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Un protagonista della tecnologia modern?. 

ADDIO EFFICIENZA 
CON IL COMPUTER 
(se e usato male) 
Un'azienda, dotata di un gigantesco calcolatore, puo 
proprio per questo aumentare in certi casi i costi - Rigi-
dita di programmi e burocratico ottimismo dei dirigenti 
Abbiamo cerca to nei prece 

dent i articoli di get tare uno 
sguardo panoramico sulle ca 
ra t te r t s t iche tecniche e sugli 
impieghl piu tipici dei caleo 
latori elet t ronici met tendo in 
rilievo ]e enorml poss ib ih ta 
di ques te moderne macchine 

Non poss iamo perb evi tare 
di me t t e re in luce de t e rmina 
t i aspet t i « n e g a t i v i » , insi t i 
non t an to nelle cara t te r i s t iche 
tecniche dei calcolatori elet
t ronici — il che e ovvio — 
quan to nella manie ra in cul 
possono essere usa t i e consi 
dera t i 

Un p r l m o « p e r l c o l o » e 
quello di instal lare nell azien 
da un calcolatore ampiamen 
te sovradimensionato pe r le 
esigenze dell azienda s tessa 
Assist iamo d a anni o r m a l , 
ad un « gioco » spesso « pe 
s a n t e » t ra aziende che ven 
dono od affit tano calcolatori 
elet tronici ed aziende che se 
ne servono Le p r ime che 
hanno fat to invest iment i assa i 
massicci p r e m o n o sul m e r c a 
t o pe r forzar le vendite e 
cioe <( plazzare » presso ogni 
cl ients a t tua le o potenziale la 

I francesi 
leggono 
di piu 

U francesi leggono di piu 
Durante i) 1969 la cifra d af 
farl reahzzata dall editona 
francese e aumentata del 17 
per cento Quali sono !e loro 
letture preterite7 Un inchie-
ata del Sindacato nazionale 
degli editor! mostra che le 
opere «di letteratura gene 
rale > sono nettamente in te
sta, con il 35 6 per cento 
del totale Seguono le en 
oiclopedie e le grand) pub-
blicazionl (24 tH per cento) 
1 Ubri scolastici (12 8 per 
cento), f libri per i giovam 
(7 2 per cento) ed i libri di 
aclenza e tecnioa (4 9 per 
cento) 

L aumento piu spettacola* 
re (piu 9 7 per cento) e quel 
lo delle enciclopedie e delle 
grandi pubbltcaziom La let
teratura generate e in leg 
gero progreaso (piu 0 7 per 
cento), ma 1 incremento e 
dovuto aoprattutto alia mo-
da dei giaJli mentre i ro-
manzi sono in leggera dinu 
nuzione come del resto i li
bri di storia 

Simposio su 
Lenin in 
Finlandia 

HELSINKI marzo 
n presidente del Comita 

to flnnico per 1 orgaruzzazio-
ne di un simposio che avra 
luogo U 6 aprile a Tampere 
aotto legida dell UNESCO 
e che sara dedicato al cen-
tenario della nascita di Le
nin ha tenuto una conferen 
za stampa 

K Sinkal ha comumcato 
che i participant! al simpo
sio esamineranno tre temi 
c Lentn e i problemi delta 
cultura » c Lenin e i proble
mi dello sviluppo dell istru 
zione * 

Ai lavori del simposio ha 
dtchtarato Sinkal partecipe-
ranno not! esponentn delta 
culture di diversi paesi os* 
servatori dell ONU e di dl 
verse altre orgamzzazioni 

Lucidatura 
col «nastro 
di Moebius » 

MOSCA marzo 
II € Coglio di Moebius > o 

f] < nastro di Moebius > e 
noto a tutti gli am a tori del 
la matematica e ai patiti del 
rompicapi II matematico te-
desco Moebiu3 ncorrendo ad 
un trucco molto semplice 
cioe incollando un nastro in 
rorma di anello e rovescian 
do prelinunarmente un estre-
raita del nastro stesso ha 
realizzato una cosa apparen 
temente inconcepibile Infat 
ti su) foglio di Moebius si 
puo iriaggiare sia da un la 
to che da un altro senza 
« scavalcare » U margine del 
foglio Le propriety dt simi 
ti superfici sono studiate da 
special) sezioni della mate
matica 

