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9. Scienza 

I nessi internazionali 
dello sviluppo della ricerca 

Una tecnologia per 
gli stati maggiori? 
La politica di programmazione democratica entra in con
flitto con le condizioni finora assegnate alla ricerca scien
tifica nel nostro paese decise e determinate sempre al vertice 

FI vasto tema della ricerca 
scientifica in Italia, da tem
po utilmente dibattuto, ha 
cominciato però solo nell'ut 
timo anno, forse, a scoprire 
i nessi necessari con la real 
ta nazionale e internazionale, 
soprattutto attraverso le lot
te cosi dei personale dei cen 
tri di ricerca, come di larghi 
strati operai Dalle lotte che 
hanno concluso il 1969 si 
può infatti ricavare, fra mei 
te altre, questa indicazione' 
che alle condizioni della ri 
cerca sono obiettivamente 
interessati non solo quelli 
che ne sono direttamente 
partecipi, ma tutti gli altri 
lavoratori, che pongono Tesi 
gonza di una larga parteci 
pazione democratica alle de 
cisioni relative allo sviluppo 
economico* il quale, per non 
essere ulteriormente perse 
gulto a spese delle masse pò 
polari, deve certamente ri
chiedere nuovi investimenti, 
con un contenuto di ricerca 
il cui livello è oramai de 
terminato e imposto dal mer 
cato internazionale 

L'intera azione politica e 
sindacale per una program 
inazione economica democra 
tica entra dunque in con 
flitto con le condizioni Einora 
assegnate alla ricerca nel 
nostro paese, decise e deter 
minate sempre « al vertice », 
senza che si sappia nemme
no al vertice di che cosa 
Infatti 11 governo italiano 
(senza che per questo la sua 
responsabilità sia diminuita) 
non figura fra le istanze che 
hanno avuto la parte più ri* 
levante nelle decisioni con
cernenti la ricerca. Ha inve
ce la grave colpa di essersi 
spesso tirato da parte, per 
lasciar fare ad altri- i gruppi 
industriali privati (che con
trollano anche enti pubblici 
come l'ENEL) e centri di 
potere stranieri Sono i grup
pi industriali quelli che han
no deciso, per loro conto, di 
finanziare (attraverso l'ac
quisto di Licenze di fabbri
cazione) la ricerca condotta 

all'estero, Ignorando osten 
latamente quel tanto che si 
cercava di fare — in alcuni 
casi si è fatto — in Italia 
11 punto è che, in questo 
modo, si è ancorato ti no
stro paese a un sistema esso 
stesso vizioso e improprio, 
anche a prescindere dal fat 
te che dipende da poteri 
estranei alla nostra Costitu
zione 

Senza dubbio, 11 più ìm 
portante finanziatore della 
ricerca negli ultimi ventì
cinque anni, nel mondo oc
cidentale, è stato 11 bilancio 
militare degli Stati Uniti 
Così tutte le decisioni di 
maggior rilievo, relative ai 
programmi di ricerca e ai 
connessi stanziamenti, sono 
state prese su richiesta dei 
generali del Pentagono Na 
ruralmente c'è stato quello 
che gli americani chiamano 
un fall-out, una ricaduta del
le applicazioni della ricerca 
dal campo degli armamenti 
al campo del consumi civili 
E il fatto che il costo della 
ricerca fosse sostenuto es
senzialmente dal bilancio 
militare ha permesso alle 
industrie interessate di non 
farlo gravare interamente 
sui prezzi al consumo Que 
•to è, grosso modo, il mec 
cartismo della • civiltà dei 
consumi ». 

Questo è anche il mecca 
nismo — espressione del pò 
tere oligarchico dei generali 

margine di considerazioni e 
decisioni prese in vista di 
fini ben diversi ma sia m 
vece perseguito in modo 
conseguente e organico, es 
so potrà dipendere solo da 
una vasta partecipazione 
delle istanze e forze legitti 
inamente interessate 

