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Terzo mondo 
Le tesi di Dumont e Mazoyer in « Developpement et socialismes » 

II «pre-socialismo» 
delle democrazie nazionali 
Una stNtw sil concetto di socialisma e una ras sepia, condotta su document) di prima mano, dei 
risihatt nf fhmti in molti naesi dell'Asia e dell'Africa • Verso forme originali di sacialismo? - la 
scelta di ma via nan capttaKstka e la salMarieta con gli stati diretti dai comunisti 

Riviste 

L'acciaio: 
ideologia 

o necessita? 
Si posiooo non condivide-

re molte posizioni politicbe 
sostenute da Rene Dumont 
e da Marcel Mazoyer nal lo-
ro ultimo volume (Develop-
pement et socialismes, ed. 
du Seuil, Parigi); ma e cer-
ta l'utiliti di opere che, co
me questa, sottooongono ad 
un esame attento varie e*pe-
rienze economiche e sociali, 
in atto nei continenti sotto-
sviluppati, e cbe cercano di 
dame un bilancio reale. Gli 
autori, dopo uno studio del 
concetto di socialiamo (cbe 
oggi viene spesso proclama-
to da diversi regimi), pas-
sano in rasaegna, con docu
ment! di prima mano, i ri-
sultati raggiunti da molti 
paesi in Asia e in Africa. 
La loro valutazione. preva-
lentemente economica, ri-
guarda soprattutto ci6 che 
ti e riusciti ad ottenere per 
sviluppare la produzione 

agricola, per aumentare le 
risor$e alimentari di fronte 
ai bisogni crescent! e all'im-
petuosa espansione demo-
grafica, in una parola, per 
lottare contro la minaccia 
della fame incombente su 
tanta parte deU'umanita. 

Quali soluzioni sono state 
proposte e applicate? Quali 
forme di proprieta vengono 
favorite in questi paesi? Cbe 
progre&si permettono di con-
aeguire le cooperative e gli 
altri organismi di produzio
ne nazionalizzata o autoge-
stita? E quali risultati ban. 
no dato finora le riforroe 
agrarie, piu o meno avanza-
te, la dove esse sono state 
portate a termine? A questa 
analisi non afuggono neppu-
re alcuni paesi che certo 
non si definiscono progres
sist! (la Costa d'Avorio, per 
es., o il Ghana odierno), ma 
che sono egualmente da 
prendere in considerazione 
per saggiarne la consistenza 
economica e le prospettive. 

Ebbene, il bilancio, che gli 
autori del volume traggono, 
coincide in sostanza con le 
nostre valutazjoni. Essi, cio£, 
esprimono si una ragionata 
fiducia nelle possibilita del 
territori di recente indipen-
denza; nerd. sottolineano le 
difficolta enorml, talvolta 
quasi insormontabili, da af-
frontare. E, in definitiva, 
pongono in evidenza le pe-
santi responsabilita degli al
tri paesi (di quelli piu avan-
zati e progrediti), ai quali 
apetta il compito urgente di 
venire in aiuto delle fragili 
economie delle zone sotto-
sviluppate che, per tanti de-
cenni. sono state oggetto del-
lo sfruttamento coloniale. 
Ma, poiche tale aiuto non 
puo praticamente provenire 
dalle potenze imperialistiche, 
ecco imporsi la necessity di 
rivolgersi ai paesi del socia-
lismo. i quali soltanto sono 
in grado di stabilire rela-
zioni disinteressate, senza 
proporsi di trarre vantaggi 
da] cosiddetto • terzo mon
do », ne, come fonte di mate-
rie prime, ne, tanto meno, 
come fornitore di mano d'o-
pera a buon mercato. 

Per cui la volonta stessa 
di affrontare e di cercare di 
risolvere le proprie difficol
ta conduce spesso i govern! 
del paesi sottosviluppati ad 
assumere un atteggiamento 
sempre piu contrario all'im-
perialismo, e li spinge ad 
un'alleanza oggettiva (prima 
ancora che soggettiva) con 
gli stati diretti da comuni
sti. Di conseguenza, per im-
pedire la pe-netrazlone del 
monopoli, eccoli portatl ad 
adottare una serie di mi su
re di nazionalizzazione. di in-
tervento statale, di riforma 
agraria, di controllo sul com-
mercio estero, ecc: misure 
di grande valore soclale che, 
a volte, non esitano a pro-
elamare socialiste. 

Ora, seppure di socialiamo 
non possa ancora trattarsi 
(dato che questo non si basa 
au una tituazione economica 
eosl arretrata. ne si edifica 
In assent* di un proletaria-
to consapevole del propri 
obiettivi). ti ha, pero, da 
parte di quest! paesi, la scel
ta dl una via non capitalUti-
ea, che impone anche, natu-
ralmente, aaerifid importan-
tl, ma ehe viene preferita 
da chi vuole assicurare una 
reale tndlpendenza alio eta-
to. ID effetti, l'alleanza che 
si crea In quest* condizioni 
fra i vari ceU popolar! co«U-
Uiiace queli'rjnit* cbe tta alia 
base di una forma statale 
nuova, la quale pud deflnir-
it come democrazia nation** 
la a cui partecipano tutte le 
otaasi cbt lumfto toterese* 

alia plena sovranita: operai, 
contadini, intellettuali. mili-
tari progreasisti, categorie 
intermedie, ed anche una 
parte delta borghesia (quel-
la non legata all'imperiali-
smo e ai monopoli stranieri). 

