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Economia 

II ruolo 
del salario 

nei conflitti 
di classe 

Un'inchiesta di Renzo Stefanelli 
sal rapporto fra strutture econo-
mico - sociali e salari in Italia 
Una cerU sinistra, esterna 

•J movimento operaio, cer-
«a nei suoi acritti di ridur-
re a talario l'intero unjver-
•o dell* rivendicazione ope
raia. Renzo Stefanelli, col 
suo ultimo libro (1), corn-
pie l'operazione inversa di-
latando il concetto di sala
rio fino a comprendervi Tin-
sieme del rapporti sociali. 
A chi affertna cbe «il sala
rio e tutto >, Stefanelli seni
ors controbattere: < tutto 
e salario >. 

Tale rovesciamento rende 
possibile e utile un con-
fronto tra due visioni oppo-
ste del salario, speculari 
l'una rispetto all'altra, e 
ambedue non conventional!. 
La prima, discutibile e di-
scussa, teorizza una € par-
zialita operaia > del salario 
e, negando ogni apparenta-
mento con il sindacalismo 
anglosaaaone del more and 
more (piu e piu), punta su 
* una cuida politics della 
lotta salariale ». La seconds 
vUione individua invece la 
« globalita sociale > del sa
lario e, superando l'angusta 
identiflcazione vertenziale 
fra salario e busta-paga, 
punta su una strategia sin-
dacale che risalga • a mon-
te» della retribuzione. 

E* fondata la tesi del sa
lario come freccia con cui 
colpire oggi il capitalismo, 
il quale ne amroette la di-
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namica ma solo entro certl 
limiti? Stefanelli risponde 
che, oggi piu di ieri, la ca
rted di quella freccia dipen-
de dall'ampiezza e dalla 
robustezza dell'arco rivendi-
cativo su cui innestarla. 
Insomma, non bisogna con-
fondere il proiettile con 
l'arma. 

In cid stanno anche, a no-
stro awiso, due modi anti-
teticl di concepire il con-
flitto sul salario come fatto 
politico centrale dei rap
porti di classe. Antitetici 
perche partono dall'analogo 
intento di «rifare i conti 
del salario per rifare i con
ti con lo Stato capitalist!-
co » (vedi le conclusioni del 
libro), ma poi propongono: 
di impegnare «sul salario 
operaio una lotta politica 
generate in grado di copri-
re tutta la traiettoria che 
dalla fabbrica alia societa 
flno alio Stato, porta la mi-
naccia di sovversione nei 
cuore del sistema > (come 
sostiene Contropiano, chec-
che cid significhi); oppure, 
come seme Stefanelli, di 
n portare l'attacco diretta-
mente suite modifiche gene
ral! di quei nessi su cui d 
costruito l'intero rapporto 
fra capitate e lavoro >, con-
aiderando «il conflitto sala
riale come un momento di 
guerriglia sociale che pre-
para e sorregge ogni scon-
tro pitt generate per supe-
rare il capitalismo». 

L'assunto da cui parte il 
libro e aderente a questa 
impostazione: < La lotta per 
il salario diretto — sottoli-
nea Stefanelli — e ancora 
piocola cosa, e labile >. Sem-
brerebbe un concetto che il 
movimento operaio italiano 
ha gii ben presente, ed e 
vero, ma in realta solo da 

Kco e stata ingaggiata la 
ttaglia sul salario indiret-

to, da parte del movimento 
aindacale. (Siamo sinceri: i 
lavoratori occupati non ave-
vano mai scioperato per le 
pensioni perche le pensioni 
non erano mai state viste 
nitidamente come salario). 

St pud affermare che, sub 
J* « globalita » del salario, 
C'era una consapevolezza 
tooriea ma una incoerenza rtica- Net lontano 1957, 

una inchiesta non meno 
importante di questa (11 so-
I*ru> fa Itntkt, Editor! Riu-
niti), Pavolini e Spriano 
eonciudevano: « Non e pos-
srbUe impostare il proble-
ma della retribuzione aenza 
porre contemporaneamente 
le grand! question! decisive 
della societa italiana •. Git. 
Ma, per tsempio, soltanto 
adessc sta partendo un'axio-
m m*l front* fiscal*, cioe 
fttfja quota di salario pre-

&U oallo Stato a redistri-
L. at capitals; vala a 

dire, su una questione gran-
de, decisiva ed esplosiva. 

Qual e dunque la novita 
che il libro di Stefanelli in
troduce nelle indagini sul 
salario? E* la capacita di 
vedere una componente re-
tributiva anche laddove la 
si trascura o la si ignora; e, 
su questo terreno, cbe e 
quello odierno e prossimo 
deIJa CGIL, del movimento 
sindacalc, cogliere comples-
sivamente il rapporto fra 
salari e strutture economico-
sociali, «un rapporto net 
quale i salari appaiono, di 
volta in volta, come risul-
tato e come agente del pro-
cesso >, come manifestazio-
ne e come chiave dei rap
porti di forza. Proprio in 
questo ambito, Stefanelli 
pu6 ad esempio porre in ri-
salto che «il rapporto vera-
mente diretto non e salari-
prezzi ma salari-profJtti». 