Per oltre cento anni que
sto paradosso geometrico 6 
rimasto una pura cunosita 
teonca Ma recentemente — 
informa la c Novostl» — 1 in 
ventore sovietico A Gubaj 
dullin gli ha trovato un au 
tentica apphcanone pratica 
Infattj se il nastro di Moe
bius viene teso su due rulli 
cospargendoio di granelli di 
abrasivo duro si avra un 
nastro di rettiflca contmua 
Quali sono i suol menti? 
Esse e piu lunRo dei dop 
pio rispetlo ad un nastro co-
mune della stessa lunghez 
za e quindi pud durare U 
doppio 

Q «forbitore contmuo » puo 
servlre in tutte le operazio-
ni di rettiflca forbitura e lu 
cidatura Insomma nei casi 
in cui si vuole rendere I og 
getto brill ante 

macchina piu costosa possibi 
le E in fondo la stessa tec 
nlca di cui si awa lgono I co 
s t ru t tor i di au tomobih o di 
elet t rodomestici i quali con 
vmcono il pubbllco a elimina 
re o svendere la macchina di 
cui dispongono anche larga 
mente sufficiente alle sue ne 
cessi ta reali per acquis tare 
1 ul t imo modello o acquis tare 
un tipo piu grande potente e 
complesso 

Per quanto concerne i cal 
co la ton elettronici non viene 
fatta na tura lmente una pub 
blicita d i re t ta ma si mtervie 
ne con insuperata maes t r ia a 
livello tecnico e tecnico 
amminis t ra t ivo «Calcoaltore 
elet t ronico » o piu brevemen 
te « c o m p u t e r » e ormal di 
ventato quasi un sinonimo di 
efficienza capacita organizza 
tiva moderni ta In un indu 
s t r ia specie agli alt] livelli 
p rendere un at teggiamento 
crl t ico verso i calcolatori elet
t ronici viene mterpre ta to co 
m e un segno di conservatori 
s m o tecnico 

Ne consegue cne numerose 
aziende acquistano o affittano 
calcolatori elettronici del tu t to 
sovradimensionat i n s p e t t o at 
le loro necessita sost i tuisco 
no un calcolatore in servizio 
d a due o t re anni con uno piu 
potente e moderno quando il 
p r imo era larga mente suffi 
ciente Altre aziende passano 
dai sistemi classic] di conta 
bilita meccamzzata ad una 
gestione basata su un nuovo 
cent ro elettronico senza una 
preparazione adeguata 

Numerose direzioni azienda 
H convinte di migliorare la 
gestione in realta si gravano 
dl nuove spese di enti ta sp ro 
porzionata al r isparmio effet-
tuabile e sot tovalutano pesan 
temente il costo della « c o n 
versione » al nuovo s is tema 

In molti casi s o p r a w a l u 
tano i r i sparmi effettuabill e 
le conseguenze positive por ta 
u dai nuovi sistemi contabi 
li Sot tovalutano invece so-
vente un aspet to tiplco della 
gestione a mezzo calcolatore 
elet t ronico e cioe la minor 
flessibilita del s is tema stesso 
Con s is temi contabili conven 
zionali e possibile ri levare 
tempest ivamente de te rmmat i 
dati che normalmente non 
vengono calcolati v a n a r e il 
p iano contabile in a t to in t ro 
d u r r e nuove procedure amml 
nis t ra t ive e contabili varia 
re la modulist ica Questo di 
venta assai piu difficile lungo 
e costoso quando sia in a t to 
un s is tema basato sull elabo 
ra tore elet tronico 

C e poi il perlcolo di voler 
si a w a l e r e « t r o p p o » sempre 
nella gestione aziendale del 
cent ro elettronico e cioe di 
voler suddividere con la m a s 
s ima mlnuzia le voci di costo 
le spese general! le stat ist iche 
sulia si tuazione dei magazzint 
ed al tr i elementl gestionali 
con 1 lllusione di poterli me-
glio individuare seguire con 
t rol lare e contenere In real 
ta se il s is tema viene spinto 
t roppo a fondo in forma t rop 
po minuziosamente analiti 
ca si ot t iene un appesant i 
mento della gestione « a mon 
te » del calcolatore in quanto 
ognl lavorazione ogni spesa 
ogni prelievo di materiale 
ognl operazione sul magazzi 
no met te in gioco una n e s a n 
te ser ie di codicl numer i dl 
r f fenmento centr i spesa per 
cui chi compila l document i 
all origine perde t empo e 
mol to spesso sbaglia 

C e infine un aspet to piu 
sott i le meno s t re t t amente 
tecnico m a appunto per que
s to piu msidioso del pro-
blema 

La presenza del calcolato
re elet t ronico in un azienda 
c rea spesso un Ulusorio senso 
di sicurezza Senza renderse 
ne spesso conto i diversi fun 
z ionan at tr ibui^cono all elabo 
ra tore elettronico delle doti 
che esso non ha e res tano piu 
o meno convinti che con la 
presenza della macchina mol 
ti p roblemi aziendali risulti 
no au tomat icamente semplifi 
cat! 