Esiste la possibilita di que
sta scelta? Vale a dire: si 
possono avere paesi che si 
orientano realmente verso 
una via non capitalistica, 
verso la formazione di una 
democrazia nazionale? U pro-
blema i stato oggetto di di-
battiti e interventi riportati, 
fra l'altro, nella rivista in-
glese Mantism Today e nel
la Nuova Rivista Internatio
nale di questo settembre. 

A nostra parere, soltanto 
chi giudicasse il mondo co
me diviso nettamente in due 
parti antagoniste (i paesi del 
socialismo, da un lato, quelli 
capitalist!, dall'altro), solo 
chi non vedesse come 1'impe-
rialismo e i monopoli siano 
contrari a tutta Tumanita 
progressiva (e quindi anche 
ad una parte cospicua di pro-
duttori, pur borghesi, ma de-
siderosi di difendere la loro 
sovranita), solo questi — di-
cevamo — pud negare l'lm-
portanza delle nuove forme 
sta tali che consentiranno (e 
gia consentono) a region! 
intere del globo di sottrarsi 
al predominio imperialist!. 
co, di attuare considerevoli 
riforme agrarie, di allearsi 
praticamente con gli stati 
ove il proletariate al potere 
lotta per la pace e per la 
emancipazione di tutta Tuma
nita. 

Quindi, per not. la rispo-
sta e affermativa. E se i 
vero che spesso l'alleanza 
nazionale, in atto in vari 
paesi, trascura, per diversi 
motivi, le possibilita demo-
cratiche (anche la dove il 
consenso popolare non fa-
rebbe difetto e dove si po-
trebbero instaurare forme di 
potere in cui le masse avreb-
bero funzioni protagonisti-
che), eld non toglie che 
molti govern! di numerosi 
paesi esprimano oggi appun-
to questa volonta nazionale. 

Ricordiamo qui, con Du-
mot e Mazoyer, la Zambia 
(ove recentemente sono sta
te nadonalizzate le miniere 
di rarae), l'Egitto (paese 
che ha sottratto ai monopoli 
la compagnia del Canale di 
Suez e che ha costruito, con 
l'aiuto dell'URSS, la gran-
diosa diga di Assuan), la 
Tanzania (in cui molte coo
perative efficient! danno la 
dimosrrazione dell' esistenza 
positiva di nuove forme as
sociative nelle campagne), 
1'Algeria (che possiede va
rie zone agricole autogestl-
te, vaste risorse petrolifere 
e industrial) nazionalizzate). 
Tuttl quest! paesi (ed altri 
ancora, non esclusa. sebbe-
ne In condizioni diverse, la 
stessa Cuba) che si diehia-
rano socialist! — a volte, 
con Paggiunta di un qualifl-
cativo: socialistl arahi, so
cialist africani. socialist! non 
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marxisti, ecc. — sono in real-
tit altrettante democrazie na
zionali, piu o meno eonsape-
voli, ove e stata intrapresa 
una via non capitalistica, ove 
ci s! fonda sempre piu sul 
sostegno del paesi in cui il 
proletariats e al potere e 
ove si sviluppa un antagoni-
smo cresccnte nei confront! 
delle grand! potenze impe
rialistiche. 

Nelle sue conclusion!, Du
mont definisce tali paesi co
me paesi pre-socialisti e con-
siglia ad ess! di operate con 
grande prudenza; ma non 
nega che possano glungere 
progressivamente a forme 
originali di socialismo, pur-
che sappiano sviluppare, 
quanto prima, eriteri sempre 
piii democratic! di gestione 
popolare, purcm* *\unu in 
grado di Incrementare la lo
ro produzione e riescano ad 
ottenere la solidarieta ope
rants dei popoli p!d progre
diti. 

Possiamo accogUere 1'es-
senziale di queste posizioni; 
anche perche siamo forse 
piu ottimisti dello stesso Du
mont nei considerate che la 
solidarieta, non solo dei po
poli pijj prgreditl (come. 
per es., il nostra), ma altresl 
degli stati diretti da forze 
comuniste. non potra venir 
meno (anzl gia oggi si ma-
nifesta coneretamente) e 
contribuira ad asaieurare la 
vittoria contro rimperialismo 
e contro l'aTretratetza eco
nomica dei paesi aaiatlci, 
africani e latino - americanl. 