In questo senso, proporre 
una t linea di sviluppo al 
ternativa > a quella finora 
espressa dal sistema, non 
dovrebbe significare riunì 
re una commissione che 
stenda un piano piuttosto 
che un altro bensì creare le 
condizioni politiche atte a 
far si che le decisioni rela 
tive alla ricerca e allo svi 
luppo siano il frutto di una 
elaborazione democratica, a 
larga base sociale La più 
significante alternati/a è da
ta dal tipo di elaborazione 
e dal fine per cui essa è 
predisposta1 dal fatto, cioè, 
che gli strumenti della 
scienza e della tecnologia 
siano messi al servizio della 
società, che attraverso le 
proprie istanze rappresenta 
tive decide come valersene 
Non e mai stato cosi finora, 
in Occidente I centri di pò 
tere del capitalismo non 
hanno mai promosso lo svi 
luppo e la ricerca secondo 
un disegno conseguente, ma 
hanno solo profittato, quan 
do Io hanno giudicato reddi 
tizio, dei risultati ottenuta 
in campo militare La mag 
giore continuità, rispetto al 
passato, del processo tecno
logico negli ultimi decenni, 
è soprattutto la conseguen 
za del fatto che in questo 
periodo i bilanci militari si 
sono mantenuti su livelli 
non solo altissimi, ma ere 
scenti 

L'alternativa sostanziale è 
costituita dal committente 
della ricerca, che nel caso 
generale del sistema capi 
talistaco è lo stato maggiore 
(a cui la società civile si 
contrappone come passiva 
congene di consumatori 
inavvertiti), mentre nel ca 
so della programmazione de 
mocratica è la stessa società 
civile, resa consapevole e 
responsabile rispetto ai pro
pri obiettivi di promozione 
In ogni caso ì costi della ri 
cerca sono sostenuti dalla 
spesa pubblica, ma nel pri 
mo caso (USA) con uno 
spreco enorme Negli Stati 
Uniti, le spese della ricerca 
equivalgono a circa un quar 
to del bilancio militare (che 
a sua volta è il 10 per cen 
to del reddito nazionale) e 
inoltre solo una parte di es
se è utile ai fin) del pro
gresso Ne consegue che in 
Italia e in altri paesi una 
spesa pubblica nell'ordine 
del due per cento del reddi
to sarebbe già significativa 
al fini di una ricerc indi 
rizzata allo sviluppo 

D'altra pai-te, negli USA, 
poiché la ricerca è condotta 
essenzialmente dai compi es 
si industriali su commesse 
governative, la spesa relab 
va è gravata dal profitto de 
gli imprenditori Quando in
vece i centri di ricerca, co
me In Italia appartengono 
alla comunità anche i prò 
dotti della ricerca apparten 
gono alla comunità, e si po
ne il problema di definire 
le condizioni del loro uso 
da parte dell'industria Si 
può giungere per questa via 
a un sistema in cui quello 
che I cittadini pagano come 
contribuenti (per sostenere 
la spesa pubblica) si tradu 
ca in un più generale van 
taggio anche al livello dei 
consumi (ponendo un freno 
al vortice inflazionistico che 
dagli USA si espande in Eu
ropa occidentale) 

In conclusione solle\are 
l'esigenza di una ricerca 
scientifica e tecnologica au 
tonoma nel nostro paese 
(ma connessa con un siste 
ma di accordi mternaziona 

— con cui entra in conflitto, | li convenienti) non significa 
nel nostro paese, l'istanza 
della programmazione de
mocratica dello sviluppo eco
nomico, sostenuta dalla clas
se operaia e da tutti i la
voratori Entra in conflitto 
sul piano del potere e della 
costitiuzdonalita dei poteri, 
prima che dei contenuti 
Non è uno stato maggiore, 
meno che mai straniero, 
l'organo che deve decidere 
del nostro sviluppo econo
mico Se voghamo ohe que
llo sviluppo non proceda 
più a lungo casualmente, al 

fare nazionalismo, e meno 
ancora voler rinverdire quel 
la cosa risibile che fu l'« au
tarchia » Significa invece 
voler porre la neerca a di 
sposinone dei poteri costi 
tuzionali del sistema demo 
crataco e della società civile 
che in e<so si esprime rifui 
tandone la dipendenza da 
fini che a questi società *n 
no estiinei Non è il golii 
smo che contrappone^ i un 
blocco mihtire industrialo 
francese fé tedesco) al bloc
co militare industriale ame

ricano E' l'alternativa de
mocratica che comincia a 
prendere forma solo quando 
si guarda alla scienza non 
più come a qualche cosa 
che vada avanti per forza 
propria — per « partenoge 
nesi « — ma come a uà pro
dotto sociale, che solo per 
aberrazione (una aberrazio
ne le cui radici sono profon 
de nella natura dell'imperia-
hsmo) si trova oggi estra
niato, e lasciato all'arbitrio 
di un potere che sfugge a 
ogni controllo Se questa è 
la realtà americana la luci 
da presa di coscienza in at 
to In vasti strati popolari del 
nostro paese, oltre che fra 
i ricercatori dà fiducia che 
la nostra possa finalmente 
essere diversa 