Le pagine piu efficaci di 
questa inchiesta sono quelle 
dedicate a tutto cid che e 
sottosalario: il furto sui con-
tributi assicurativi (oltre 
300 miliardi 1'anno); il man-
cato adeguamento degli as-
segni familiari e delt'inden-
nita di disoccupazione at-
l'indice dei prezzi (600 mi
liardi sottratti); la mezza 
paga con la quale si sfrut-
tano i giovani con la scusa 
di addestrarli (700 miliardi 
fregati); la piaga sociale 
del lavoro a domiciHo, che 
abbassa in modo incalcolabl-
le i) livello e la maaga dei 
salari. Di grande attualita 1 
due capitoli che denoncia-
no que] tipico meccanismo 
attraverso cui, con l'infla-
zione « strisciante •, viene 
rimangiato dat capitate un 
aumento del salari e viene 
cos) ammortuzata anche la 
spinta tecnologica che ne 
deriverebbe; e quell'altro 
meccanismo, piu vistoso in 
Italia, attraverso il quale 
subiscono un «saccheggio 
statale > sia il salario diret
to, soprattutto con le impo-
ste indirette, sia il salario 
indiretto, con la manipola-
zione previdenziale che non 
e ancora cessata (vedansi i 
dissesti ENPAS e INAM). 

E qui si e gia entrati — 
diciamo — net catnpo del 
quasi'Salario. Ma e'e anche 
un capitolo sul non-salario. 
Insieme ai confront! inter-
nazionali sui livelli retribu-
tivi, da cui salta sempre 
fuori che 1'Italia e in coda 
fra i paesi industriali, mol-
ta attenzione vien data al 
peso particolare dell'espor-
tazione dall'Italia di brae-
cia e di merci (e di banco-
note), che costituiscono al* 
trettanti mezzi coi quali se* 
condo Stefanelli il capitali
smo elude la spinta salaria
le come fattore di trasfor-
mazione economica delle 
tecnologie, dei consumi, e 
dell'occupazione. 

Questa interpretazione e-
sprime bene l'ottica econo
mica classista attraverso la 
quale Stefanelli guarda il 
salario: le campagne come 
«ghetto verde» delle pa-
fine; le sperequazioni retri
butive zonali e settoriali 
come garanzia del saggio 
medio di profitto e di uni-
ficazione nei mercato del la
voro; lo < sventagliamento » 
delle scale di qualifica co
me svalutazione del tempo 
di lavoro. Su questo punto, 
Stefanelli prospetta un in* 
dirizzo che da sbocchi va-
lidi all'attuale spinta verso 
aumenti uguali per tuttl, e 
da ne) con tempo una rispo-
sta efficace all'agitazione 
massimaliata per un t sala
rio sociale sganciato da tut
to >. Stefanelli dice: * Biso
gna andare verso una riva-
lutazione del tempo di la
voro come componente pri-
maria del salario globale >. 
II che signifies qualcosa di 
piu di una semplice riva-
lutazione della paga-base, e 
qualcosa di diverso dall'uto-
pia salariale egualitaria. Ta* 
le indicazione, che a'incon-
tra con quanto viene dibat-
tendo il sindacato nei vivo 
dell'odierna battagtia per t 
contratti, corrisponde felice-
mente alia concezione socia
le che Renzo Stefanelli ha 
del salario e che gli fa scrl-
vere. non paradossalmente: 
«It rifluto della merciflca-
zione del lavoro e condizio-
ne essenziale per la piena 
valorizzazione economica del 
lavoratore». 

AHt Accern«ro 
(1) Inchbtta tui talari. Da 

Donate, Ban 1MB, pagg. 1*. 
Lira 1.000. 

Filosofia 
U pubblicaziono degli atti del convegno ttmutoti • Roggio Emilia 
n%\ decennala della morte del filosofo 

II marxismo nella 
ricerca di Banf i 

La ragione come metodo e come funzione materiali-
stica - Discontinnita e «« cattivo storicismo » - /! nuovo 
orizzonte teorico dei « rapporti sociali di produzione » 

Programmi Rai-Tv 

Che il marxismo lnsorga co
me feconaa discontmuita nei 
sapere cristiano-borghese sem-
bra oggi tin dato acquisito. 
La filosofia classics tedesca, 
per intendercl, nsl momento 
in eul viene ereditata, secon-
do la metafora engelsiana. da) 

Kroletariato non viene piu rea 
zzata in quanto filosofia. ma 

piuttosto sconnessa dal cam 
DO ideologico in cui e insorta 
e fatta rifluire nsll'ortzzonte 
teorico determinato cuUla no-
done di «rapport] social! di 
produzione» (si confront! in 
proposito la argomentazione 
persuasiva di Lucio ColletM 
nella seconda parte del suo 
11 marxismo e Hegel. Later-

za, 1969) dove perde proprio 
quei connotati speculativi, di 
sapere autosufficiente. che ne 
facevaoo appunto la filo$ofta. 

