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Linguistica 

Un -wntreUli. scientific^ nessa in crisi 
M o sconfro CM i conflHfi reali 

I linguisti 
costretti 

a lasciare 
l'Olimpo 

II entrant* con il marxismo - La lintaa coma 
«spia » delle 4Ifferenze di classa - Un saggi* 
di Paalo Valesio sulfa rivista « Readiconti» 
iNegU ultiml tempi tn Ita

lia «1 * manifestata una cer-
ta tasoddisXasiooe verso una 
ricofnlxione troppo "olimpi-
ca" del campo della lingui
stica. Si sante U blsocno di 
una probleroetiaasione piii 
ample e piu profonda della 
lingua e del rapporti fra lin
gua e sodeta ». L'aifermazJo 
ne a cauta (pto cbe di « ri-
cognlsJone "oJimpica"» ai do-
vrebbe parlare di program 
matica neutrattta), ma e egual 
mente significative, proprio 
perebe 1] suo autore si rnuo-
ve in queU'orixeonte dello 
strutturaliamo cfae da anni 
porta event! un slstetnatico 

prooeuo di « depuraxione a del
la llnguiatlce Mi conf rantl di 
ognl contamioMtiacM della 
"Site. Oon la sua dlchiara-
sione — cbe apre un saggio 
eu • Bendieonti» n 19 (1989), 
ma si rtferlaoe altresl eepUci-
tamente a un altro del n- 15-

16 (1967) — Paolo Valesio espri-
me oartamente un dlssgto che 
non e aoltanto suo, anche ae 
esso at mantfeata net lingui
sti ltaHant di oggi oon eslU 
pntttosto drvarei: on diaaglo 
che to lul naace ooprattulto 
dall^algeuaa (e neceeelta) di 
misurmrsl 000 U marxismo. 

In psittcolare Vsiesio, ne) 
suo aagglo del 1967, distingue 
lo stile come • oomportamen 
to umano nella sua totalita a, 
daUoattleoomeaoonoetto pu-
ramante llnguistloo* oon U 
quale cat ritaglia, deU'esp* 
rienaa oompleess di un uomo 
neuasoeieta, una sons epecifl 
«• ». privilegiata ooroe « eecju-
stva a rispetto a «tutto U re-
stoa di quelle eteaaa espe-
rlensa, camorfo. ascuro. in 
CjuakbB modo inferlore ». Fer 
rompere oon questa « meteto 
re (restrittiva) a e oon i'« ideo 
logia delle "belle" letter* a 
ad esse aottesa, per elabora
te una moderne defirUxlone 
dello stile. e neceeaario appun-
to, secondo Valesio, • conside-
rare tutti i livelli detla real-
ta>, muoversi in un anr.bito 
extra-Unguistico sempre piu 
vasto. 

E' una postsione, questa, at-
tivamente critica oel confron 
tl di tutta una tradizione ro-
mantico-ideaUstica e idealisti-
conoveoentesca, e in genera
te umaniMtica, che *j ailarga 
poi a investire (anche net sag
gio pJO racente) ogni «utteg-
giemento di "adorazione" del-
ropers letterarta oome valo-
re assoluto e sstrattoa, e la 
relative Umitasione am con 
cetto dl stile a fin* puramen-
te • e-aieneutico-vsJuUtivia 

Ms Valesio (apeclalmonie 
nel suo ultimo scrlLto) tende 
anche a colpire come Uiuso 
ria e volonterietlca te in de 
finitiva mistiflcatoria) oam 
presunta oontestaxlone /input 
tttca delle societA, con impli-
cito riferimento aUe nuove 
avanguardie. 

L'alternativa da Valero pro 
posts ft quelle di un tunbito 
« piu modesto e concreto » di 
ricerca: come ad osenipio la 
indicasione della «presenza 
di elementi ideologici, che ri-
flettono diCfsrensieslonJ socia-
li specifJcbe, di classe e di ca
ste, gruppi tecnld, ecc. all'ln-
terno delle classl, fro, o ocean-
to a, le strutture propriamen-
te llnguistiche». E dawero 
« anche un particolare " mini-
mo" a. nella One anaUsi dl Va 
lesio, «pub mettere in luce 
come 1 condudonaroent) dei 
la aocieU sctvolino tra le strut 
ture dells lingua »; prospettan 
dosi coal interenantl po&sibl 
liU in diredone di una fun 
sione modernsmente ed effi 
osoemente susUlsria deUa ito-
fuisties. 