Cino Sighiboldi 

Letteratura 

Autori 
italiani 
a Praga 

Nei progiammi delle case editrici ceche 
per il 19"tj figurano complessa amente 21 opere 
di autori italiani Si può cominciare da Italo 
Svevo il cui romanzo « Senilità » sarà ta pn 
ma opera dello scrittore triestino tradotta m 
ceco 

Particolarmente ricco di titoli italiani è il 
programma editoriale della « Odeon » di Pra 
ga presso la quale sono usciti ultimamente 
a breve distanza 1 uno dati altro ben tre 
autori italiani Dino Buzzati Oa raccolta di 
racconti e Sette piani») Carlo Levi (la n 
stampa di « Cristo si e fermato a Ebob ») e 
Giuseppe Eerto (« D male oscuro ») 

Nel 1970 usciranno < Mastro Don Gesual 
do» di Giovanni Verga «Il giardino dei Fin 
ZÌ Contini » di Giorgio Bassam * La Bambo 
tona » di Alba De Cespede* una selezione di 
racconti tratti da « Una cosa e una cosa » 
di Alberto Moiavia e infine per il Club dei 
lettori il volume «Gli antenati» che com 
prende tre romanzi di Italo Calvino « Il vi 
sconte dimezzato» ali barone rampante» 
(già uscito in ceco nel 1962) e « H cav abere 
inesistente » 

La casa editrice Nase Voisko (Il nostro 
esercito) ha in programma per il 1970 la pub 
blioazione del romanzo di Luigi Preti « Gio 
vanezza giovinezza », tradotto dal prof Josef 
Kostohrvz 

Per i tipi della casa editrice Svoboda usci 
ra nella traduzione di Alena Hartmanova 
« La spartizione » di Piero Chiara 

Nella collana « Cestj » (I viaggi) della casa 
editrice ORBIS usciranno due libri di autori 
italiani « I samatan » dell esploratore e 
scrittore Alfonso Vinci e i Libri sui pigmei 
dell etnografo L Cipnani « Fra i più piccoli 
uomini del mondo » 

La poesia italiana sarà rappresentata nel 
1170 da due volumi edita dalla Mlada Fronta 
(Il fronte giov ane) Il primo è un antologia 
dell opera poetica di Michelangelo Buonar 
roti intitolata «Vivo della mia morte» avrà 
una tiratura di 8 000 copie II secondo « Gli 
strumenti umani » di Vittorio Sereni avrà 
ima tiratura di 1 100 copie 

La casa editrice di libri per 1 infanzia 
Mbatros offrirà nel 1970 ai suoi piccoli let 
tori «Gip nel televisore» di Gianni Rodan 
che uscirà nella traduzione di Radovan Krat 
kv e con illustrazioni di Vladimir Fuka Di 
Rodan sono già stati tradotti in ceco « Il ro 
manzo di Cipollino » e « Gelsomino nel paese 
dei bugiardi » 

Riviste 

Una scuola 
«austera» 

in Francia 
Il bilancio francese per 1 istruzione nel 1970 

nasce sotto 1 insegna della politica di austerità 
instaurata dal governo Pompidou Maurice 
Perche sul numero di dicembre 1969 di L ecole 
et la nailon, conduce un analisi su di esso di 
mostrando come anche a questo livello la 
politica condotta dai monopoli nei riguardi del 
1 istruzione sia nefasta per gb interessi della 
nazione Cosi si assiste alla creazione di sem 
pre meno nuovi posti d impiego con il feno
meno abituale di revisione delle cifre previste 
nel corso dell anno 