Nella generale ripresa a'in-
teressi per il marxismo teo
rico di questi ultimi anni 
(una ripresa che ha dimostra-
to. non a caso, come Vimpasse 
fosse tutt'altro che squisita-
mente teoretica) tale consa
pevolezza e stata variamente 
presente. Si badi che la con
sapevolezza della radicale ete-
rogeneita del marxismo alia 
tradizione speculativa non e 
affatto scontata nella storia 
del marxismo europeo: l'esem-
pio a contrario piu illustre, 
in proposito. e proprio quel-

Mostre 

Presentata a Roma un'antologia 
S r̂afica del maestro francese 

La lezione cubista 
di Georges Braque 

E' un momento di dtscreta fortuna per la graflca. Gli 
auton ricevono molte commission! di litografie, acquaforti 
e serigraiie. Vecchie stamperie si rinnovano e nuove stam-
perie-gallerie aprono I battentl. Nascono imprese editorial! 
per la grafica che raggiungono sia i tradizionali 75-100 colle-
zionisti e sia 1! pubblico delle iibrerie. Un certo numero di 
autori, ben sostenuti dal mercato, incide stampe che hanno 
quotazionl stabili e in calcolato rialzo ma la gran parte degli 
autori produce a due, tre e moltt prezzi secondo gli umori 
e le necessita economiche propria e dei mercanti. Numerose 
iniziative sono prese da rotocalcbJ, da privatissimi corrieri 
a domiciHo e da editor! che spacciano tirature industriali 
per stampe d'arte a mano. 

Dietro tale fortuna e'e slcuramanle <a pubMUo nuovo • 
reale: ci sono alcune istanze culturtM ft"jafjtti oaJaOii riscHJoai 
di buon investimento Nei suo itMleme la fortuna della 
grafica si delinea piu come un grosso fenomeno di consumo 

che di cultura. Ci sono pol numerosi artist! dl sinistra, centri 
e Comuni democratici che danno vita a iniziative granche 
per un pubblico nuovo e popolare con serieta culturale e dl 
mercato. Altri artisti ancora preferiscono il lavoro politl-
cizzato di gruppo e stampano, con tecniche vecchie e nuo-
vissime, grafica, manlfesti, collages fotografici, opuscoli figu-
rati e scritti che costano poco o nulla e quasi sempre di 
buona qualita plastlca. 

E' possibile che la grafica dl questi gruppl raggiunga 
la stessa fortuna della grafica di mercato. Un"alternativa 
alia grafica di mercato potrebbe venire da una produzione 
graflca, di contenuti e forme nuove, strettamente legata alia 
sinistra operaia, al slndacatl, al movimento studentesco. ai 
centri e ai Comuni democratici 1 quali, in questo campo, 
sono ben lontani dall'aver impiegato le loro migliorl forze 
tecniche e cultural!. 

Per tutti questi motivi assal sommariamente elencatl, la 
attivita graflca, vuoi dl mercato vuoi di formule produttive 
nuove, va acquistando importanza nella vita artistica italiana 
e merita dl essere seguita attentamente. Qui a Roma, ad 
apertura dl staglone, va segnalata la mostra dl opere grafiche 
di Georges Braque allestita alia galleria «II gabbiano». Le 
cinquanta fra litografie e acquaforti In bianco e nero e a 
colori, sono in gran parte datate tra il 1950 e il 1963 anno 
della morte del maestro cubista francese a Parigl. II motivo 
plastico che piu rtcorre in questi fogli e quello degli uccelll 
che fu variato lnnumerevoli volte da Braque e con inesau-
ribile fantasia decorativa. 

Sia gli amatori sia gli attuali mercanti dl graflca do-
vrebbero guardare queste stampe e meditare innanzltutto 
sull'onesta assoluta del mestiere pittorico che sostiene la 
fantasia dl Braque resa sempre con purezza da! tecnicl 
stampatorl. Sono fogli limpidi, senza truccht, tirati In gran 
parte alia perfezione. I valon plastici del segno e del colore 
tipici di Braque splendono nella loro qualita ridente e co-
struttiva. Quando Braque dtsegnava queste forme di uccelll 

distesi nei cielo come una concreta visions dl liberta e di 
gioia, 11 cubismo era certo un'esperienza lontana, primitiva, 
come un seme ormal nascosto dalla foresta da esso cresciuta. 
Ma non credo che Braque avrebbe potuto «ridurre» emble-
matlcamente l'oggettlvita a quest) pochi segnl — al llmlte 
della carta da giuoco — sense la formldabile riorganizzasione [ 
costruttivs data dal cubismo alio sguardo sul mondo e > 
sense la salutare pulisia fatta, pure dal cubismo. dei troppi 
tocchlalis letterari, naturalisticl, mitid e ideologicizsanti 
carl alio sguardo della traditions plttorlca francese. 

