessante e anche l'e-
same dei paesi dai quali 
importiamo brevetti. Da an 
ni sono gli stessi. Solo i 
valori sono crescenti: nei 
1967 abbiamo avuto un sal-
do negativo di 41 miliardi 
con gli USA, di 14 con la 
Svizzera, di 12 con la Ger
mania Ovest, di 10 con la 
Francia e di 8 con la Gran 
Bretagna. Questi cinque Sta
ti, dai quali evidentemente 
siamo lasciati sempre piu 
indietro, coprono oltre i 
due terzi dell'intero deficit 

Nell'insieme si pu6 dire 
che, nonostante le decisio-
ni governs11ve di foraggia-
re 1'industria mediante l'e-
rogazione di fondi per la 
tecnologia, la situazione non 
e andata migliorando. Non 
bastano i 100 milioni di dol-
lari devoluti all'acquisto di 
apparecchiature tecnologica-
mente avanzate, ne i 100 (e 
forse fra poco 150) miliar
di di lire affidati all'IMI 
(sulla cui competenza scien
tifica vi sarebbe da discu-
tere ampiamente) perche li 
distribuisca fra le aziende 
che presentano progetti pro-
duttivi tecnologicamente 
progrediti. Palliativi di que
sta natura, che si trasfor-
meranno in omaggi all'in-
dustria, senza che garan-
zie scientifiche vengano ri-
chieste, non possono sbloc-
care una situazione che af-
fonda le sue radici in un 
terreno ben piu complesso. 

Pur senza il coordina
te utopismo programmato
rio dell'anno passato, la 
Relazione '69, in modo 
frammentario ed empirico, 
tocca perd alcuni problemi 
apecifici di linea della po
litica della ricerca aderen-
te in modo marcato alle 
esigenze nuove che il gran-
de capitale sta maturando. 
Le leggi ferree della divi-
sione Internationale del la-
voro assegnano compiti spe-
ciflci alle diverse societa 
deli'Occidente. Il posto del-
l'ltalia • intermedio if i 
grand! e i poveri, in una 
collocasione politico-econo-
mica che non potra non far-
si sempre piu dipendente • 
condizionata. Le cifre che 
abbiamo ricordato, traen- ( 
dole dalla Relazione, ne fan- I 
no fed*. 1 

Uno studio commissiona-
to dal CNR all'ISRIL, ba-
sato su un'indagine statisti-
ca effettuata presso 334 
aziende intorno al ciclo di 
vita dei « prodotti nuovi » 
e « parzialmente nuovi >, (i 
cui risultati sono riportati 
per esteso nella Relazione) 
danno la misura delle stret-
toie entro le quali il nostro 
paese, per la sua ristretta 
base industriale e per il 
tipo di industrie che ha 

espresso, e costretto a muo-
versi. 

II tasso d'innovazione, os-
sia la percentuale di pro
dotti nuovi sfornati dall'in-
dustria negli ultimi tre an-
ni, e in Italia — informa lo 
studio del CNR — del 14,5 
per cento, di contro al 17 
per cento degli USA. Una 
differenza non eccessiva — 
si direbbe — ma la disag-
gregazione per settori di 
questa cifra rivela una real-
ta ben diversa. II dinami-
smo apparente dell'industria 
italiana si spiega con la 
prevalenza, nei nostro siste-
ma economico, di settori ad 
alto grado di «imitaztone 

tnnovativa », di settori cioe 
in cui il prodotto nuovo e 
facilmente realizzabile a co-
sti infimi (cambiamenti di 
forma, di confezione, ecc-), 
come i tessuti, l'abbiglia-
mento, le calzature, oppu
re anche le automobili. In 
questi rami d'attivita l'lta
lia ha un tasso d'innovazio
ne superiore agli stessi Sta
ti Uniti. Ecco che, quindi, 
il nostro apparato industria
le prevale in quei prodotti 
che sono considerati matu-
ri (cioe con un saggio di 
espansione minimo) per gli 
USA, ad alto sviluppo in 
Europe, e addirittura nuo
vi nei paesi sottosviluppati. 