Ma is teoriassalone one Va 
lesio oe fa (sis pure alio sta 
dlo, com'egli precise. 11 s au 
puntl •) presta il rjanoo ad al 
eune obiedoni non eec-mdo 
rte. Partito da una dlcbicra 

Notizie 
• ALCUNI scrlrlerl llelienl 
el teae ritwHi e ftnixelle* 

Dove f t la letteratura 
iUliena. Alia «M*HM*axl#*«, 
che ee eeadteto aa vfve le-
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rerl eelel a CIM al « »«^»-
le eat ejieeVe dl t le raee-
Ma y t , le reaaeqea eeli'ar-
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_._ Cede Ceaaele. Ce-
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t* inaoddisfaxione per 1 com-
plti troppo disintereasatamfln-
te tecnlco-speciellstici che le 
linguistica si e dstl, egli ap-
proda in aoatanse a un eg-
giornamento — piu cbe a un 
superemento — di quelle neu-
traiitit, proprio perche non fa 
cbe ampliare il terreno dl ri-
ce^^".,}? Won***** eultu 
rail (dairinterno verso I'eeter-
00, della «lingua* verso la 
• societa ») di una metodologia 
che rests fondarnentalmente 
dttcrittiva (cost come a « fi 
ni soprattutto descrittivi • egli 
prospetu in definitive queUu 
sllargamento del concetto di 
atiie). 

L'impoetasione dl fondo e 
infetU squiaiuunente empirica, 
baaata aull'inoontro tra una ae
rie dl discipline extrs-liiiguistt 
cbe (a comlnciere dalllndsgi-
os aocioiogica) e U mctodo 
•trutturale. Afferme per eeem 
pio Valesio nel ssgsio oe. *67-
« per la def inistone di uno sti 
le * indlspenssblle ta coUe 
boraxione di vaii (attoii, de; 
la sociologia alia poUUoa (pro 
prio la politica, nel ioiwo piu 
aerapUce e quotidians della 
parole), dalle paioologia (...) 
ells blologla*. E aggiimse: 
asoltanto (...) dono cbe si e 
comlnciato ad aXfroaure U 

Eroblema dello stile n ilia no
tice e nelle vita aoctale in 

generale. al pu6 Jomliicjare 
a usare in modo (xut-tuoso 
strumenU marxisti». Dove le 
varie discipline — « politica* 
compreea — vengono tutte ri-
dotte a una funsione equiva-
lente, e depurate di ognl se-
ana. aenxa un momenta idea
te unificatore; mentre l*uso di 
• strumenU marxisti* e pro-
grammato solo per una se 
conda fase, e aembre deatina-
to ad applicaxioai particola-
rl: quasi un ulteriore, mero 
allargamento di quelle steesa 
tnterdiscipUnarieni. 

Non e'e, dunque, una vers 
integractone di metodologte e 
discipline sul terreno piiinn-
rlo del marxismo, quant) piut-
tosto la ricerca di * un giu-
sto equilibrio tra genotaktta e 
specificita a. tra quella « aper-
tura lnterdisciplinare * e la 
linguistica: la definizione di 
una afera operativa, iiwomma 
nella quale «la politics » e sli 
• strumenU marxisti 9 ncolTa-
boranoa con gll altri «fatto-
ri» a uno stesso liveilo teem 
co-analitico (in senso empiri-
co-descrittivo). 

Certo, e slgnlficattvo anccra 
una volta che (sopratti»fto nel 
suo saggio pib recente) Vale
sio - con implicita !n*,ddi 
sfazlone verso questo suo di 
segno, e in contraddUione eg 
gettiva con esso — sonta la 
necessita di assumere 11 mar
xismo anche come «vislone 
generale del mondo», pun-
to dl riferimento idu^le Se-
nonchfe. distaccato ormai dal 
terreno della prassi fiidotta 
a pratica politica quottdiana, 
a «fattore» fra i tanti di un 
terreno dl lavoro Infordisci 
plinar*>), esso viene tatAlmcn-
te a identiftcarsi con uns se-
rle di categorie e istaiue es-
senzialmente intellettuali, ri-
conduclbili piu o meno diret-
tamentp alia genericita e am 
biguita di un soggetto ttori-
eistico ascoso: l'esigenza di 
una « M preoccupazione " mar 
xi«ta», di un « " atteggiamen 
to marxista" di fronle alia 
lingua », e anche di « una cer 
ta sensibilitA (...), immagino 
sith » in questo senso; « il ma-
terialismo dlalettlco» come 
« lo sfonrio generate piu adat 
to» a queiranallsi linguisti 
ca: P cosl via. 