L'economia e la asplenia dat mezzi plastici sono una 
cow sola nella grafica di Braque (in molte stampe, forse piii 
che nelle pitture degli steasi anni con i motivi degli uccelll, 
delle marine e delle nature morte). Braque * disegnatore 
di grande probita, un coatruttore senza capricclo, un fans-
tico della forma In quanto potenza organiszatrice della mente 
umana rispetto alia nature. Questa presence ordinatrice dells 
mente nella vita si ritrova quasi in ogni foglio: la stabilita 
costruttrice • aaslcurata da un penslero che sembra come 
graffito felicemente aulla fluidita cosmic* del color! della 
vita. Tiptoe in questo aenao k l'lmmagine dell'animale volants 
Ml cielo: immaglne flssa ma sulla quale segno e colore di 
Braque lnvitano la nostra immaglnasione a soorrere come 
un pittore antico avrebbe fatto sul motivo della Madonna col 
bambino della tradizione crtstlana. 

Dario Micacchi 

lo di Lukacs (ma anche quel
lo del versanti storicistico). 
In Italia essa si e venuta af-
fermando di recent* lungo 
una linea che va da Delia 
Volpe a Colletti e cbe ha ri-
tenuto di poter emblematiz-
zare la discontinuita (in mo
do alquanto riduttivo) nei rap
porto Marx - Hegel. Altrove. 
come m Francia. e stata riaf-
fermata in un contesto diver
so: Althusser ha proposto le 
nozioni di « campo teorico » 
e. soprattutto, di « rottura epi-
stemologica » secondo una li
nea sensibile per un verso al
io ricerche di filosofia della 
scienza di un Bachelard e, 
per 1'altro, alle sollecitazioni 
strufturalistiche. 

Non pu6 stupire, crediamo, 
che il problems venga ripro-
posto come centrale anche 
dalla lettura degli atti del 
convegno tenutosi a Reggio 
Emilia nei maggio del 1967 
per il decennale della morte 
di Antonio Banfi (Antonio 
Banft e il pensiero contempo-
raneo. La Nuova Italia 1969 
pp. 518 L. 4000). 

Se un rilievo dovesse esse
re fatto ora all'insieme del 
convegno (del quale d'altro 
canto si e parlato a lungo 
su queste colonne) proprio 
questo bisognerebbe dire: che 
la ricognizione del marxismo 
banfiano — che e un Indlce 
sensibilissimo di quella zona 
nevralgica nella quale il si-
stema culturale borghese vie
ne sottoposto a tension! in-
sostenibili — si e fin troppo 
preoccupata di delin?are I'iti-
nerario di un continuum spe-
culativo. Al razionalismo cri-
tico (alia legge razionale di 
soluzione dell'esperienza, del
la realta) spetterebbe, in que
sto continuum, la funzione di 
garantire metodologicamente 11 
marxismo. mentre quest'ultl-
mo sarebbe il luogo metodi-
co della inserztone nella tra-
ma del reale della operative 
ta razionale. dal sapere, del
la cultura (11 marxismo co
me « teoria dell "universale au-
tocostruzione del mondo urns-
no », dice a volte hegeliana-
mente Banfi). 

Questa ipotesl lntorno al 
marxismo banfiano colnvolge 
del res to una zona assal am-

ftia dalla cultura filosofica ita-
lana. In modo esemplare, in-

fatti. essa prospetta un cln-
contron tra fenomenologia e 
marxismo che, per dlrla con 
una citazione cut ha rlcorso 
nella sua relazlone 41 profes
sor Enzo Paci, permette dl 
«tradurre storicamsnte l'epo-
cM in volonta rivoluzionaria » 
(qui 11 rovesciamento della 
prassl e soltanto speculativo). 

Esiste invece, per il Banfi 
marxista, un momento dl di
scontinuita rispetto al pro
prio passato filosofico (di di
scontinuita strategics, non tat-
tlca, o, se si vuole, teoretica, 
non — banalmente — ttorica): 
questo momento lo sottrae al
le interpretaziortf possiblli ad 
opera del «cattivo storicismo* 
secondo il duplies modello 
della « prowldenziallta » e del
ta « serialita inalfferente ». per 
adoperare parole sue. 