La rete a maglie della 
divisione internazionale ca-
pitalistica de) lavoro con-
sente di sviluppare anche 
in modo piu competitivo 
degii USA i settori piu or-
retrati, perfino da parte dei 
paesi del Terzo mondo (si 
guardi al boom dei tessili 
indiani, egiziani, di Hong 
Kong); per quelli interme* 
di (come 1'auto), invece, 
prevalgono i paesi a base 
industriale modesta, spe-
cializzati nella produzione 
dei beni di consumo, come 
l'ltalia; agli USA viene in
vece riservata la leadership 
nei settori real men te nuo
vi (come I'elettronica, la 
strumentazione, I'aerospazio, 
la chimica fine). 

La coscienza delle perico-
lose conseguenze di tutto 

cio, ha orientato le forze 
economiche che premono 
sul governo, suite imprese 
pubbliche e sugli enti di ri
cerca, perche prendano in 
considerazione l'ipotesi di 
un rilancio scientifico del 
nostro paese, al di la del-
l'« inaeguimento all'america-
na >. 

Appare evidente, perd, 
cbe il costo di tale intrapre-
sa e ben piu alto di quello 
che una compressione dei 
profitti, anche marcata, po-
trebbe consentire. Ecco al
lora che il capitalismo mo-
nopolistico di Stato soccor-
re alia bisogna. Le imprese 
a partecipazione statale, il 
CNR, il CNEN, il governo, 
dovranno sperimentare, me
diante grandi progetti so-
ciali o altre iniziative del 
genere (ad esempio un 
mercato privitegiato dei 
prodotti ad alto contenuto 
tecnologico). tecnologie nuo
ve, consentire investimenti 
nella R. e S. cos) ampi da 
lasciar sperare in qualche 
risultato positivo. Al rubi-
netto dei risultati scientifi-
ci si collochera ovviamente 
1'industria privata che, sen
za rischi e senza spese po
tra beneficiare dei frutti 
della ricerca finanziata dal
la collettivita. Questi i pro-
grammi, questi gli obietti-
vi: il tutto naturalmente in 
nome dell'Italia. 

Carlo M. Santoro 

Fotografia 

A Milano una mostra dedlcata a Francesco Negri, 
I'uomo che per primo fotografo i rnicrobi 

La giostra a vapore 
di Casale Monf errato 

Un* feto dal Neorl: la giottra a vapore sulla piazza dl Casai Monftrrato alia fine dell' ' I 

Si e aperta gloved) 25 set 
tembre a Milano, presso U 
Centro Informazioni Ferrania, 
una grande mostra fotografi-
ca dedlcata a « Francesco Ne
gri, fotografo a Casale (1841-
1024) a, a cura dl Wladimlro 
Settimelli, Ando Oilardl, Cesa-
re Colombo. L'alleatimento e 
dl Luigl Veronesl. Francesco 
Negri, awocato, microscopi-
sta celebre, botanico, sclen-
siato, fu anche fotografo ap
passionato. Quando la fotogra
fia era appena nata, Negri 
port6 a termine una serie di 
studl sulla registrazlone del 
movimento umano e riusci 
ad ottenere eccezionali un* 
magini di bacilli attraverso il 
microacopio. E' l'unico foto

grafo in Europe ad aver fis-
sato, per primo sulle laatre, 

rsr conto del grande Koch, 
bacilli della TBC appena tso* 

latl. Le eccezionall immaglni 
scatute bv queUa occasione 
portarono al Negri grandissi-
ma fama. 

Da tutto 11 mondo scienziati 
e ricercatori al rivolsero a lui 
per fotografare preparazionl e 
vetrini dl grande importanza 
per ulterior! e fondamentali 
studl medici. Fu coal cbe 
Francesco Negri, negli annl 
fra il 1882 e 11 1885, unico fra 
1 fotografi itallani ad operare 
ad altissimo livello di specia-
llzzazione, lavoro per conto 
del Finkler, di Angelo CeUi, 
di Sdoexdo Peroncito. 