Ma qui veramente il rilie 
vo non riguarda soltanto Va
lesio, il cul discorso anal e 
assai piti ricco di quanto ap 
pala da questa nota (dove si 

sono volute considerate soprat
tutto le question! che posso-
no interessare pin da vlcfno 
1'operare del critico); esso mi-
ra a sottollneare 11 perlcolo 
piii generale che il disagio 
per la linguistics come tcien 
ta neutra'c poasa risolversl In 
un ritorno a forme dl ana
Usi aorio-llnguistiche solo piu 
aggtornate e agguertite rlspet 
to a quelle tentate In passa-
to tra stortdamo e critica sti-
listica, ma non sostanzlalmen-
te diverse E' il perlcolo dl 
ogni tmpnstaztone che si fon 
di sul pum e semplice can-
costamentoa tra una interdi 
sciDlinarieta pur sempre so 
spetta di una nib o meno ae-
grete vocaxione « ollmplca », e 
unlstanse marxista contrad-
dittorla e dlviaa La prima. 
allora. potre ben servtrsi del 
la seconds, per tentere quel 
cbe aortlta dal suo embtto 

eircoacrttto, per aostensiere dl 
nuovi oonnotari stoneo-eocia-
11 11 suo ssettlco descrittivi-
smo: ma dlffldlmente la se-
conda notra roveeclare quella 
neutrelfta dl fondo. B queeto 

r!he. in definitive, entrem-
l moment! reeteno al di 

qua di un rspporto erttico e 
ecieefifico to senso merxleao, 
oon II terreno del problem! 
reali: ehe e quelcoaa dl mol-
to dfvereo ds un'Sperturs me 
todctagica verso la « aodeti ». 

Gian Carlo F»rr««ti 

Fotografia 

Morire 
di classe 

La condizione dai •< malati di memta » n+> 
gli otoadali psichiatrici in un reportage 
di Carla Cerati • Gianni Borengo Gardin 
Esce ore in volume (« Mori-

re di classe - La condizione 
manicomiale fotografaU da 
Carla Cerati e Gianni Beren-
go Gerdin a cura di Franco 
Bssaglia e Franca Basaglia On 
garo»> la famosa tnchiesta 
fotografica sugli ospedali psi
chiatrici Italian! condotta qual-
che tempo fa da O Berengo 
Gerdin e Carla Cerati L'ave-
vamo gia vista a Milano alia 
gallerla € II Diaframma » e a 
Roma alia «Bottega dell'im-
maginea. 

II problems del prezzo di 
copertina (che nel caso dei li-
bri fotografici ra^pinnge spes-
so cifre proibitive) e stato ri-
solto con la pubblicazione di 
un volume - quarter no nella 
• Serie politica Einaudi » che 
viene messo in vendita al 
prezzo di 1.300 lire 

Nel libra, la forza e la 
rirammaticita delle tmmagini 
di Gianni Berengo Gardin e 
di Carla Cerati non sono an-
date perdute. Ogni foto^ralia 
e, ancora una volta. un preciso 
atto d'accusa e un dorumen 
to di quanto certe strutture 
repressive riescano ad uccide 
re, psicologicamente, una crea 
twem umana. II volume-quader 
no si apre con una introdu 
clone di Franco Basaglia e 
Franca Basaglia Ongaro. cbe 
confermano la loro chiarr. e 
lucida denuncia della condizio
ne manicomiale in Italia he 
foto di Berengo Gardin e della 
Cerati sono pot intercalate da 
brevisaime citazioni tratte dal 
« Marat-Sade a di Peter Weiss, 
da letters di ricoverati, da «Se 
queato e un uomo a dl Pri-
mo Levi, da « L'eccezione e la 
regola a di Bertolt Brecht. dal 
la « Storia della follia a di Mi 
chel Foucault, da un manua-
le d'addestramento per infer-
mieri, dall'« Enrico IV a di 
Luigi Pirandello, da alcuni re-

goUmeoti di ospedali psichia
trici e da test! dl Jonathan 
Swift e Reiner Maria Rilke. 

Fbrae proprio il tagllo dal 
libretto, sutto sommeto ancora 
un no' troppo lettererio, gue
sts e riduee a pocbe occeskv 
ni Is poartbibta dl dare a foto 
dense di contenuto, spaafo e 
tutte pagina. 