Nello scntto « La mia espe-
rienza filosofica» posto in 
apertura della raccolta sanso-
nlana La ricerca della realta 
(si tratta di uno scritto ri-
salente al 1955), Banfi rlesa-
mina la questione della mate-
rialita nei marxismo con uno 
spunto teoretico che risulte-
rebbe incomprensibile a chi 
si collocasse in una prospet-
tiva diveraa da quella che *b-
biamo accennato all'inizio. 

Non soltanto, dice Banfi, 11 
« richiamo alia naturalita» e 
«uno dei momenti piu inte-
ressanti del marxismo», ma 
« il concetto di natura nei ma-
terialismo dialettico rlsale, al 
di la del vitalismo romantico 
e del teleologismo Uluministi-
co, all'impostazione vigorosa 
e precisa del razionalismo se-
centesco; non tuttavia per ar-
restarvisi dogmaticamente, ma 
« per svolgere criticamente il 
momento di razionalita in es
so contenuto», E' questa de-
finlzione della ragione In ter
mini di funzione materialist!-
ca che imprime un carattere 
radicalmente diverso al cam
po teorico del razionalismo 
critico e sottrae la teoria del
la ragione banfiana alia sor-
te della riduzione metodolo-
glca cui non pud sottrarst, 
per esempio, uno degli ante-
cedenti speculativi del razio
nalismo critico, il cosiddetto 
trascendentalismo dei neokan-
tianl di Marburgo (la scuola 
filosofica di Cohen e Natorp, 
fiorita tra la fine dell'Otto-
cento e i primi del Novecen-
to), E' anche questo il mo
tivo per cui Banfi torna in-
cessantemente flno all "ultimo 
a leggore Kant. 

Si possono vedere ora l due 
volumi di Eseeesi « Mtur* 
kantiane pubblicati dall'edlto-
re Argalia (pp. 442-390, L. 3900-
3800): si tratta proprio di de-
finire il passaggio dalla ragio
ne come principlo metodico 
di soluzione deU'esperiensa in 
una tramtt dl rapporti forma-
U alia ragione come funzione 
dl quell'ente naturale oeneri-
co che, dice Marx, * 1'uomo. 

In uno degli intsrventl piu 
acuti che siano statl pronun-
ciati al convegno di Reggio 
(Banfi e Vumanismo di Fear-
bach), Aldo Zanardo faceva 
riferlmento proprio alia que
stions della lstansm materla-
llstlca come cnuc o pietra dl 
aorsanps della prima faae del 

marxismo banfiano. In realta 
11 problems investe 1'insieme 
della ricerca marxista in Ban
fi, all'intemo della quale i re-
sidui speculativi non vengono 
sempre risolti con la lucidi-
ta che abbiamo visto. Tra la 
ragione come metodo e la ra
gione come funzione materia-
listica il ponte (o il discri-
mine) e costituito dal proces-
so lavorativo come strutture 
soclo-naturale, ossia come tra
ms del rapporto fra l'uomo 
e l'uomo e fra l'uomo e la 
natura, come embrione, in so-
stanza. del • rapporto sociale 
di produzione*. Da questo 
punto, crediamo, 41 discorso 
su Banfi pud essere ripreso 
investendo in particolare quel 
complesso di question* che 
gravitano intorno alia sua de-
finizione del marxismo come 
ideologia (11 « sapersi del pro-
letariato come classe »). 

Franco Oftolenghi 

Riviste 

L' esame 
eil 

censo 
L'insufficienza e la parados-

salita dell'esame (e, in partico
lare, I'esperienza dell'ultima 
"maturita") sono oggetto di una 
analisi critics da parte di San-
toni Rugiu il cui discorso. giu-
stamente, investe U carattere 
discriminante e selettivo di tut
ta la scuola secondaria e po-
stula un periodo di seria spe-
rimentazione per approdare ad 
una radicale riforma delle strut
ture e dei contenuti. 

Tale motivo ricorre ampia-
ntente — sia pure con diverse 
angolazioni — in tutta la rivi-
sta: nella valutazione dell'atto 
pedagogico condotta da Bour-
dieu e Passeron; nella denun-
cia di Cattanei suile carenze del-
1'educazione fisica vista in rap
porto alio sport-spettacolo e alle 
prospettive dell'associazionismo 
giovanile; nei concetto di scuo 
la. intesa come impegno so
ciale. che Domenico Izzo svi-
luppa alia luce delle slimolanti 
indicazioni di pedagogisti (Man
nheim e Stewart), ma soprat
tutto in rapporto alle gravi tare 
ereditate dalla scuola italiana 
e alia selezione da essa operata 
secondo due criteri discrimi-
nanti: il censo e il conformismo 
ideologico. 