Per le ricerche sulla TBC, 
sul colera, il tifo, il tetano, la 
malaria, la polmonite, la rab> 
bia, il colera dei poll!, e sul
le malattie del riso, Negri, nei 
1884, fu premiato dal Mini-
atero della sanita con una me-
daglia d'argento. Egli pub es-
sere definite il primo grande 
fotografo - sclenzlato Italiano 
anche se le sue ricerche e la 
messa a punto dl uno dei pri
mi teleobiettivi fabbricati In 
Italia, gli esperiment) sulla fo
tografia a colori e le migliaia 
dl fotografie dl costume e dl 
ambiente scattate nei corso 
degli annl in tutto 11 Piemon-
te, lo rendono altrettanto im-
portante a benemerito nello 
ambito dell'ottica e della fo
tografia piu in generale. 

Notizie 
m Un cenvtane ln»«rn«zl«-
nala M I • ParlMllclta • aim-
imtrla nella slrulhira •!•• 
mentare dalla materia • A 
slat* taiHiH In Italia duranta 
la tana tattlmana dl Mtfam-
bra aer calabrara II cant*. 
narl* daHa fam—a »c*»*rta 
dal slatMM aerledlea dsQll 
•lemantl davnte all* sci*n-
ilato mas* Dkwltri Ivaiwvk 
M*n«*l**y. II canvetfi* 4 
stato a r o m m * canfllvnt*-
m*nt« dall* Accadamia na-
atonala del Lineal a dall'Aa-
aajamla dall* sclena* dl T* . 

rln«, di tntramb* I* quali 
Mand«l**v fu Ulwilra t«ci*. 
La arlma ptrH ha tratteto 
la eertodlcita a •Immatrla 
nail* alrulhir* atomtch* a 
nuclaarl a al 4 ivalta dal tS 
al I I •ettamar* * Tarin*. La 
aac*nda part*, da^lcala alia 
•artlcell* awbnwclaarl, 4 sta
ts taiwfa a H*ma n*l stoml 
19 * M Mttombr*. L'Acca-
d*m|* dall* aclwu* d*K 
I'UniM* S*vl*tka ha Invieto 
una dalaeailMi* iHTtalal*, a 
cap* dalla eeal* aran* HI 
Ultutrl accadamlci laajcla-

bov a Saltslit; larfla 4 atata 
pura la pertacip**<ftn* dl 
altri lilutlri aclenslatl lira-
nlarl a llallanl, trm I auall 
II Pr*ml* I4ak*l SeaH, ch* 
hann* prauntat* c*ntrlbutl 
dl flranoa ImpaHanta, sla dl 
carattara aanarala i.n* *••» 
cine*. II c*nv*tn* ha f*mlf* 
un quadr* «sauHanto a lata-
raaaant* aalla aitwaaton* *•• 
hial* M l vesto camp* dl 
Hearts* C M al 
dalla atrafhira della 
torla, 

Si ottuino 
le prime 

misure per 
la riforma 

universitaria 
Dal Mttr* crrUy—JeaHc 

COSENZA. 29. 
Si e svolto oggi. a Cosenza. 

presso la sala di un cinema 
cittadino. un importante con-
vegno sul problema dell'uni-
versita in Calabria, al quale 
hanno partecipato numerosi e 
qualificati docenti universi-
tari. dirigenti politici e sin-
dacali, insegnanti. studenti. 
lavoratori. 