Delle immacmi dl Berengo 
Gardin e dells Cerati non e'e 
ancora motto de dire. Sono 
state scattate nel corso dl me-
si e meai di lavoro e rlentra-
no nel claasico fllone totogra-
fico delte inchieeU Ulustrsts. 
II loro taglio. rinquadratura, 
la scelta senstbile dl angola-
zioni particolari pur aenaa 
cadere in assurdi e calUgrafi 
ci virtuoaismi che ancora tar-
peno le all a tanti fotografl. 
ne fanno una serrata e cal-
zante indagine fotograflca 

Le foto di Berengo Gardin 
in particolare sono tograndi-
te e soelte con raeternatica 
esattezxa per rendere un cli
me, uno stato d'ammo. un 
ambiente. L'unico appunto se
rin, trattandosi di un libro fo-
tograflco, e quello reUUivo al
ia coliocazione del noma del 
due fotografl nella Impegina-
zione dells copertina e del 
frontespixio. Le coaa potrebbe 
apperire benale ae non mo-
straaae tutto un retroterra di 
sottovalutazione del lavoro del 
fotografl. Bereneo Gardin e 
Carla Cerati, che hanno avol-
to tutto il lavoro, flgurano un 
po' come autori di aecondo 
piano. Insomms. ancora una 
volta, non si e avuto 11 corag-
gio dl lasciare fino to fondo 
la responsabilite a due foto
grafl per un lavoro del gene-
re. Mi pare dawero una in 
giusta e antistorica dlscrimi 
nazione. 

Storia 

Uno studio sui rapporti internazionali 
alia vigilia della seconda guerra mondiale 

L'estate del 1939 

II premier britannico Chamberlain dl ritorno da Monaco dopo I'incontro con Hitler 

Cbe la seconda guerra mon
diale non sia « scoppiata a co
me un tulmine a ciel sereno, 
che ad essa abbia portato un 
mtreccio complesso cU ragio-
m e di iatu econonuco-socia 
h e politici e opuiione larga 
mente accettata dalla storio-
gralia (yltre che dal buon sen 
so). La polemics condotta dal-
lo studiuso svizzero Waller 
Holer contro il filone storio-
graiico « revisionists a anglo-
sassone (Taylor, Hoggan) in 
questo libro di cui e use!la 
adesso i'edizione ttaliana — Lo 
scatenamento della seconda 
guerra mondtale — Uno stu
dio sul rapporti internazio
nali nell'estAte del 1939 — con 
documentl, Feltrinelh, Milano 
1969, pp. 548, L 1.80U - e dun-
que giustificata. 

Qual e infatti la tesl « revi-
siomsta a? In sostanza essa 
soatiene che littler non ten-
deva a soluziom belliche e 
non avrebbe progettato, ne 
scientemente preparato, la 
guerra: egli voleva far torna-
re la Germania nel novero 
delle grandi potenze median-
te la « revisione paclfica a del 
Trattato di Versailles. 

Polemizzando contro tale 
lmpoatazione. lHofer ha buon 
gioco nel dimostrare 1'uso 
dawero diamvolto che tanto 
rokonlano Taylor quantu (e 
ancor piu) lo statunitense an 
ti-rooeeveltiano Hoggan ban-
no fatto dei documentl (rl-
apettivamente In La ongini 
deUe aecofuta guerra montia* 
le o Oer aratpunaeee Kritg) 
per eccredltere la teal del « pe-
cifioo Hitlers 

P*r eaempio II Taylor trs-
scurs U tpiarto quadrienna-
le » del 1936 cbe impoato tut
te reconomia tedesca sulla 
guerra (previste entro quat-
tro anni) oe si preoccupa del 
fatto che il nazismo aveva co-
stmito in Oermania un ai-
atems totslmente mllitarlssa-

to (non soltanto dal punto 
dl vista economico, ma anche 
dal punto di vista sociale, 
ideologico, politico, orgamzza-
tivo): e cosl lo storico ai Ox
ford ha potuto appunto so 
stenere, esaminando f sul vuo-
to a la politica estera del Ter-
zo Reich, che scopo finale del 
nazismo sarebbe stato soltan 
to la « revisione di Versailles a 
da imporre « oiuffando » mol-
to, ma senza arrlvare alio 
scontro. La « revisione di Ver
sailles a viceversa, afferma 
I;justamente I'Hofer, non era 
0 scopo finale ma la prepa-

rwione tattica delle aggressio-
nt imperialists 

Cib premesso, va detto che 
il lavoro dellHofer e tutt'al-
tro cbe immune da pecche. La 
individuazione della responsa-
bilita di Hitler e del suo re
gime per lo t scatenamento a 
del conflitto. intanto, pub por-
tare ad f assolvere a le poten-
se occidentaH e I loro dfrigen-
tl conservatorl? 