Parallelamente si nota la stasi o la diminu 
zione degli interventi alti a favorire 1 espan 
sione delle scuole e corsi per i futuri inse
gnanti con I utilizzazione (per altro verso) di 
personale non qualificato Nel periodo di apph 
cazione del V Piano (19651970) si registra una 
diminuzione delle frequenze negli istituti d 
istruzione secondaria superiore d indirizzo let 
(erano e scientifico con 42 000 studenti in 
meno che colpisce particolarmente le sezioni 
scientifiche (il che si ripercuote a In elio uni 
versitano con na diminuzione delle frequenze 
nelle facoltà scientifiche e tecnologiche) men 
tre nelle sezioni tecniche dei licei si raggimi 
gono appena le previsioni del piano ciò di 
scende anche dal fatto che l'espansione di 
questo settore di istruzione è subordinata a! 
! espansione dell iniziativa privata nel settore 

L insegnamento privato vede normalmente 
ciescere i finanziamenti puhblici dopo i TO mi 
boni m più del 1967 e t 14R milioni in più del 
1969 altri 101 milioni sono previsti per il 1970 

Nello stesso numero di L'école et la natwn 
si nota il largo uso che si fa del! intervista 
piuttosto che di articoli il che dà un tono 
più vivace alta rivista così l'intervista a 
Roland Lerov sul prossimo XIX congresso 
del PCF (dove oltre alla «questione Garau 
dv » si accenna al ruolo Ai fermento degli 
insegnanti comunisti nelle lotte sindacali e 
politiche degli insegnanti francesi) a Fannv 
Pierre (che si autopone le domande) sulla 
matematica moderna a Colette Hug sulle 
matematiche moderne nella scuola elemen 
tare ad autorevoli competenti sovietici dt 
raccoglitore delle vane informazioni è Larbi 
Braik) sulla matematica in URSS al diret 
tnre dell Istituto d istruzione professionale di 
Berlino Est Knaver sull orientamento profes 
sionale 

I. d. e. 

Archeologia 

Grave minaccia su un importante patrimonio culturale 

Fantaeconomia a Sibari 
Un falso dilemma: se la città debba essere restituita interamente alla cultura o 
diventare invece un'area industriale - Una polemica presa di posizione di « Ita
lia Nostra » - Allargare il discorso all'interno dell'intero territorio nazionale 

Scavi archeologici nella piana di Slbarl 

Esiste ormai un vero e prò 
pno * caso biban » La pole 
mica miuria per ultima e 
a~ ivata una nota della Asso 
eiezione Italia Mostra che per 
quello che sostiene sull argo 
mento, ci sembra sostanziai 
mente nel giusto E dilemma 
se Sibari debba essere archeo 
logicamente restituita per 
quella che è alla cultura in 
ternazionale oppure si debba 
fare di una delle poche stri 

3ce di pianura detta Calabria 
— quella appunto che porta 
il nome di Sibari — una zona 
o meglio un « area > indù 
striate, è falso Un problema 
del genere, infatti non do 
vrebbe neanche porsi solo che 
ci fosse un minimo di prò 
grammazione in ogni settore 
delta vita del nostro Paese 

E semplicemente ass ido 
per prima cosa, che soltanto 

Notizie 
0 Ecco I elenco delle opere 
più vendute al 12 gennaio. 

NARRATIVA 
1) Cassola s Una relazio

ne » Einaudi, 
2) Guaraschi « Don Camll 

lo e I giovarti d'oggi » - Ri* 
ioli 

3) Arbaslno « Superelloga 
baio» Feltrinelli, 

4) Nabokov a Ada • - Mon 
dadori 

6) Chrichton a And rome 
dai) Garznnli 

SAGGISTICA 
1) Montanelli Gervaso 

« L Italia del Seicento > Riz 
zol , 

2) Bocca o Storia d Dalla 
della guerra fascista i - La 
terza, 

3) Frossard ti Dio esiste e 
lo I ho Incontrato » - S E I , 

4) Leopardi « Opere com 
plete » - Sansoni, 

5) Nobile e La tenda ros 
sa » • Mondadori 

La classifica è stata com 
pllata su dati raccolti presso 
le librerie internazionali Di 
Stefano (Genova), Interna 
donale Heltas (Torino), In 
ternazlonale Cavour (Mila 
no), Catullo (Verona), Gol 
doni (Venezia), Internazlo 
naie Seeber (Firenze) Uni 
versìtas (Trieste), Cappelli 
(Bologna), Modernissima e 
G remese (Roma), Minerva 
(Napoli), Laterza (Bari), 
Coto (Cagliari) Salvatore 
Fausto Flaccovio (Palermo) 