Ruggmro Oaflico 

Bruno Caruso, disagno da i Elegio della follia » 

Edizioni d'arte 
Attuale « Elogio della follia » in trentotto disegni di Bruno Caruso 

Quel che succede 
ogni giorno non 

trovatelo naturale 
StnttO nella camicla dl for-

ca ma come atease a brac-
oia lncrociata finaimente libe> 
ro un foUe canta in mezzo 
ai giovani del Maggio di Pa
rigi. Con questa allarmante im-
maglne di speranza, disegna' 
ta con freddezza visionaria, si 
chtude 11 nuovo libra di di
segni politic! di Bruno Caru
so («Elogio della follia*, 38 
disegni In nero e a color! ri-
prodotti nei formato 50x35 e 
in facsimile dagli originali — 
un'edizione pregiata in 9.9 e-
semplari comprende anche 2 
acquefortl e 2 Utografie a 
cinque colorl, testo dl Klio 
Mercurl, II Clgno Edizioni di 
arte, Roma 1969). Questa fi
gure dl folle viene da lonta-
no nei lavoro graflco dl Ca
ruso. E* figure primaria ne-
gll angosciosi fogli dlsegnatl 
nei 1953, 1954 e 1955, al ma-
nicomio dl Palermo ed ora 
ristampati, con nuove con
sideration! sociali dell'autore, 
nei volumetto « Rapporto sul 
manicomlOK. E' figure che 
torna In altri fogli dellV Elo
gio delta follia » e che presta 
1 suoi trattl umani. sociali e 
poetic! a peraonaggi in molM 
altri disegni ora esposti, con 
l'« Elogio », a Roma (ealleria 
«La nuova pesa», via del 
Vantaggio 4fi). 

Dal punto di vista plnsti-
co h figura poeticamente dop-
pia, voglio dire che nella tor-
ma disegnata si tratta sem
pre dello stesso uomo del 
nostro oggi. Sia che schta-
vo e «malato» egll tenti dl-
speratamente di restare uma-
no e la sua «malattia men-
tale* niente altro e che rap-
presentazione della lotta che 
egli compie per restare uma-
no e per comportarsl normal-
mente in una situazione anor-
male, violenta, oppresstva dl 
classe. E sia che questo stes
so uomo si llberi nella 
rivolta o nella lotta rivoluzio-
naria di classe. 

Ha scrltto Caruso nei dise-
gno • manifesto ricordato: «An-
cora un elogio della pazzia, 
quale che essa si merita, og
gi piu che mai; e un elogio di 
verso da quello antico dl 
Erasmo, non solo perche e di 
segnato anziche scrltto, ma 
anche perche tiene conto dei 
secoll che sono trascorsl nei 
quale tempo le cose 'onda-
mentall del mondo non so
no cambiate radicalmente co
me era auspicabile. Se la sto-
ria ha fat to 1 suoi passi, se 
la civil ta le sue conqutsto. 
se la scienza il suo progres-
so, la verita, prigioniera del
la raglone, b ancora appesa 
per 1 polsi e subisce un gior-
naliero processo di lnqul-
sizione, pazza di dolore, mor-
tiflcata e beffeggiata dai ben-
pensantl si regge sul suo co-
raggio, sulla determinazlone e 
sull'intelllgenza. La verita * di-
ventata alnonimo di follia, 
follia di sfldare un Uranno 
feroce, follia dl lottare contro 
un nemioo potentissimo. tol-
lia di acatenare la lotta con
tro 11 monolito delle veccbie 
idea, della raglone offtciante, 
del potere costltuito, doll'ot-
tuao benpensantlamo a. 

Alia «raglone» del modo 
di viu borgheae e ImperiaU. 
sta, cbe 11 diaecnatore figura, 
nei suo eajpanderai molto al
legro • oolorato di aoctatii del 
benessera, come un maasaoro 
apaoclato per normallta del
la vlto • del rapportt fra fti 
uotnlnl, Oaruao oontr»ppOM 

la « follia » rivoluzlonarla um-
ca Uberatrice e verltlera, I* 
immagini del llbro fono In 
gran parte montate a speo-
chio e per contrastl aoeiall e 
ideologic!. Ne ricordo alcune 
assai tipiche per U realismo 
freddo, ottioo e vislonario a 
un tempo, e per lo stile tra-
glco • dldascalico che smon-
ta la normalita borghese sve-
landone la violenza e sistema-
Ucamente ammonendoci a non 
trovare naturale quel che suc
cede ognl giorno (come gia 
ammonlva Brecht). Ad e-
aempio U vietcong torturato 
che Non ha parlato e lo 
ozioao masochlata Punitore di 
se ttesso disteso sul divano 
del beneasere; l'uomo diaax-
mato cbe si confessa in Pti-
coanalisi e non riesoa a ve-
dere (non gli fanno vedere) 
la propria liberazlone aetlt 
Diitruztone dei mitici ogget-
ti del benessere che lo fan-
no schiavo e malato; i gio
vani nei sole del Maggio di 
Parigi e il padrone al sole 
dl maggio dl Hotel Negmco; 
11 mandrillo fra le femmino 
della Smart set e l'uomo fi
nite che fruga fra 1 rlliuti 
di Bowery set. Le ultima 
quattro immagini in crescen
do sono emblematiche deda 
liberazlone: La vantera nera 
attacca la tigre di carta, La 
lezione di Malcolm X, Viet
cong e E' Vora (nella pe-

nultlma sono figuratl t guer-
riglleri vietnamiti mentre vio-
lano il monolito blindato sen
za nnestre dell' ambasciata 
nord - americana a Saigon e 
neU'ultima l'imperlalismo si 
affloscia inerte sotto 1 vietna
miti come un oggetto molle 
dl Oldenburg). 