Lo storico sviziero se la ca
va, a questo proposito, in mo
do sbrigativo. Certo. egli di
ce. ci fu molta debolezza nel 
confrontl delraggressore. ma 
tale debolezsa era dettata da 
un sincero desiderio di pace 
e sarebbe percib sbagHato 
mettere sullo stesso piano, ad 
eaempio, un guerrafondaio co-
mo Hitler ed un pacifista co
me Chamberlain. Ma 11 pro
blems non e queato. Non al 
tratta doe dl avere piu aim-

ritle e pit comprensione per 
oonservetori togleet cbe per 

I gersrcbl nszlatt II fatto e 
che la « debolezza » anglo-f ran 
ceat consent) flno alle estre-
me e fauli conseffuenae II dl-
spiegarsi del plant hitleriant dl 
aggreselone Ma poi. si trattb 
dawero e soltanto dl « debo
lezza a? O anche le class! dl-
rigentl delle potenze occiden
tal! avevano del piani politi
ci abbaatanza precis!? Qui ate 

il dUoUu londanienutle del li
bro ut'il Holer, Volendo assoi-
vcrtj egli e costretto aa b>o 
lare uu momento — 1'esiuLe 
del mm appunto — della vn-
si Internationale the oondu*i.e 
alia guerra, M!nza curarsi 
troppo uel prima -ed ignoran 
do uei tutto il poi. ferune? 
ferctiti irtoter, oare ad esfie-
re un antina/ista, e ancne ted 
tn nusura torse non uileno-
rej uii «antu»taunista a. b,d 
allora sosttene cna, dopo & 
u leauone a cu Monaco titfSbj, 
lnglesi e Irancesi (git inglesi, 
soprattutto) persero ogm tllu-
Sions sulle reali tntetiziont di 
timer, tecero di tutto per 
bloccarlo e per allearsi tuial-
mente anohe con 1UU6S con 
tro di liK. Ma venae invece il 
patto tedesco - sovteuco di non 
aggressione dell'agosto liKAl, e 
baler ebbe «disco verde a: 
per cut il maggtor responsa-
bile della seconoa guerra mon
diale, dopo Hitler, sarebbe 
Stalin. 

Su quel patto, si pub ra 
gionevuimente discutere, cer
to: puo darsi, ad esempio, per 
accennare aoltanto ad un pro-
blema, che tl guadagno dl tem
po e di spaxio ottenuto dal-
IURSS (che probabilmente 
compl un errore di soprava 
lutaaione delle capacite difen 
stve della Poloiua e della po-
tenza militare Irancese) si aia 
nvelato, in ultima anallai, me 
no importante (torse anche 
molto meno unportante) di 
quanto si ntenesse, dsto il 

ftreclpiUre degb awenunenti 
laggreasione oaaista all TOSS 

comlncib ne) giugno ia«i>i 
e certe motivssioni allora ad-
dotte, a aua giusUficasione an
che in seno si movimento oc-
mumsta intemasionale (nel 
documentl riporUU dailHofer 
si vedano alcuni scritt* di Wil-
helm Pteck e Walter Dlbrtcht) 
non aonaiono dawero convin-
centt." 

Restano, perb, alcuru latti. 
Fra gli altn: 1) come I'Ho
fer ammette, Hitler non vole 
va colpire i auoi avversari in-
sieme, ma HquidarU separata-
mente: poteva, dunque, attac-
care ad est o ad ovest; 2) 
fino a Monaco, la politica 
franco-inglese aveva con evt-
denza incora^giato Hitler ad 
agtre ad est. vedendo nel na
zismo anche un utile «ba-
luardoa antibolscevico; 3) cer 
to, pure dopo Monaco una 
alleanza fra URSS Francia a 
Inghilterra, avrebbe potuto 
ancora impedire il conflitto 
o battere I'aggressore: ma 
quando a tale alleanza si ten-
tb di pervemre. Inghilterra e 
Francia si dimostrarono ben 
poco disposte a concluderla: 
basti, fra 1 altro, ricordare 11 
famoso episodio, che I'Hofer 
Invece ignore, della missions 
militare franco-inglese, forma 
ta da plenipotenslari prlvi di 
qualsiasi effettivo potere, che 
ne) momento imciale della 
crisi alia vlgtlia dell'attacco 
naxista (estate i93S) arnvd 
nelltTRSS, dopo un lungo 
viaggio su un veechio «car
go a con ben sedic: giorni dl 
rltsrdo; 4) la «srana guer 
raa aull'immobile cronte oc 
ctdentale del settembre 193ft 
Inverno 1940 e, per con verso, 
le spedlaioni progettste dagli 
anglo-franoesi in aluto della 
Finlandla. contro I1JRSS. indi 
carono succeaatvamente che la 
veochia ides dl venire s pstti 
con 11 nazismo, dandogll am
pia llberta di movimento ad 
est, non era stata abbandona-
ta neanche dopo l'aggressic-
ne alia Polbnla. 