qualche settimana addietro 
siano iniziati alcuni lavori per 
portare alla luce quella che 
tu una dette più grandi e, 
allo stesso tempo, mitiche cit 
ta della Magna Grecia Fino
ra tutto quello che era ve
nuto alla luce era stato frut 
to della volontà di studiosi di 
ogni parte del mondo I prò 
grammi di scavo, tuttavia, 
sono tutt altro che sufficienti 
e non e escluso che, nel giro 
di qualche anno tutto si esau 
nra e dovranno passare an 
cora altri decenni prima che 
tutta Sibari venga alla luce 

Lo scavo archeologico tut 
tavia ha un suo interesse — 
come sostiene ia succitata no 
ta di Italia Nostra — solo se 
mquddr.to in una logica di 
sviluppo pianificato dell intero 
comprensorio Fino a quando 
ciò non si verificherà tutto 
sarà possibile, persino, come 
sta avvenendo — si legge sera 
pre nel documento — pensare 
di poter realizzare sopra la 
antica Siban, un « area di svi 
luppo industriale » 

Il problema dunque è qui 
Io di mettere in chiaro quello 
che si intende fare saivaguar 
dando in primo luogo il pa 
tnmonio archeologico Questo 
non significa che accanto a 
Sibari, archeologicamente n 
scoperta, non possa e non 

Programmi Rai-Tv 

debba esistere uno sviluppo 
turistico e industriale Deci 
sivo è che il tutto avvenga 
secondo una rigida program 
mazione che non sia frutto 
di fantaeconomia o peggio 
ancora, di giochi di sottogo 
verno e di speculazione 

Perche nella polemica sul 
destino di Sibari c'entrano cer 
tamente anche queste cose che 
nulla hanno a che fare ne con 
ta cultura né con lo sviluppo 
economico della zona e della 
Calabria 

Da Sibari il discorso potreb 
be portarsi senza paura di 
incontrare smentite ali intero 
territorio nazionale dove tutto 
avviene ali insegna dell im 
provMsazione co) risultato che 
autentici valori culturab o so 
no ancora da scoprire o se 
scoperti, vengono continua 
mente sacrificati agli interessi 
delta speculazione di ogni gè 
nere 

Piani paesistici piani rego 
latori intersettoriali piani tu 
ristia dettagliati sono ancora 
discorsi nebulosi per molte re 
gioni d Italia 

In queste condizioni è natu 
rale che gli equivoci tipo quel 
to di Sibari si trascinino per 
tanto tempo e stentino ancora 
a trovare una soluzione 

Televisione r 
LEZIONI 
Francese Italiano, Educazione artistica, Letteratura ita 
liana, Aerotecnica 
ANTOLOGIA DI SAPERE 
GII atomi e la materia, prima puntala 
TEMPO DI SCI 
TELEGIORNALE 
TVS RISPONDE 
REPLICA DELLE LEZIONI DEL MATTINO 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
I ragazzi di Padre Tobia secondo episodio 
OPINIONI A CONFRONTO 
SAPERE 
Cos e lo Stalo quinta puntata 
TELEGIORNALE SPORT Notizie del lavoro e dell economia 
Oggi al Parlamento 
TELEGIORNALE 
IL RICHIAMO DELLA FRONTIERA 
Seconda puntala del programma curata da Luigi Costantini 
e Luigi Pintus La trasmissione rievoca la famosa marcia 
verso l'Ovest, la « febbre dell'oro », che porto migliaia di 
pionieri verso la California e le tragedie del gruppi di em[ 
granfi che smarrirono le piste 
MERCOLEDÌ SPORT 