Quasi scrivesse disegnan-
do, Caruso realizza qui 1 di
segni migliori quanto ptu 11 
auo realismo e gelldo e quasi 
allontanante, nei giudizio sto-
rlco - umano, la realta del 
nostro present* oppure quan
to piu e orrido e quasi nel-
i'ira pietrificante gli accadi-
menu, nella llnea della gran
de tradizione moderna dl cru-
delta «tedesca » alia maniera 
dl Oroaz, Dix, H. Grundig e 
Shahn. Meno efflcacj aono 
quel disegni che volgono la 
vita in caricature, quail, ad 
esempio, L'ultimo carnevale e 
/ Mltimbanchi con una ea-
duta dl visione traglco - di-
dascalica, di idee e dl gusto 
plastico assai evidente. Aiua. 
a mio gusto, il disegno one 
vorrebbe esemplificare la re-
pellente funzione servile di 
classe degli Intellettuali risul-
ta non tragicamente irato ma 
soltanto iracondo, facile e im-
mediato come una beffa da 
uomo a uomo. da intellettua-
le a intellettuale. 

Dario Micacchi 

Diretta dai presidente deirAccademia delle Scienze 

Giunta ieri a Roma un'importante 
delegazione di scienziati sovietici 

La deltgazlene sovittlca rkavuta dai prof. Vlncenze Gaglietti. 

Una importante delegazione 
di scienziati sovietici diretta dai 
presidente dell'Aecademia delle 
Scienze dell'URSS prof. Mstislav 
V. Ketdysh. e giunta ieri a Ro
me su invito del ConsigUo na
zionale delle ricerche, dell'Ac-
cademia dei Lincei, e dell'Isti-
tuto nazionale di fisica nuclea-
re. La delegazione. che com
prende illustri scienziati quali 
il premio Nobel Nikolai G. Ba-
sov, scopritore del laser, l'ac-
cademico Valentin A. Karghin, 
U prof. Igor M. Makarov. 1'ac-
cademico Benedikt P. Ghele-
pov. il prof. Stepan G. Korneev, 
visiter* gli iatituti scienufici di 

Roma. Napoli, Firenze, Pisa, 
Milano. V'enezia, Torino, in ap-
pliwazione del nuovo accordo 
di coUaborazinnp scientifica 
italosovietica firmato a Mosca 
solo poehi giorni fa, il 6 ottobre 
scorso. 

L'importanza del nuovo accor
do. rispotto ai precedenti, con-
siste nei fatto che non si tratta 
piu di una collaborazione su 
base statale, nei quadro delle 
relaziom economiche. ma di una 
presa di contatto diretta fra i 
nuMimi organismi della ricerca 
scientifica italiani e sovietici. 

II prof. Kaldysh ha sottoli-
neato l'importanza che gli scien

ziati sovietici attribuiscono al-
l'accordo con parole di apprez-
zamento per la scienza italia-
na: t Ahbiamo aceordi anche con 
altri paesi occidental! — ha 
detto — ma questo e uno dei 
piu vasti, e lo consideriamo 
particolarment* importante per
che la scienza italiana conta 
diversi successi in vari campi». 

Gli illustri ospitj visitano og
gi i la bora tori di fisica nu
clease di Frascati. Nelk sera. 
ta di ieri erano stati ricevuti 
al CNR, partecipando a una 
riunione presieduta dai preai-
dente prof, CagUoti. 

Rai • Tv 

Controcanale 

Ancora oggi ci aono econo
mist! che npetono con fdsti-
diosa monotonia che «la pre-
ferenza per 1'industria pessn-
te fe carattenstica delle eco
nomie socialiste centralizza-
te ». Ci sarebbe una ideologia 
dell'acciaio come e'e una ideo
logia del consumismo: oppu
re si tratta di pretest! per ' 
non guardare In faccia la 
realta del condizionamento 
che la struttura dl classe del
la societa porta anche su que
ste scelte? Una risposta in 
tal senso sembra desumlbue 
dallo studio cbe Leopoldo Me-
dugno, pubblica su Notizie 
IR1 co! titolo La nuova di-
mensione dell'acciaio. Medu-
gno, facendo la storla dello 
sviluppo deU'industria e del 
mercato dell'acciaio in Italia 
nell'ultimo quindicennio, con
clude rilevando come anche 
i masslcci investimentl pub-
blici non sono stati capaci 
di tenere 11 passo con la do-
manda. Siamo giunti. anzl, a 
una strettoia veramente gra
ve: nei 1975 ntalia dovreb-
be avere un deficit dl oltre 
5 milioni di tonnellate In cam-
po siderurgico pur reallzzan 
do tutti 1 pianl dl amplla-
mento programmatl. 