I lavori del convegno sono 
stati conclusi dal compagno 
Giorgio Napolitano. responsa-
bile della Sezione culturale del 
Partito. il quale ha ricordato 
che la legge 12 marzo 1968 
con cui c stata istituita I'uni-
versita statale in Calabria. 
proclamava che entro 90 giorni 
il Consiglio dei ministri sta
bilise la sede dell'universita e 
il ministro della P.I. nominas-
se un comitate tecnico-ammini-
strativo incaricato di formula-
re tutti i piani necessari. « Da 
allora — ha affermato il com
pagno Napolitano — e trascor-
so invece un anno e mezzo e 
non se ne e fatto nulla. La ina-
dempienza governativa e sem-
plicemente scandalosa. Noi 
comunisti chiediamo che si 
proceda senza indugi alia scel-
ta della sede e alia nomina del 
comitato; ancora una volta 
non ci facciamo condizionare 
da alcuna pressione locali-
stica. Piu in generale. diciamo 
che la mancata applicazione 
della legge istitutiva della 
universita in Calabria, costi-
tuisce un arbitrio e una prova 
di incapacita tali da gettare 
luce su tutta la politica scola-
stica dei governi di centro-si-
nistra e del governo attuale. 

Oa un lato si insabbia, vio-
lando precisi obblighi di legge, 
la realizzazione di una univer
sita concepita in modo orga-
nico e in termini almeno in 
parte nuovi (l'universita ca-
labrese dovra avere carattere 
residenziale); dall'altro si mol-
tiplicano disordinatamente "li-
beri istituti universitari"- scuo-
le di speculazione, singole 
facolta, spezzoni di universita 
nelle province piu diverse. Lo 
attivismo del ministro Ferrari 
Aggradi si manifesta senza 
impacci nella varieta di de
creti di questa specie, ma ce
de il passo au'immobilismo 
totale di fronte al problema 
della scelta della sede e del-
l'avvio dei progxammi opera-
tivi per l'universita in Cala
bria. Nell'un caso come nel-
I'altro, e il localismo. U clien-
talismo, 1'elettoralismo della 
peggiore risma che pesa e 
prevale. 

Le classi dirigenti del nostro 
Paese — ha detto ancora Na
politano — e il partito che piu 
di ogni altro ne e l'espressio-
ne politica — la DC di ieri e 
di oggi — si sono dimostrati 
incapaci, in tutti questi anni 
di realizzazione il sempre piu 
urgente rinnovamento del
l'universita. L'attuale governo, 
1'attuale ministro della P.I. 
continuano a battere la strada 
di una politica frammentaria 
particolaristica sostanzialmen-
te e meschinamente conserva-
trice. Essi annunciano adesso 
un decreto legge per l'univer
sita, ma questo significa solo 
che governo e ministro non si 
sentono sicuri della loro mag-
gioranza e non escludono di 
insabbiare la riforma univer
sitaria. Ebbene. noi comunisti 
li mettiamo in guardia: stiano 
bene attenti a non tentare col
pi di forza. Bisogna andare 
spediti — attraverso un rap-
porto reabnente aperto con 
l'opposizione di sinistra — ad 
una autentica, profonda rifor
ma universitaria. Noi stessi 
chiediamo che il Parlamento 
approvi qualche provvedimen-
to urgente. come la liberahz-
zazione degli accessi all'uni
versita e 1'abolizione di tasse. 
sovrattasse e contributi. Chiê  
diamo che si cominci a dare 
un colpo all'attuale struttura 
del potere accademico e a pre-
parare la soluzione del do-
cente unico, immettendo nei 
ruoli, come professori ordi-
nari, un largo numero di do
centi subalterni. 

Ma siamo fermamente con
tro anticipazioni — in materia 
di " democratizzazione " degii 
organi universitari, di nomine 
per i corsi o di edilizia univer
sitaria — che pretendano di 
dare per risolti problemi che 
non poaaono riaolversi prima 
cbe vengano deciae. attraverso 
la riforma, modiflcaxioni di 
fondo nella concexione e nella 
organizzazione dell'universiU*. 