I problemi ci sono dunque. 
e molt! di easl devono enco
re esaere compiutamente 
chtariti; ma certo non sono 
coal sempllcl come I'Hofer 
vorrebbe. 

Mario Ronchi 

Program mi Rai-Tv 

Televisione 1 
1 t » COftSO Dl ISXaLfSC 
1 M I 10 COMMO, TV COMSill 

La naVica cerate ee aeearaa sWnciveiiae *i occuee aeel eel 
lletanl • eelle cravetla 

114* TfLCCIOffNALE 
17JS IL TEATfllMO OCL C40VCDI' 
17 , * TtLtOrOStHALt 
1/,45 LA TV OCI RAGAZZI 

a) Saaria dl ana cits gee; b) Vleseji sa •**»• Kopa 
11/45 QUATTIIOCTACIONI 

Uee case, see we'lsela 
19.1S ANTOL0OIA Dl SAFER E 

PrefMI m eieaasaalatl; Bismarca 
1»^J TIX£G*OftNAL£ SPOUT, C I W I M I W Iteliana, Oeei al P»r-

MM TCLIGIOslNALt 
t\M UM P A D * * , UN BAMBINO 

Tefafftai. TsesjiNi dl Anileto Mkezi i . Scemgelelwra di Peeie 
aHM, fjlvle SHwael e Latei P»r«lil. Reaia dl Uriel Perelli. 
I I aaaaflaH raccaeae la vfcewea dl una famlsUa caisereM emi-
•rata eelle Baaaa PtaaMnt***- AHrawerte HanaUai dal rap-
parti tra M eeere e N see bemeiae «U eetori ItHendam dMcri-
vare I r ise i HI Ire ell immlerati • II neeve ambtento 

tlM TRIBUMA POLITICA 
DaestlNs tra OC, PSI, PSIUP, POIUM 

X M i TELEGNNtNALK 

Televisione 2' 
ItM TELEGIOflNALE 
21.1S BAOA COME PARLI 

Peiiiiaaipe e eetmi preiantato da Eiuo Tortor* 
n,\% ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

Ha labia una nuova serle dalla rubric* cursta da Giulie M»c-
chi. I arabUml delie cifia Mranno uno dal temi fondamentali 
di questa neeva ateelen*. Si comlncia da Nepoll, dalle M M 
vicenea odlllzie e di c!6 che accada nal sua sortesuolo 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
I t , 13, 1$, 17. M, a ; 4 Corso dl 
lingua francos*; *M Mattutl-
no ntusicelo; 7,1t Musics stop; 
7,41 lori al Parlemanto; I J t Le 
canton! del martin*; 9 I nostri 
figll; 1M Colonna musicalo; 
1945 La Radio por lo Scuolo; 
19JS Lo oro della musks; 11 
Perche I clnesl mangiano con 
lo baccnett*?; t l . l t Utm voce 
per vol; 1I4S Contreepunto; 
12,31 Si o no; 12,3* Letter* sper-
to; 12/42 Punto o virgole; 12^3 
Giorno per giorno; 13,15 La cor
rida; 14 Traimistioni rogionall; 
14̂ 45 Zlbeldene itelieno; 15,1* 
ZleeMono Itsllano; 15/45 I no
stri tuccosti; 14 Programme per 
1 ragezzi; UM Merldiano dl 
Roma; 17J5 Por vol giovanl; 
19,13 II emere dl santl; 19,30 
Luna-eark; 29,15 Peglno de opo-
rotto; 21 Concerto del premiott 
all*VIII Concorso nulonalo d| 
vMIno; 21^9 Parllomo dl spot-
tacolo; 21J9 Intsrvallo musica
lo; 22 Tribuna politico; 23 Oggi 
al Parlamento. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 4,30, 
7,30,1,39, 9,39, 19^9, 11,30. 12,15, 
13,33. 14^9. 15.39, 14J0. 17,30, 
1949, 1940, 22, 24; 4 Prima di 
cominciaro; 7,43 BlUardino a 
tompo dl musics; 9,13 Buon 
viaggio; 1,19 Pari * dlsparl; 
9,49 Signori I'orchottra; 9^5 Co-
mo o porch*; 9,15 Romantka; 
9/49 Intorludio; 19 Un'avvontur* 