Necessita, dunque. e non 
ideologia dell'acciaio. Senon-
cbe anche contro necessita 
mature ed evident! pub eser-
citarsi la pressione negativa 
di un ordinamento capitalisti-
co prevalentemente arroccato 
su posizioni di rendita; cosl 
^ stato quando 11 IV Centra 
siderurgico sorse sull'onda di 
grand! lotte popolari e cosl 
e oggi nella critlca che da 
due anni si fa da sinistra 
alia direzione delle lmprese 
a partecipazione statale spin-
te, in questo e in altri set-
tori, nei cui dl aacco di una 
autolimitazione dei program-
mi che esprlme il suo rappor
to funzionale con un certo 
tipo dl interessl capitalistic!. 

II n. 1-3 della Rassegna di 
statistics del lavoro contle 
ne, oltre a un paio dl mas
sicot attacchl alia retribustone 
indiretta (vedl note au; II co-
sto del lavoro negli Stati Uni-
ti; I costi delta manodopera 
nelle Industrie delta CBE) una 
indagine sul consumi delle fa-
miglie itallane. Ancbe nei con
sumi aUlrnentarl la coodiaio-
ne professionale incdde pro-
fondamente: a ua lavoratore 
dipendente deU'industria o del 
commercio « bastano a 4707 li
re a settimana laddove a non 
dlpendenti ne occorrono 5010. 
II valore della spesa allmeo-
tare, poi, diminuisce a aeoon-
da del numero del componen-
ti della famiglia; In un nu-
cleo famliiare di 6 persone 
basteranno 3.225 lire claacu-
no a settimana. II dlvario ai 
ampUa, fino a divenlre able-
sale, per la spesa non all-
mentare: ecco un campo dav-
vero interessante per chi ab-
bia interesse a lmpostareuna 
politico dei redditt che non 
sia la mascheratura di una 
esigenza padronale di blocoo 
dei salarl. 

Sul n. 1 dl Qualification* 
ai pubblicano, fra l'altro, in-
teressanti note su La disci-
pllna dell'apprendistato alia 
luce di un recente promedir 
mento legislativo, Senza per-
venire alia concluslone cbe 
occorra semplicemente aboil-
re 1'apprendistato, come ognl 
forma dl legalizzaztone di for
me di utilizzazione produtti-
va del giovani in formazio 
ne, vengono portatl del fattl 
interessanti sulle cause del 
profondo disagio sociale provo-
cato dall 'attuale regime. 

r. s. 

CINEGIORNALK K CURIOSI 
TA' — Con la ripresa dei pro-
grammi della meridiana sono 
ritornate alcune rubriche che 
avevano fatto ti loro debutto 
lo scorso anno: e fra queste 
e Tanto era tanto antico. che 
si segnalava — pm che altro 
— per il tentativo di portare 
un argomento non certamente 
popolare all'attenzione del 
pubblico particalarissimo delle 
ore 13. Discutere di antichita 
all'ora di pranzo. injatti. non 
i1 certamente fra i compiti piu 
facili ed ovvi che possa im
porsi lo strumento televisivo. 
Dopo il rodaggio non preci-
samente felice del primo anno, 
la rubrica poteva dunque es-
sere attesa ora con qualche 
interesse ed attenzione. Ma. a 
giudicare dalle prime battute 
della nuova edizione, non ci 
sembra si siano fatti passi in-
nanzi. 

L'ultimo puntata. ad esem
pio, e iniziata col tono lugu-
ore e pomposo tradizionale a 
quei cinegiornali che il pub
blico delle sale cinematogra-
fiche $ solito accogliere con 
mamfesti e sonori segni di 
riprovazione. L'impostazkme 
vntera della prima parte, de-
dicata alia mostra delle do-
nazioni in corso a Firenze, in-
fatti e stata un ininterrotto 
succedersi di tutte quelle cose 
che la tv non dovrebbe mai 
fare: una frettolosa panorami-
ca tniziale sui monument! di 
rito, una sbrigativa intervista 
con la massima « autorita » di 
occasione, una serie ininterrot-
ta di immaoini dedicate ad 
«opere d'arte», ad ognuna 
delle quali e stata aggmnto U 
condimento sciapo di un ag-
gettivo generico, spesso < dif
ficile » e sempre inutile se-
condo la regoletta prefabbri-
cata dei manuali scolastici. 