In questo quadro compiti nuo 
vi ed lmpegnativi si presentano 
per gli insegnanti le cui riven-
dicazioni di categoria debbono 
strettamente connettersi con la 
rivendicazione dell'autogoverno 
nella scuola. I'autonomia didat-
tica, la liberta di sperimenta-
zione, una maggiore presenza a 
livello decisionale. Le rubriche 
contengono episodi (gustosi e 
amari) della vita scolastica ita
liana. mentre nei « Document! > 
figure il testo integrate del pro-
getto per la riforma universi-
taria presentato dai senatori co-
munisti. 

g. I. 

Notizie 
at ECCO L'ELENCO DELLE 
OPERE PIU' VINDUTE ntl 
corto della tettimsna. I mi-
m*rl tra partntssl Indicano 
il potto ciw le ttssM opera 
occupsvano noils clauifka 
doll'uitlmo Mtlzlarle. 

Narrative: 
1) Cuaroichl: • Don Co-

mlllo o I giovani • - Ritsoll 
(1). 

t ) Vlttorinl: c Lo citto del 
mondo > • Elnaudi ( I ) . 

3) Battani: t L'alrono • . 
Mondadori (3). 

4) Arboilno: f Supor - Elio-
gabalok - Follrlnolll. 

5) Murdoch: « La sua por
ta dl colpa * • Follrlnolll (4). 

Saeglttlca e pootlo: 
1) < Guide alia formailono 

di una bibliotoca pubblico o 
privato» - Elnaudi (1). 

1) Scalfarl: « Autunne del
ta Ropwbblica • • Etst-Kom-
pait. 

3) Patottl: c Omoga • » • 
•lottl (S). 

4) c tnclclopedla tclontift. 
ca » - Oartantl. 

5) Jachlno: < II punto 41 
Matapan • • Mondadori. 

La clattlftca 4 stata com-
pllata su dati raccoltl presto 
lo Mftrerle Inttrnailonoll Ol 
Stofono (Gonova); lntorno-
ilonalo Holla* (Torino); In
ternationale Cavour (Mila-
ne); Cotullo (Vorona); Gol-
donl (Vonoila): Intornaiie-
nalo toobor (Plronto); Unl-
versltas (Trlottt); Cappelll 
(Soiofna); Modornlttlma o 
Gromoto (Roma); Minerva 
(Naeeli); Latorsa (ftarl); 
Coco (CaaJlarl); Salvatar* 
Pavste Flaccevle (Palermo). 

Televisione 1 
12.M CORSO Dl IHGLESE 
11.M IN AUTO 
13.31 TELEGIORNALE 
17.M LANTERNA MAGICA 
MM TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Panorama dollo nationi; b) Ali o il commello 

1«.1S ANTOLOGIA Dl SAPERE 
Sotta punfata del la torio Gli stoml « lo matoria 

1S.45 TELEGIORNALE SPORT, Cronacho italiano, Oggi al Par-
lamonto 

n.n TELEGIORNALE 
21.es FACCIA A FAGCIA 
UM I TRE CAVALLI BAI 

Tolefllm cocotlovacco tra Mo da un racconto. La viconda o 
quolla di un amoro inftlict. 

Televisione 2 
1«.«« TVM 

21 .M TELEGIORNALE 

71.15 LA DOMHA Ol CUORI 
Torza puntat* del « glollo > di Ca»»cci e Ciambricco, Inler-
protalo da Ubaldo Lay. I colpovoli aumentano o diminui-
tcono di numoro agli occW noll'inoffabilo tononlc. 

22.1S CAPOLAVORI NASCOSTI 

22.45 INCONTRO CON FABRIZIO DE ANDRE' 
Altro t special i u un cantautore inconsuclo, dopo quello 
con Trincalc. Dc Andre e uno di qu«i rari cantanti che si 
mantongono doliberatamento fuori d*l « giro > commercial*: 
e, quindi, non c molto conotciuto. Ma, in compenso, e molto 
bravo: le sue compotizioni sono intelligent!, spiritoso, amare; 
dicono/ insomma, qualcosa a chi le ascolta. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10. 12, 13, 15, 17, 20, 23; 4 Cor
to di lingua ingles*; 4.30 Mat-
tutlno musicale; 7.10 Muslca 
stop; 7.4t Ieri al Portamento; 
•-30 Lo canzoni del mmtllno; 
9.04 Colonna musicale; 10.05 La 
Radio per le Scuole; 10.35 Le 
ore della musica: 11.30 Una 
voce per vol; 12.05 Contrap-
punto; 12.34 Letter* aperte/ 
12.53 Glorno per giorno; 13.15 
Appuntamento con Don Backy; 
14 Trasmissioni regional!; 14.45 
Zibaldono italiano; 15.30 Chiotro; 
15.45 Canzoni in casa vostra; 
14 Programma per i ragatzi; 
14-30 L'approdo musicale; 17.05 
Per vol giovani; 19.13 II pittore 
di santi; 19,30 Luna-park; 20.15 
Gerutalemme Libera!*; 21.15 
Concerto sinfonico. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4.30, 