II conv«gno 
di DomodotsoU 

Repubbliche 
portigiane: 
onticipafrici 

della 
Costifuzione 

Dal Matrt) mri*U 
DOMODQ6SOLA, 29 

Le Repubbliche partigiane 
nell'Italia settentrionale nasco-
no e muoiono neU'estate-autun-
no del 1944. Sono oasi di li-
berta, moment! di pace nel-
l'infuriare del confUtto che si 
trascinera ancora, con immu-
tata violenza fino alia prima-
vera seguente. In genere, — 
come ha documentato il con
vegno di studl tenuto qui do
ve sorse la Repubblica d'Osso-
la — esse sono la diretta coo* 
seguenza deirillusione che la 
totale Uberazione dell'Italia 
sia ormai imminente e cbe 
gli Alleati. sfondata la linea 
gotica, amvino senza piii fer-
marsi fino alle Alpi. 

E' questo l'elemento comu-
ne di tutte le Zone Libera, ol
tre al aottofondo contadino, 
acutamente rilevato nella re 
lazione di Massimo Legnanj. 
Tutte le Zone sorgono in val-
11 montagnose abitate da po-
vera gente, poco interessanti 
dal punto di vista economi
co e poco difendibili. Anche 
i nazisti sentono l'awicinarsi 
della fine della guerra e si ri-
tirano dalle locality piu espo-
ste. 

I partlgianl colmano natu
ralmente 11 vuoto, secondo 
la buona tattica di guerra — 
illustrate da Pietro Secchia 
nei suo intervento — di oc-
cupare quel che il nemico vo-
lontariamente o involontaria
mente abbandona. II proces-
so segue cioe, in sostanza, la 
logica dei movimenti militari. 
Con la Liberazione arrivano 
I'entusiasmo, la convinzione 
che la guerra sia nnita e il ten-
tativo di riorganizzazione poli
tica su nuove basi. Tutto cib 
ha vita effimera perchfe l'ar-
resto invernale degli Alleati 
alle porte di Bologna induce 
1 nazifascisti a riprendere quel 
che avevano abbandonato: una 
dopo 1'altra le Repubbliche 
vengono distrutte tra violen-
ze e rappresaglie. 
La opinione generale confer-
mata dalle conclusion! del di
battito, e che la creazione del
le Zone Libere corrispondes-
se a una necessita obiettiva. 
Essa era giusta e inevitabile. 
L'errore stava nelle illusioni 
nate dalla improwisa liberty. 
Illusioni legate a precisi In-
dirizzi politici oltre che a uma-
ne tendenze. La Resistenza 
come un secolo prima il Ri-
sorgimento nasce da una con-
fluenza di linee politiche tut-
t'altro che omogenee anche se 
unite dal fine comtine: la 
cacciata dello straniero e l'ab-
battimento della tirannia. Per 
alcuni questo e il fine ulti
mo. Per altri, anche se in 
modo piu o meno chiaro, e lo 
inizio di un sowertimento isti-
tuzionale e sociale. A queste 
due posizioni corrisponde una 
diversa concezione nella con-
dotta della guerra; i « conser
vator! », avendo un fine limita-
to, mirano a limitare i dannl 
e ad attendere con le arml 
al piede la liberty dall'esterno. 
Le « sinistre », al contrario, ve> 
dono nella formazione di una 
forza partigiana e nella libe
razione dall'interno, la pre-
messa per le future lotte. 

Quanti ritengono di avere 
fatto tutto eliminando i nazi-
fascisti, vedono nella creazio
ne della Zona Libera un asset-
to permanent© che pone in se
condo piano la guerra che 
continua oltre 1 confini. II ca
so dell'Ossola (su cui ha por-
tato nuovi element! Moscatel-
li) e quello del Cuneese, espo-
sto nella c omunlcazjone di 
Burdese e Calindri, sono tipi-
ci: alia guerra partigiana si 
sostituisce una guerra di po-
sizione impegnando le ban-
de come un esercito norma-
le. In pratica si spera di di-
fendersi in un privata ridotto 
che i tedeschi dovrebbero ri-
spettare. 