Annnoiato ed irritato cost il 
pubblico, Tanto era tanto an

tico s'e portata nello studio di 
un allevatore di tarli. in un ca-
solare toscano. Qui e'era oc
casione di costruire un ser-
vizio frizzante se proprio non 
si voleva prendeme occasione 
per un primo riesame sulle 
falsificazioni del mercato del-
I'antiquariato. Gli autori, pur-
troppo, scartata la seconda so-
luzione hanno ripiegato senza 
troppo felice esito sulla pri
ma: ma. oscillando fra infor-
mazione pedante e tentativi sa-
tirici. hanno finito con il chiu-
dere il servtzio in una atmo-
sfera irreale. sulla quale non 
e nemmeno mancato Vepitaf-
fio finale della * serena ma-
gia che contagia»... Certo: 
quella delineata da questa se
conda parte e forse la via piu 
produttiva per la rubrica. an
che se e quetta che consente 
di evitare con piu facilita con
crete problemi: ma non basta 
trovare la strada giusta: oc
corrono anche forza e convin-
zione per percorrerla fino in 
fondo. 

• # • 

TUTTO CALCIO — Monopoliz-
zato il primo canale dalla di
retta deUa partita di calcio 
MUanEstudiantes, U secondo 
ha offerto — ai non tifosi — 
Vesigua alternativa di un film 
di Nicholas Ray, H paradiso 
dei barbari. un regista ormai 
dedito a produzioni di mestie-
re. Ancora una volta. insom
nia, la Rai-Tv offre false al
ternative a senso unico: tutto 
sammato, infatti, la meccani-
ca suspense narrativa del film 
di Ray non era certo miglio-
re di quella contenuta in una 
manifestazione di calcio-spet-
tacolo. Oltretutto. trattandosi 
di un film americano, si sa 
gia in partenza che i! buono 
vince sempre mentre, almeno, 
il risultato della partita non 
era prevedtbile. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
12,30 CORSO Dl INGLESE 
13,M 10 COMPRO, TU COM PR I 

La rubrica curata 4« Roberto Banclvanoa presents In quasto 
numero un aarvlzio sul prazze dalle scarps, una indagjn* c a 
•orpresa » siH rasto, • alcuna osservazioni wlla cura dall'uva. 

13,3* TELEGIORNALE 
17,1a PER I P IU ' PICCINI 

II taatiino del atoveoi 
17 , * TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

« II pirata Spaccafarro > di Lydia Capece 
I M S QUATTROSTAGIONI 

Gil pMwdotecnici 
19,15 ANTOLOGIA 01 SAPERE 

Profili dl protaginistl: Lenin 
I M S TELEGIORNALE SPORT, Crenach* Italian*, Oggi al Parla-

manto 
2*,M TELEGIORNALE 
21,00 GIOCANDO AL GOLF, UNA MATTINA 

Quarts puntata del c giallo » dl Durbridge, adattate • dlretto 
da Danlale D*Aiua • Intarpratato da Lulgl Vannucchl • Ma
rina Berti. 

22,00 TRIBUNA SINDACALE 
llfiO TELEGIORNALE 

Televisione 2r 
21,00 TELEGIORNALE 
21,1$ BADA COME PARLI 

Quiz prasentato da Enzo Tortora 
22,14 CONTROFATICA 

Ultima puntata d#l programma: quasta tara si parla dalla 
Calabria. Una degli argomantl trattatl %mrk II tempo libaro 
doll* donno calabr*tl; II scrvlzi* * di Ad*l* Cambria • di 
Gigl Volpati. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; * Corto 
di lingua francos*; 6,30 Mattu-
tirto musical*; 7,10 Musica stop; 
1,30 Lo canzani del mattino; 
M * Colonna musicalo; 10,04 Lo 
or* della musics; 11,30 Una vo-
c* per vol: Baritone Giuseppe 
Valdengo; 12,05 Contreppunto; 
1241 Si o no; 12,34 Letter* aper-
te; 12,42 Punto e virgola; 12^3 
Giorno per giorno; 13,15 La Cor
rida; 14 Trasmistioni regionall; 
14,45 Zibaldone itallano; 15/45 
I nottri successi; 14 Program
me per I Vagazzl; 14,30 Merl-
dieno di Roma; 17,05 Per vol 
giovani; I M * Sul nottri mer-
catl; 19,13 I meravlgiiosi c an
ni ventl»; 19,30 Luna-park; 
20,15 Pegine da operetta; 21 
Concerto dei premlati al c XXV 
Concerto International* dl ete-
cuxlone muticale > di Glnevra 
1949; 2140 Intervallo muticale; 

22 Tribune tlndacale. Dibattlto 
tra I rappresontantl della CGIL, 
CISL, Confinduttria * Intarslnd. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* 440, 