a Budapost; 10,17 Improvvlso; 
19,49 Chlomate Roma 3131; 
12^9 Trasmlssioni rogionall; 
13 II vostro amlco Glno Corvi; 
13,3J Milloglri; 14 Canzonisslme 
1949; 14J5 Juka box; 14,45 No-
vll4 diicografich*; 15 La r i i u -
gna dol disco; 15,19 Appunto-
monto con Chorwbinl; 1545 Ruo-
to * motorl; 15J4 Tro mlnuti 
por t * : 14 PomoHdlana; 1745 
Class* tmlcm; 19 Apoiitlvo In 
musk*; 19,55 Sui nostri m*r-
cati; 19 Un cantanto tra la fol
ia; 1943 SI o no; 19,59 Punto o 
virgola; 2941 Fuorigloco; 29,11 
Arclroma; 21 Italia eh* lovers; 
21,19 Gll ogolstl; 22,19 Amore o 
melodramma; 22/49 Appuntamon-
to con Nunzio Rotondo; 23 Cro-
nacho dol Meizoglorno; 23,10 
Concorso Unci* por canzonl nuo
va; 23,49 Dal V Canalo doll* PI-
todlffusiono: Muska loggora. 

TERIO 

Or* 19 Concerto di oportura; 
11,15 I Quartotti por archi di 
Franz Schubert; 12 Taitier*; 
1249 Clvllt* ttrumcntal* Italia
ns; 13 Intermezzo; 1345 Voci di 
leri o di oggi; 1449 II disco In 
vetrina; 15,39 Concerto dol so
prano Iran* Oliver; 14,15 vY. A. 
Mozart; 1449 Muskhe Italian* 
d'oggl; 17 Le opinion! degll al
tri; 1745 L'sllogro Monsieur da 
Paris; 17,49 Jszz oggi; 19 rk~ 
tizie del terzo; 19,15 Ouadrsnt* 
economico; 19,30 Corso dl storia 
del teatro; 19,45 Arabella. Al 
termine: II Glornal* dol Terzo. 

VI SEGNALIAMO: La suoccra, commedla di Publlo Terenzio 
Afro (Radio 3° or* 19,39) — La tratmission* appartien* al ciclo 
dell* storia dol toatro, curato da Luciano Codignola. Regis dl Gia-
conw Colli. 

Contro 
canale 

LA PAURA DEI METAI MKC 
CANICI - leri sera la R4/TV' 
e xtata costretia ad una iHtzutti-
va astolutamente eccezionale: 
mandare in onda sal primo ca
nale una lunahis.11 ma edizione 
straordinaria di Notizie del la
voro e dell'economia. interamrn 
te dedicata alle lotte ehe slanno 
conducendo i i*eialmeccanic\. 
Coaa ancora piu straordtnaria. 
non at e assistito alia conmte 
ta sUlata di «pareri > tecniei 
espressi a tavolino. bensi ad una 
esposiziane dkretta delle rapumi 
dHlo lotte colte attraverso un 
rapido montaggio di interviste di 
operai dml Nord e del Mezzoavur-
no; e completata da una tavola 
rotonda con i dtrioenti delle tre 
oroanizzazioni sindacali di cate-
aorta. FIOU-CGIL. FIM&SL e 
VILM, Per la prima volta. for-
se. una serie di periid sul mom-
do del lavoro .sono entrate nelle 
case di mil'toni di italiam attra
verso i teletehermi. senza di-
storsioni e con una certa am-
piezza: un awenimento. dunque. 
positive, llo tanto piu posittvo 
in quanto la raoione di questa 
mprovvisa apertura va ricerca-
ta nella lotto stessa dei metal-
meccaniei che proprio ogai — 
come diciamo in altra parte del 
a'tornale — hanno deciso di in
vestire della loro protesta la 
RAI-TV con una serie di mani-
festazioni (che hanno trovato 
pronta eco fra i dipendenti delta 
stessa RAI) di eccezionale por-
tata. 

La battaalia iniiiata dai me-
talmeccanici. dunque. ha avuto 
una prima reazione di salutare 
paura fra i dirigenti della RAI-
TV. finalmente costretti a pren-
dere atto in qualche modo della 
realtd del paese. Anche »« rcsta 
chiaro — come e apparso con 
straordinaria evidenza dai pro
blemi appena accennati ieri sera 
— che I'edizione straordinaria 
del consueto notiziario pomert 
diano e poco men che nulla ri-
spetto a quel che la RAI-TV 
deve fare e rispetto a cid che 
chiedono — interpretando del 
resto una esigenza di tutti i la-
voratori italiani — i metalmec-
canici in lotta. 