Queste speranze, coltivate 
dal «benpensanti» che vorreb-
bero uscire al piii presto da 
una guerra che accresce il pe
so politico dei « rossi », si ri-
velano false. La Zona Libera, 
come spiegano Arbizzani e Ca-
sail a proposito di Montefiori-
no e una base per la continua-
zione della guerra. 

Giustamente Claudio Delia-
valle — analizzando la situa
zione anomala del Biellese do
ve la quasi Repubblica ebbe 
una base operaia — rileva che 
ogni Zona costituisce una espe-
rienza particolare. 

Ma, ampio o modesto, que
sto processo si verities dap-
pertutto e apre un momento 
nuovo nell'evoluzione del Pae
se. La stessa diversificazione 
tra i partiti che viene alia lu
ce (prima restava nei chiuso 
dei CLN e dei Comandi) pre-
figura queUa che sara la fu-
tttra dialettica italiana e nei 
confronto i partiti stessi si 
affinano. Aldo Mola vede ad
dirittura in questa fase II mo
mento in cui «i partiti demo
cratic! e soprattutto 11 PCI, 
che ai awia a essere il par
tito nuovo delle masse popo> 
lari, pongono le baai del rin
novamento politico in atto 
fondato sulla lotta al faaci. 
smo come eapreasione del ca
pitalismo piu reazionario ». 

Esperienza quindi largamen-
te poaitiva — d'accordo con 
Secchia e con 1 relator! •— 
quelle delle Zone Libere. E, 
chel del reato soprawlvono 
almeno in parte ai ferod rm-
atrellamentl delllnverno '44-
'45 non piti come Repubbli
che, ma come centri dl una 
lotta che riprende Immedia-
tamente, superate le owie dif-
flcolta, quando il nemico al 
ritlra a 1 partlgianl ancora 
una volta colmano 11 vuoto 
con la propria tone, 

Rai-Tv 

Controcanale 
LE ELEZIONI TEDESCHE 

— Ancora una volta. i sertnzi 
giornalistici Ulevisivi hanno 
dimostrato su un tema di po
litica estera una tempestivUa 
che vorremmo scattasse an
che in relazione ad avveni-
menti di vital* importanza 
che hanno luogo nei nostro 
paese. II dibattito sul risul
tato delle elezioni tedesche 
— cui hanno partecipato, sot-
to la putda dt Citterich, Bar-
toli. De Stefano. ForceUa e 
Segre — ha conferntato i pre-
gi e i limiti di simili inizia
tive, Ormai, come abbiamo 
scrkto altre volte, queste tra-
smissioni hanno raggtunto un 
loro standard che rischia di 
trasformarsi in routine: jorni-
scono alcune informazioni e 
alcuni spunti di riflessione, 
anche validi (interessante. in 
questo caso, i stato secondo 
noi soprattutto il confronto 
delle opinioni sul rapporto tra 
i risultati elettorali e la poli
tica estera della RFT). ma 
rhttanaono nell* ambito della 
formula, abusata. della «ta-
iwla rotonda »• 

La televisione potrebbe e 
dovrebbe darci ben aliro: sia 
irrobustendo le basi della di-
scussione con rapidi servizi 
destinati ad esporre i termi
ni dei vari problemi, sia ag-
giungendo alle voci dei gior-
nalisti quelle di operai, stu
denti, militanti di base. Lo 
sforzo dovrebbe essere diret-
to. secondo not, a legate as-
sai piu strettamente t temi in 
dtscussione agli interessi im-
mediati dei telespettatori. e, 
insieme, ad analizzare sem
pre anche le componenti so-
cio-economiche degli aweni-
menfi e dei fenomeni (nella 
dtscussione sidle elezioni te
desche, ad esempio, e manca

ta quasi del tutto la analisi 
degli schieramenti socialt che 
si sono rifleasi nei voto): al-
trimenti anche queste trasmis-
sumi fintranno per apparire, 
agli occhi del pubblico, come 
un rito riservato at < politi
ci*. O e proprio questo che 
i dirigenti teievisiti vogliono. 
come sembra si debba dedur-
re anche dalla collocazione 
sempre nettamente « minori-
taria » dt questi dibattiti? 