7,30, 141, MO, 10,31, 1140,12,15, 
13,30, 1440, 1540* 1440, 1740, 
11,30, 19,30, 22, 24; « Prim* dl 
cominciare; 7,45 Biliardino a 
tempo dl mutica; 1,13 Buon 
viaggio; 1,11 Pari e ditpari; 
1,40 Signorl I'orchettra; 945 Co
me e perch*; 9,15 Romantica; 
9,40 Interlude; 10 c La donna 
vettlte dl bianco» dl Wilki* 
ColHnt; 10,40 Chiamat* Roma 
3131; 124* Tratmittioni regio
nal!; 13 II vottro amlco Gino 
Cervl; 13,35 Mllva presents: 
Pertita doppla; 14 Canzonitsi-
ma 1949; 14,05 Juke-box; 14,45 
Muiko-bov; 15 La raisegna del 
ditco; 15,15 II pertonagglo del 
pomerigglo: Lietta Tornabueni; 
15.10 Appuntam*nto con Dell-
bet; 1545 Ruot* * mot*ri; 14 
Pomeridlana; I f Aperitive In 
musks; 1145 Sul nottri mer
est); 19 Un cantant* tra la 
fella; 1943 SI o no; 1940 Pun
to • virgola; 2041 Fuorlgtoco; 
20.11 Arclroms; 21 Itslls cbe 
Isvore; 21,10 « Fsutte e Anns » 
dl Cart* Cataols; 2145 sXIst-
tin* par I navlgantl: 22,10 Ame-
r* * melodremm*; 22,40 Appun-
temento con Nunilo Retondo; 
23 Crenacne dsl M*u*g4*rn*; 

23,10 Concorto Uncla per can
zani nuove. 

TERZO 
•40 Benvenuto In Italia; 9,30 

F. Mendelttohn-Bartholdy; 10 
Concerto dl apertura; 11,15 I 
Quartern per archi dl Franz 
Schubert; 12 Tattiere; 12,10 
Unlverslta internazionale; 1240 
Clvilt* ttrum*ntal* iteliane; 13 
Intermezzo; 14 Vocl di ieri e di 
oggi: toprani Mafalda Fa vero 
e Mirella Freni; 1440 II ditco 
In vetrine; 1540 Concerto del 
Trio Fournier - Janigra - Badura 
Skoda; 1445 Mutich* d'oggi; 
17 Le opinion! degli altri; 17,10 
Corto di lingua francete; 1745 
Tre llbrl al mete; 17,40 Jazz 
oggi; 11 Notizle del Terzo; 10,15 
Quadrante economico; 1040 Cor
to dl ttorla del teetro, < Edlpo 
Rot di Sofocle; 20 v El rota-
bio de M**te P*dro >, tetto e 
mutica di Menuel Do Fella; 
« La medium », tetto e mutlcs 
dl Glsncarlo M*notti. Dlrattor* 
Bruno Campanula; Zt II Gior-
nal* del Terzo; 2240 Problem I 
dell'antiquarlato. Convertazlone; 
22,40 Rlvltta delle rivltt*. 

Staser« in TV 

Tribuno 
sindocole 
sulle lotta 

contrattuoli 
Questa sera verra trasme.ssa 

alia TV < Tribuna sindacale» 
sul tenia: < A che punto siamo 
con i rinnovi contrattuah? ». 

Per le confederazioni sinda-
cah vi parteciperanno Aldo Bo-
naccini. segretario confederale 
della CGIL e Bruno Storti. se
gretario genera le della CISL. 
Per gli imprenditori saranno 
presenti il presidente della Con-
findustria Angelo Costa e il 
presidente delllntersind (As-
sociazione sindacale delle im-
prese pubbliche) Giuseppe Gli-
tenti. 

Un problema che 
non si risolve col 
«biftogna credergli» 

Cora « Untta >. leggo nelle 
«Uttert al gtornale > la pro-
testa del «lettorc e sottentto-
re* di Roma e mt men fatto 
dt pensare che veramente cer-
tt ttpt sono dawero mconten-
tabilt. Perchi se e'e qualcu-
no che ha da lamentarsi del 
come «I'Unita * pubblica le 
notizie delta Cecoslovacchia. 
questt non sono i tipi come 
il dottor Arnao, ma penso che 
a lamentarsi dovrebbero et-
sere gli attvali dirigentt del 
PCC. Dico questo perche in 
eontrapposizione agli ampt 
aervizi e alia grande pubbli-
cith fatta a tutti i discorsi dt 
Dubcek, alcuni pubblicati in-
tearalmente — come quello 
m cui si scoprtva il MSOCUI-
lismo umanitario* —, in mo
do assai diverso vengono trat-
tati gli attuali dtrigenti. 

L't UnitA a. da quando II 
compagno Husak e stato elet-
to a segretario del PCC ha 
trovato modo di pubblicare 
Itmitati e frammentari stral-
ci di suoi discorsi o interven
ti, completando i servtzi con 
le opinioni di nostri dirigmti 
o corrispondenti. Ampi stralci 
per gli interventi dei delegati 
dei PC di Reunion o di S. 
Marino ma in nessuna occa
sione, ne quando Husdk par-
lb alia conferenza di Mosca a 
nemmeno in questi giorni che 
il CC del PCC ha adottato im
portant decisioni. si pud co-
noscere quello che U compa
gno Husak ha detto. 