7.30, 1.30. 9.30, 10.30. 11.30, 12.15, 
13.30, 14.30, 15.30, 14.30, 17.30, 
11.30, 19.30, 22, 24; 4 Svogliati 
o canta; 7.43 Biliardlno a tem
po di musica; t . l t Pari e dispa
rt; 9.05 Come e perche; 9.15 
Romantico; 9.40 Interludio; 10 
Cantano The Swingle Singers; 
10.17 Improvviso; 10.40 Chiama* 

te Roma 3131; 13 Hit Parade; 
13.35 L'adorabile Giulia; 14.10 
Juke-box; 14.45 Per gli amici 
del disco; 15 Per la vostra dl-
scoteca; 15.11 Duo pianistico; 
14.35 Pomeridiana; 17.35 Clas
se unlca; I t Aperitivo in mu
sica; 19 Alia ricerca dei caffe 
perduti; 20.01 lo e la musica; 
20.45 Passaporto; 21 Italia che 
lavoro; 21.10 Hit parade de la 
chanson; 22.10 II melodramma 
in discoteca; 23 Cronache del 
Mezzogiorno; 23.10 Dal V Ca-
nale della Filodiffusione: Mu
sica leggera. 

TERZO 
Ore 10 Concerto di apertura; 

10.45 Musica e immagini; 11.10 
Concerto deU'organista Gennaro 
D'Onofrio; 11.40 Musiche italia
no d'oggl; 12.20 L'epoca del pia
noforte; 12.55 Intermezzo; 14 
Fuori repertorio; 14.30 Riccardo 
Zandonai; 15^0 Lazzara o « La 
festa della Rosurrezione •; 17.10 
Corso di lingua inglese; 17.40 
Jazz oggi; 11 Notizie del Terzo; 
18.30 Musica leggera; 11.45 Pic
colo pianota; 19.15 ConceMo di 
ogni sera; 20,30 Da Cuvier a 
Theilhard De Chardln; 21: Ber
lioz un musicista alio specchio; 
22 II Giornale del Terzo; 22.40 
Poesla nei mondo. 

VI SEGNALIAMO: Poesia nei mondo (Radio Z°. ore 22.40) • Se
conds parte del programma dedicata al poeta turco Hazim Kilmet. 

Contro 
canale 

MERIDIOXALI AL NORD -
Luigi Perelli ha debuttato eul 
ridtfo come regUXa con un te 
lefilm — Un padre, un bamb. 
no — che si e collocate tra i 
pochissini lavori autenticamen 
te tnteressanti offertici Anora 
dalla RAl-TV in questo cam
po. Innanzx tutto, la vicenda (il 
soggetto era di Atnleto Micozzi. 
la sceneaaiatura era rli Siivia 
Silvani, di Paolo Poefi e de'lo 
tte.sso Perelli) cercava di met-
tere in luce un problema reale. 
di notevole portata e di scot 
tante attualita. quale quello del 
pregiudizio di marca razzisla 
che spesso rende intollerabih 
le Qia petantisxtme condiziont 
degli immigrate meridionalt nei 
Sard. 

La z'oria del calabrese Car-
melo c'lloia e di suo figl'" 
Salvaturc aveva I'andamcnto di 
un ? niallo»: ma si risolveva. 
in realta. in un'indagme svi 
rapporti tra la famiglia del con-
tadino immigrato e gli abitanti 
di un piccolo paese del Piemon-
te. II telefilm, quindi, si svolge-
va su due plant, da una parte 
tenendo desto I'interesse del te-
lespettatore anche aUrai'erso la 
suspense: dall'altra precisan-
do situazioni e personagqi. de-
scrirendo i fori avpetti del pre-
iiiudizio, e. m una certa misura 
ricercandone le cause. Questa 
seconda chiave era affidata alia 
presenza di un giamalLita. alle 
sue rifh'ssioni e alia sua in-
chietta. 

Muorendoti *u questi due pia 
in. il telefilm manteneic. un 
ritmo molto vivace c variato e 
a prospettava la vicenda de 
parecchi punti di vista. II per-
sonawiio del giornalista. ad 
esempio. non era puramente 
strumentale: in esso gli autori 
cercavano anche di verificare 
quali risvolti il pregiudizio pos-
.••o avere anche in coloro che 
ne svmbrano immuni (e il fina
le, con il netto rifiuto della pie-
ta e del paternalismo. era in 
questo senso assui penetrante). 
Tuttavia non sempre Perelli e 
riuscito ad ottencre una aiusta 
fusinne dei due piani del rac 
conto. e anche nei modi nana 
tivi. a volte, abbiamo avverlUn 
hruschi salti da un linquaaqin 
diretto c moderno {cui hen si 
confaceva la rccitazione degli 
attori. in gran parte sconnsciuti) 
id espedienti tradizionali cmne 
le voci ' intenori * fuori cam
po In particolare. ci e parso 
che sia rimasta piuttovto artifi 
ciosa la nota • poctica » pre 
sente nei ricordi del protago 
nista e nella lunga scriuenzg 
del bambino a Torino. Piu in 
generale. secondo noi. la storia. 
pur alludendo. attraverso il 
prnfiln di alcuni personaggi (In 
maestro «professionale». il 
commerciante). e talune radici 
sociali del pregiudizio. ha fini 
lo per mantcnersi nell'ambita 
di Una dimensione vagamenie 
« untana » e di costume, che nr 
ha limitato il sianificato e Vef 
ficacia. 