• • • 
DUE CADAVERI SUBITO — 

Anche Giocando al golf, una 
mattina, che ha preso il via 
domenica sera, punta. come 
gli altri « gialli » di Durbridge 
da La sciarpa a Melissa) sul 
meccanismo aggrovigliato del
la vicenda e sulla suspense : 
nella prima puntata ci sono 
gia stati scodellati due coda-
veri e un numero improcisato 
di coincidenze. E Daniele 
D'Anza, ci pare, ha lavorato 
ad assecondare questo tipo di 
costruzione del racconto. im-
primendo alia narrazvone un 
ritmo sostenuto. con sequenze 
dal taglio rapido che valoriz-
zano i colpi di scena e man-
tengono viva I'attesa. Tanto 
meglio: si attenua cos\. con-
centrando Vattenzione piu sui 
fatti che sui personaqai, quel
lo sensazione di artificio che 
sempre deriva dal trapianto 
di noti attori italiani nei penni 
di «tipi > inglesi. D'altra par
te. almeno a aiudicare da que
sta puntata. la misurata reci-
tazione degli interpreti e la 
amb'tentazione degli esternt a 
Londra. contribuiscono queita 
rolta a dare al racconto un 
discreto livello di accettabi-
lita. Vedremo in seguito. co-
munque. 

g. e. 

Programmi 

Televisione 1 
10.00 FILM (par Torino • zon* c«11*0at«) 
12.30 CORSO Dl INGLESE 
13.00 OGGI CARTON I ANIMATI 

D M * film dl H*nno 4 Barbara 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 PER I PIU' PICCIHI 

a L*all*0ra band* », commadla dl Tito Pineiro, presentata da< 
Grupp* Toatro Nuovo Mondo 

17.30 TELEGIORNALE 
17.4S LA TV DEI RAGAZZI 

c Un racconto m*raviglloso com* una flab* »: film tratto da 
una favola di And*rs«n 

11.45 ANIMA DELLA SPAGNA 
19.15 ANTOLOGIA Dl SAPERE 

Proflll di protagonltti: Socrata 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 

Cronache Italian* - Oral al Parlamento 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 IL GABBIANO 

dl Anton C*cov. Ragia di Orazio Costa. Tra gli interpreti: 
Anna Pr*clem*r, Giancarlo Sbragia. II dramma a un altro 
capolavoro dl Cecov: vi ti rapprasenta ancora una volta, con 
grand* acutezza, I'estremo griglore • I'opprvuione dl una 
sociata dominata da una class* ormai sull'orlo d*l trocollo, 
a vl al pon* anch* II problem* della funzion* dell'art* in rap
porto alia vita, con 1 du* porsonaggl di Trlgorln • di Trtpliov. 

23.30 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 I SETTE MARI 

L'odlorna puntata del documentario di Bruno Vailatl a dedl
cata all'Ocaano Pacific©, II piii grand* mare del globo. Vailati 
ci porter* in alcune isol* • ci fara aulsttr* ad alcuna spotte-
colarl riprasa subacquea sullo squalo bianco. 