LA SCUOLA DBGL1 ALTRI -
E' iniziata una inchiesta sulla 
scuola (sfortunatamente dedica
ta soltanto alia scuola degli al
tri. come afferma lo stesso titu-
lo) che prometle di essere di un 
certo interesse, quanto meno sul 
piano informativo. L'inchiesta, 
che dovrebbe spaziare su dcu 
ne nazioni europee, americane e 
del terzo mondo, e condotta da 
Craveri e Gras. i quali nel cor
so della prima serata hanno di-
mostrato di avere individuato i 
nodi deali interrogativi princi-
paii. L'intera puntata e stata la 
premessa metodologica. assai 
difficile da giudicare fin quan
do essa non verrd verificata alia 
luce delle sinaole applicaziont. 
Una cosa tuttavia appare certa: 
che. se anche il discorso e ri-
volto esclusivamente alia scuoln 
di altri paesi, U lelespettatore 
tende costanlemente a cer care 
un confronto con la tituazione 
italiana: ma questo raffronin 
manca; 6 mancato perftno nella 
elencczione delle stalistiche glo-
bali. Quali paure e quali cen
sure hanno costretto a questo m-
credibile silenzio in una trasmis-
sione che. se non andiamo erra
ti, si rivolge ad un pubbhen 
italiano? 

vice 

Puoi dare 
una mono 
all'Unitee? 

i aiutarel 
il tuo 
giornale? 

Qu*tto 4 II tuo giornal* P*rch4 part* con I* 
tua libera voce, difende i tuoi intoroui. tl 
batt* per le toe id** tocialiate. M*. topraHut. 
to. perch* diviene tempr* piu fort* o diHuao 
quanto pio tu ti impogni nel renderio tale. 
Aumontar* la diffusion* * il pr*ttigio dei-
I'UNITA 4 quindi nell* tu* powibiliU. noH* 
tu* cap*eit4 di renderio uno ttrtfmento di 
penetration* politica ancor pio offkac* * 
puntual*. 

I'iniziativa di lanciar* in un modo nuovo, dt 
man*. I* campagna per gli abbonamtnti 1970 
naac* proprio da quett* comidfrazioni. Val* 
a dire daH'eaigenza di M M T ikun — in vi*t* 
delle elezioni di primav*r* — eh* I'UNITA' 
pofsa giung*re ovunqu*. mediant* un con
trol lo capillar* doll* aua ret* di diffution*. 

Parch* • modo nuovo •? Chiodiamo *d ognl 
compagno di diveniar* un «collaborator* • 
deM'UNITA". dedkando a questo lavoro U tempo 
llbero (poco o molto) ch* pons *v*r* a dbpe-
fiiion*. 51 tratta. In aostanzat 

1) di awicinar* 1 tettori par faad 
concvor* • loro wjoqorimonri 
coniigli, osservazioni (e per 
questo vi tare on apposHo que-
stionario); 

2) cfi controtlere In toco te diffe* 
sione. segnalendcti dove 9 ©tor-
nal* non errtva e dove nveea 
pu6 e dove arrlvare; 

3) di procorare rtoovi abbonamon* 
l i ; di f*rci sepere torn* e dove 
± pottibil* ottenere piO ebbo-
nati. 

Un lavoro politico, dunquo, * rnskm* ore*-
nizzativo. Al fin* di cottituir*. n*l piu brev* 
tompo powibll*. un* tin* trama dt collaborator! 
organlcl dall'UNITA* su tyfto II rorHtorio »*• 
zionol*. 

1 compagni che vogliono collaboraro con git • Amici dell'UNITA'», *v*ndo qoaich* ore 
el giorno — o qudlch* giorno alia ssttiman* — da matter* * dispotizioo* del giorn*!*, 
iono pregafi di riempire il tcguont* modulo ed inviarlo, in one busta, ell* rodazton* 
deM'UNITA' • via dei Taurini, 19 . 00185 - Roma. 
NOME E COGNOME . • 
IN0I9IZZO . 
ETA' • 
PnOFESSIONE -1 • 11 1 ~ 1 • • 
QUALI 0*E AVETE LIIERJ ? . 
QUALI GIO*N| ALLA SEHIMANA 7 _ _ _ - _ _ _ _ - _ - _ - - - - _ — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POSSEDETE UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE ? . „ . „ — — — , I 

I QUALE LOCALITA* SIETE IN GRAOO Dl COHHKS? 

I Abbiamo bi&ogio di cominciare sutxto * dt e«er* in tanii Vi cerchwemo *i ptO pretto 
e stabiliremo intieme il lavoro da svotger*. Per quesio vi preghiamo anche dt sC"v*rci, | 
mctivandoci i v«tri tuggsrirnftnti * I* voitr* opmiont in meritQ * qu*ita imztattva In -
Questo caso. allegata alia letter* il tagliando. I 
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