Sintesi dell'Incontro di calcio Barcellona Inter 
TELEGIORNALE 

13 00 
13 30 
11,30 
15 00 
1700 
17 45 

1145 
19 15 

20 30 
2100 

22 00 

23 00 

Televisione 2* 
19 00 CORSO DI INGLESE 
2100 TELEGIORNALE 
21 15 QUARTO POTERE 

Film Regia di Orson Welles Tra gli Interpreti Orson 
WeMes, Joseph Cotten — Fu questo, Il primo film di Welles, 
girato nel 1941, con un linguaggio che rivelava nuove possi 
billta del mezzo tecnico «Quarto potere» e la storia di un 
magnate americano che crea la stampa scandalistica, e 
costruisce un vero e proprio impero, travolgendo nella sua 
volontà di potenza se stesso e gli altri Pur senza riuscire a 
compiere una analisi strutturale del sistema capitalistico 
di cui la vicenda è espressione, Weiles disegna con grande 
forza situazioni e personaggi, manifestando una capacita 
critica e polemica d Inconsueta efficacia II film apre una 
sene dedicata a Welles ta cura Ernesto G Laura 

2310 CINEMA '70 
La rubrica ha in programma per questa sera il più annun 
ciato dibattito sul film « La caduta degli del », con la parte 
cipazione di Luchino Visconti 

23 40 CRONACHE ITALIANE 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO ore 7, 8, 
10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, é 
Corso di lingua tedesca, 6,30 
Mattutino musicale, 7,10 Musi 
ca stop, 7,30 Caffé danzante, 
7,45 ter) al Parlamento, 8,30 
Le canzoni del mattino, 9 Voi 
ed io, 11,26 Radiotelefortuna 
1970, 11,30 La radio per le 
scuole, 12,10 Contrappunto, 
12,38 Giorno per giorno, 12 43 
Quadrifoglio, 13,15 La radio in 
casa vostra, 14,05 Listino Bor 
sa di Milano, 14,16 Buon pome 
nggio, 16 Programma per i pie 
coli Tante storie per giocare, 
16,20 Per voi giovani, 18 Ciak, 
18,20 Dischi in vetrina, 18,35 
Italia che lavora, 18,45 Parata 
di successi, 19 Sui nostri mer 
ceti, 19,05 Musica 7 19 30 
Luna park 20,15 E l'inferno 
Isabelle?, 21,35 Intervallo musi 
cale, 21,45 Concerto del piani 
sta A l e x a n d e r Slobodianmk, 
22,15' Il giraskelches, 22,25 
L'avvocato per tutti 

SECONDO 

GIORNALE RADIO ore 6,30, 
7,30, 8 30„ 9,30,10,30,11,30,12 30, 
13,30, 15,30, 16,30, 17,30, 18,30, 
19,30, 22, 24, 6 Svegliati e 
canta, 7,43 B il lardino a tempo 
di musica, 0,09 Buon viaggio, 
8,14 Caffè danzante, 8 40 I 
protagonisti, 9 Romantica, 10 
Désiree, 10,15 Canta Maria 
Sannla, 10,35 Chiamate Roma 
3131, 12,10 Trasmissioni regio 
ria li, 12,35 Da costa a costa, 
13 Arriva Caterina, 13,45 Qua 
drente, 14 Come e perche, 
14,05 Juke-box, 14,30 Trasmis 

sioni regionali, 15 L'ospite del 
pomeriggio: Ennio Morricone, 
15,03 Non tutto ma di tutto, 
15,15 Motivi scelti per voi, 
15,35 Bollettino per I naviganti, 
15,40 li giornale di bordo, 15,56 
Tre minuti per te, 16: Radiotele 
fortuna 1970; 16,04 Pomerldla 
na, 17,35 Classe unica, 17,55 
Aperitivo in musica, 11,45 Sui 
nostri mercati, 11,50- Stasera 
siamo ospiti di ; 19,05 Silvana 
Club, 19,55 Quadrifoglio, 20,10 
Il mondo dell'opera, 21 Crono 
che del Mezzogiorno, 21,15 11 
saltuario, 21,35 Ping pong, 
2210 Poltronissima, 22,43 Ca 
lami tv Jane, 23 Bollettino per 
) naviganti 

TERZO 
Ore 10 Concerto di apertura, 

10 45 I poemi sinfonici di Jan 
Slbelius, 11,10 Polifonia, 11,30 
Musiche italiane d'oggi 12 L'In 
formatore etno musicologico, 
12,20 II Novecento storico, 13 
Intermezzo, 14 Piccolo mondo 
musicale, 14,20 Listino Borsa 
di Roma, 14,30 Melodramma in 
sintesi, 15,30 Antonio Caldara, 
16,15 Nerone il figlio migliore, 
17 Le opinioni degli altri, 17,10 
Corso di lingua tedesca, 17,35 
Profilo di Hans Scharoun, 17,40 
Musica fuori schema 18 Noti 
zie del Terzo, 18,15 Quadrante 
economico, 18 45 Piccolo pia 
neta, 19,15 Concerto della sera, 
20,15 La tradizione illuministica 
italiana da Genovesi a Catta 
neo, 20,45 Idee e fatti della 
musica, 21 II giornale del Ter 
zo, 21,30 Centenario di Hector 
Berlioz 