22.10 ILLUSIONI PERDUTE 
Taleromanzo dl Maurice Cazeneuve 

29,00 PREMIO CHIANCIANO 
T*l*rom*nio dl Luciano Lulsl 

Radio 

OtofsriHi Carpinoj Rub«nt 1«&tc\\\ 

NAZIONALE 
GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 4 Mattu-
tine musicals; 7.10 Musics stop; 
0.30 Le canzonl del mattino; 9.0* 
Colonna musical*; 10.20 Romeo 
* GiullttU; 11.35 La ore d*Ha 
musics; 12.05 Contrappunto; 
13.15 Per vol dolcissim*; 14 Tra-
smissionl «gtenali; 14.45 Zibal-
don* Italiano; 15.45 Un quarto 
d'ora di novlt*; H Programme 
par I ragaizl; H.30 Due; 17.05 
Per vol gl«v*ni; 19.13 I meravf-
gllosl • annl vantl •; 19-30 Luna-
park; 20.15 Francesca da Rimi
ni, music* dl $«rg*i Rachmanl-
nov; 22.30 Music* leggera. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4.30, 
7.30, 4.30, 9.30,10.30, 11.30, 12.15, 
13.30, 14.30, 15.30, 14.30, 17.30, 
10.30, 19.30, 22, 24; 4 Prima di 
cominciar*; 7.45 Biliardino a 
tempo dl music*; 0.40 Signori 
I'archastr*; 9.15 Romantic*; 
9.40 Interludie; 10 La donn* ve-
stita dl bianco; 10.40 Chiamata 
Roma 3131; 13.10 Trasmlsslonl 
reglenali; 13 Marghcrlta * II suo 
m**Str«; 13.35 LIHI* Tony story; 
14 Cant*nis*lnw '49; 14.05 Jwk*-
b*a; 15 Pist* dl land*; 15.35 
$*rvltl* special* d*l Giornal* 
Radio; 14 II Club degli osplti; 
14.35 I bis o*l coiK*r1l»ta; 17.10 
P*m*ridl*na; 10 Ae*rltiv* in 
music*; 19 Ping-pong; 20.01 Voci 
In vacaiua; 21.10 Faust* « An
na; 22.10 M*n*l*tir Aznavour; 
23 Crvnack* dal M*u*gl*rn*. 

TtRZO 
Or* 9.30 M. P*nc«: Dneju* P*t-
t l ; 10 Concert* «fap*rt«ra; 11.IS 
Musich* per strvm*ntl a dal*; 
11.40 Cantat* dl 0**rg Frt*drkh 
Ha*nd*l; 12Jt Itlaerarl *p*ri-
stkl: DeeHI «r*m*r*; 13 Inter-
M n t ; 14 MwskK* Italian* dl 
• • f i ; 14J0 II disc* m v*trtne; 

15.15 E. Grieg; 15.30 C*nc*rto 
slnfonico, d I ret to re e planista 
Leonard Bernstein; 17.20 Corso 
di Stori* del Te*tro: II Teatro 
gr*co; 10 Notizie del Terzo; 
10.15 Qu*drant* economico; 11-30 
Music* logger*; 10.45 Psicologi* 
del lavoro; 19.15 Concerto di 
ogni sera; 20,20 I virtuosi di Ro
ma dlrettl da Renato Fasano; 
21 Musica fuori schema; 22 II 
Giornele dei Terzo. 

H M M I I I H M H M I t l l l l l l l l l l M I I I I M I I 

AWIS1 SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnetto Medico ft le 
diegnosl * cure dell* « tole • disfuiv 
tionl • deboltzu seHuoli 41 nature 
iwrvote, psichic*. •ndocrln* (n«u-
rattenie. detklentt Mstuali). Consul' 
taziool • cure rapid* pre-metrlnwniali. 

Dott. PIETRO MONACO 
ROOM - Vie del VhelHele, M , ML 4 
(Station* Termini) - Or*rl* 0-13 « 
IS-tai twtivlt P-10 . Tot. 47.11.1* 
(Non si cureno Mneree, pell* etc) 

SALI ATTfSA SIPARATI 
A. Caes. l a m i«Olt **l la- t t -a* 

M*dtc* specialist* 
DOTTOat 

DAVID S T R O M 
Cur* eela>r**aaM lambulautrMle 

operuiooe) doll* 

EHOmOIDI • VtHt VARICOSE 
Cura dati* eomplioastoni: raa*<tt 
OaMtt. *ca«BL ul«er* varkaw* 

• • W B a t t B i r i m 
DlarUNZlONI I U I U 4 U 

VIA COU Dl RHNZ0 IL 1S2 
T«i- »K tOl . Ore 0-00: tvattano-it 

UM% * •*», a mi 