• • • 
XAPOLI SOTTO - Oriz/onti 
dflla scion/a c della tocnica. 
di Giulio Macchi ha niiziatn 
la sua nuova stogionc con un 
numero veramente utile, impc-
nnato e completo sul sottosuolo 
di .Vapo/i. 71 servizio di Gian 
Luigi Poli poneva con estrcma 
chiarezza molti interrogativi e, 
caso molto raro in TV. non 1i 
lasciava senza risposta inda 
qando non solo sulle stnrture 
ma anche sulle loro cause e 
sulle relative responsabilita. 
con notevole precisinne. Ihi pro
gramma che. inutile ripeterln, 
avrebbe meritato ben altra col 
locazione. 

g. c. 

Puoi dare 
una mano 
all* Unita ? 

Vuoi aiutarel 
il tuo 
giornale ? 

Questo A II tuo giornale. Perche porta con la 
to» libera voce, difend* i tuoi intorossi, ti 
batte per le rue idee socialist*. Ma. soprattut
to, perche diviene sempre piC> forte « drHuto 
quanto piu tu ti impegni net ronderlo rale. 
Aumontar* la diffusion* e il prestigio del-
I'UNITA 4 quindi nolle tu* possibilita. nolle 
tuo capacita di r*nd*rlo uno itrvmento di 
penvtrazion* politic* ancor piu efficace e 
puntuale. 

I'iniziativ* di lanciare in un modo nuovo. di 
massa. la campagna per gli abbonam«nti 1970 
nasce proprio da queste comideraiioni Val* 
a dire dall'eiigenza di eiser sicun — in vista 
dell* elezioni di primavera — che I'UNITA' 
possa giungere ovunque, mediant* un con
trol lo capillar* della sua rete di diffusion*. 

Perch* • modo nuovo •? Chiediamo aa ogni 
compagno di diventar* un • collaborator* > 
dell'UNITA'. dedicando a questo lavoro il tempo 
libero (poco o molto) che possa avere a dispo> 
siiione. SI tratta. in tostanza: 

1) di aw:cmare i lettori per farci 
conoscere i loro suggerimenti. 
consig'i, osservazioni (e pet 
questo vi sara on opposite) que-
stionario); 

2) di con tro Hare in toco la ditto-
sione. segna'andoci dov* il gior
nale non arriva e dove invece 
pu6 e deve arrivare; 

3) di procorare nuovi abbonamen-
ti; di farci sapere come * dove 
& possibile ottenere piu abbo-
nati. 

Un tavoro politico, dunque, e Insieme org*-
nizzativo. Al fine di costituire, nei piu breve 
tempo ponibile, una fitta trama di collaboratori 
organici dell'UNITA' su tutto II territorio na-
zionate. 

i ccmpagni che vogliono cotlaborare con gli « Amici dell'UNITA' ». avendo qoaiche ora 
a! g crno — o qualche giorno a"a setfimana — da mettere a disposizione del giornale, 
scno p'tgdti di nempire il seguente modulo ed inviarlo, m ona busta, alia redazione 
dell'UNITA' - via dei Taurini, 19 . 00185 . Roma. 
NOME E COGNOME , 
' * ' W » R ' 4 k a V * ^ m i n h i ^ . . . . . . i M M P I I B — » ^ — ^ ^ ^ ^ ^ — — M M ^ - I » M I I I * M — — ^ w ^ ^ w > ' ^ " " * « ' • • m i i i ' i a nan fm — i 

PROFESSIONE 
QUALI ORE AVETI UKK ' 
QUALI GIORNI ALIA SETTIMANA ? 
POSSEDETE UN MEZZO SU CUI VlAGGIARE 7 
QUALE LOCALITA' SIETE IN GRADO Dl COPRIRE 7 •WHOwWHirHii in m i 

Abbiamo bisogno di cominciar* subito e di essere in tanti Vi cercheremo al piu presto 
e itab'lirenno insieme il lavoro da svo'gero. Per que,to vi p'egh;amo anche di senvero, | 
motivanduci i vostn suggerimenti * |* vos're opm oni m rr.ento a quest* imziativa In . 
quests caso, allegate all* letter* i| tagliando. | 

http://21.es