VI SEGNALIAMO Centenario di Hector Berlioz (Radio IH 
ore 21 30) - Undicesima trasmissione Romeo e Juliette a cura 
di Mario Bortolotto 

contro 
canale 

L\ SISTEMA INMML ~ II 
ìstenia care eia io italiano la 

cond ione dei detenuti so/io 
auiomenli die scottano so/o a 
parlarne e ha ta aprne una 
V raal o su queste ieaì a per 

che ne aoiglu sulnto a /.otti 
i j 1m elle di infamie he ab 
hiano aiuto una coni'•ma fli*i 
te idn aVa prima puntata del 

i ci esw di r nnho Sauna t 
In so Monta wi Dentiti il 
a (.ne la de cr ont ridi 

« cer moti a » deli ingie so n 
e a cere e della marnata fi» 
detenuto i racconti e le o -
en azioni dei caiceiati le *° 

queiue del manicomio qiuduia 
r o e ìe interi iste con gli eraa 
tolan hanno capei to a tutti 
oloro che foi e non ne ai t» 
aio nemmeno la più lontana 
dea drammatici fiammenti di 
u a f inazione atroce 

£ lui lai a I nchu sta è ri 
inasta nettamente al di sotto 
ì quella > noia a chiuincia die 
! tema mpri iosa nienti < sigé 
io Si affermala ncìi introdu 
i > K die per la t fot ma dpi 

tema e nccessai a la colta 
ì orazione deìl opinane pubbli 
a» ebbene pwpna per co* 

re a con que to assunto lui 
dite ta anehbe doluta condur 
re una implacabile lequisitora 
n modi tali da mobilitale il 

telespettatore Cosi non e stato 
E non solo pcidie e mancala 

dd lutto l niiQ/is delle iodio 
oc ah e ideoloaiche del s ste 

ma die airebbe siati thcaia 
condurre un du coi so sulla re 
pra ione della quale le cane 
r sono uno deah stiumenti 
pr napaì n molo da rolfcfta 
re ì id e ta allo esperienza 
d ietta dei tele gettatori n 
an pi d fteient Ci si e atte 

nuli alla desaizioue linee* 
via allora propiio per questo 
1 commento cui i ra allietata 
una paite non econàaua a 
i el)iV donilo cri pie foni ben 
pia din Sembra iti lealtà di? 
ne! pnnio testo que ti toni et 
fossero ma poi la manipola 
zione dei piovra intuisti raspati 
scibili h ha molto annacquati 
e gli autori evidentemente 
bau io accettalo l opei azione 

La relativa debolezza dell m 
chiesta daltra parte deiwaia 
andie aa alcune caratteristiche 
della tecnica nairativa Apprez 
zab le cello eia lo sfouo 
compiuto da Montanari e rlajjli 
operatori nel cercale di tende 
te attrainsft le immagini e i 
ì umori incordiamo la sequenza 
tn cwi la maeduna da pietà 
fiugaia la cella l anaosctante 
sonoro SOL to p le nninaf;(iii 
sull ospedale psidnatneo) lo 
stato damino dd detenuto Tut 
tana luso delle interuste fuo 
ti campo sonapposte alle ìm 
magmi diminuiva la presa d i 
racconti quanto colpita di pili 
ad esempio la diammatita di 
eh ai azione « n diretta » della 
donna o il biano di discussione 
ancoia «in diretta via suolo 
interrotto sull adattamento far 
zato dei carcetati al « stema' 
La stesa scelta di pillare le 
sequenze dei suoni e dei rumo 
u originali ha ìe o MU retiti 
quel taglio di cronaca ci a 
lo airebbe potuto leiamente 
irwierqerc il telespettatore nel 
la lealtà tremenda delle cor 
ceri 

g. e. 

LEGGETE 

Rinascita 

__._s con l'inforojazione. 
si dilendono ì tnoi interessi 