Io ritengo che, perche i 
compagni possano serenamen-
te giudicare degli awenimen-
ti, bisogna che siano infor
mal ma non a «senso uni
co», perche compagni come 
Husak che hanno scontato 
anni e anni di carcere per le 
loro idee, quando dicono che 
non si armulla il nuovo corso 
ma solo che bisogna realix-
zarlo in modo marxista, bi*o-
gna credergli e non pensare 
che dicano questo perche ci 
sono i carri armatl (come si 
pud capire leaarntlo il comu-
nicato delta direzione del Par-
tito). 

Fraterni salutt 
L VEROANI 

(Sesto S. Giovanni Milano) 

Altre lettere in polemics col 
dott. Arnao di Roma ci sono 
state inviate da Gabriele M. 
dl Torino e Achjlle Pome di 
Genova. 

Come abblamo pubbllctto le let-
tara del letter* dl Roma, cosl pub-
bllchlamo quelle del compagno dl 
Sesto San Giovanni. E anche a lul 
la risposta prima 4 1'Invito a lec-
zere aecua prerentlone 11 nostra 
glornale, pur cotnprandendo cbe e-
ventt traeagHatl • dolororl (per rl-
prendere 1'espresslone del comunt-
cata dellTTfflcto politico) facdano 
sorters perpleasita, dubbi e suscttl-
no anche opinioni diverse. 

I nostri lettorl sono stati portatl 
sempre a conoscenza del discorsi 
del compagno Husak, anche se non 
ne abbiamo dato resocontl lntezra-
11, come non abbiamo tatto del re-
sto per 11 paasato. Che ecll abbla 
sopportato durl sacrtficl per il suo 
atteKglamento fermo nei perlodo dl 
Novotny, che la sua figure morale 
sia degna dl rispetto. 11 nostro let 
tore lo ha potuto certamente leg 
gere su IVnitd. Not abbiamo sem 
pre cercato dl informare nei modo 
piu QEgettlvo e al tempo stesso ab
biamo espresso 11 giudizio preoc-
cupato del nostra Partito sugli sv-
venlmentl cecoslovacchl, cbe solo 
una visione aempllcistlca avrebbe 
potuto fard giudicare presclndendo 
dalle partlcolarl condizioni nelle 
quail 11 Paese si trove attualmente 

Ne 1] nostro giomale, ne 11 Par
tito hanno messo In dubblo la buo-
na fede del tegretario del Partito 
comunlsta cecoslovacco. Soltanto 
non penslamo che 11 problema si 
rlsolva con 11 biiogna credergU del 
compagno L. Verganl. 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e imposslblle ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia as
sicurare 1 lettori che ci scrl-
vono e 1 cui scritti non sono 
stati pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora
zione e di prande utilita per 
il giomale, il quale terra con
to sia dei loro suggerimenti 
sia delle osservazioni critiche. 

Gypi ringraziamo: Luigl CA-
NAVESI, Homa; Giovanni 
BORSA. Crevacuore; Lulei 
MARSILLI, Bottighe; Angefo 
PONTARA, Chiesanuova (che 
denuncia le precarie condizio
ni dei pensionati d'invalidita 
e sottoserive lire 5.000 per la 
nostra stampa): Luigl Ti.. Cu-
neo: Elsie SBOGAR, Trieste; 
Giuseppe GARGIONI, Gambu-
laga; Claudio TOZZI, Bolo
gna fil quale denuncia la gra
ve situazione In cui *i tro-
vano gli artiglanl galvanic!); 
Serafino MONTAGNQLI, Ra
venna; Renzo FARNETI, Fi
renze (al quale, se ci avesse 
indicaro l'indirlzzo, avremmo 
inviato un articolo da not 
pubblicato il 6 settembre cbe 
trattava appunto la question* 
che lo lnteressa); Gennaro 
MARCIANO, Miano (cbe a 
nome del pensionati reclame 
la rivalutazione dell'assegno 
ognl volta che salgono 1 prea-
zi); tJn gruppo di ftnanzierl, 
Como; Giuseppe M1NELLI, 
Crespellano (critics 11 giomale 
perche ha assunto una « post-
zione neutrale » sull'ora legale 
invece dl opporsi ad essa); 
Giovanni Battista GILARDI, 
Como; « Una pensionata » dl 
Modena (cbiede agli opera! in 
lotta dl battersi anche per 11 
miglioramento delle pension!); 
M. NOVARINI, Martigny (che 
denuncia le discrlmlnazioni 
politicbe in Svteera); Un 
gruppo dl student! dellTPC 
della provincia Pesaro-Urbino: 
A. LADING, Cremona; Giusep
pe GUSELNI, Santorso; Clelia 
P., Verona; L.C., Avlgnone; 
Pioravanti BORRECA, Milano; 
Un padre comunlsta. Pirenss; 
Gino MELTS, Asti. 