A ques to at teggiamento ap-
paren temente ingenuo ma in 
real ta abbastanza comune ha 
con tnbu i to il lessico, o rmai 
impos to da anni dai costrut-
tori di calcolatori elet tronici 
che ne par lano c o m e d i « ce r 
velli e le t t ronic i» munit i d i 
a memar ia » e dl « facolta di 
scelta e di anal i s i» In real 
ta nei funzlonamento del cal 
colatorl elettronici la « m e -
m o r i a » e un immagazzina 
men to di dat i numer ic ! non 
11 « n c o r d o i di situazioni ana 
loghe dl fatti gestionali del 
passato di « espenenze u gia 
effettuate Le «facolta di seel 
t a » si r iducono ad una scel
ta t ra un numero n d o t t o di 
soluzioni predeterminate e 
Quindi ad una scelta obbliga 
toria en t ro un raggio mol to 
r i s t re t to L « analisi » pub es 
sere l a t t a soltanto in base ai 
p rogrammi preparat l e man 
ca quindi nei modo piu asso-
luto delle carat ter is t iche asso-
lutamenfe essenziali di una 
vera e propria « analisi criti 
ca H dei dati di gestione e sta 
tistici rapace di Interpretarl i 
di glustificarll spiegarli e 
commentar l i 

In questn atmo^fera si asst 
ste sovente ad un r i lassamen 
to nei controllo della validita 

dei dati numenc i di par tenza 
ad una cn t ica sempre piu 
fiacca e s u p e r f i c i a l dei me 
todi con i quali I dati di par 
tenza stessi vengono nlevat i 
per cui in parole povere me-
diante 1 eJaboratore elettroni 
co si esegue un elaborazione 
es t remamente fine e precisa 
di dati di par tenza approssi 
mat l m misu ra sempre piu 
grossolana ed in molti casi 
a d d i n t t u r a e r ra t i 

Non sono mancati negli ul 
timi dieci anni casi del ge 
nere e non solo in Italia al 
cum si sono nsol t i con danni 
piu o meno pesanti seguiti da 
un « r e c u p e r o » piu o me 
no pronto altri hanno dato 
luogo a v e n e propr i dissesti 

Un analisi approfondita di 
queste situazioni ci por te reb 
be assai lontano 

Cio che interessa alia fine 
del nos t ro giro d orizzonte e 
di sot tolmearne oltre che le 
magnifiche possibihta anche i 
pencol i gli aspett i capaci dl 
da r luogo a nsul ta t i ben Ion 
tanl dalle aspet tat ive la ne 
cessita di individuare caso 
pe r ca"?o llmitl di convenien 
za economica 

Come per tut t i 1 nuovi me-
todi per tut te !e nuove tecni 
che anche per i calcolatori 
elettronici vale un pnnc ip io 
generate per ot tenere buoni 
nsul ta t i per evitare amare 
delusion! occorre s tudiare a 
fondo in vista di ogni nuova 
apphcazione la situazione in 
cui si opera le carat ter is t iche 
dei nuovi sistemi da introdur 
re gli oneri diretti ed mdi 
retti che essi compor tano 1 
metodi con cul debbono essere 
apphcat i 

Essendo 1 e laboratore elet 
t ronico assai complesso come 
la relativa tecnica di utiliz-
zo tale studio dovra essBre 
a l t re t tanto esteso e profondo, 
e dovra essere effettuato 
« p r i m a » della lntroduzione 
del calcolatore e non « dopo » 

Giorgio Bracchi 

II padiglione italiano all'Expo 70 
L'edificlo prlncipale del Padiglione cotisiste 

dl dlecl elementi archllettonlci-base montati con 
peizl prefabbrlcatl Si t ratta dl t elementi o 
« contenitorl » a seiione reltangolare dl m 14x5 
e dl lunghezza variabi le t ra I 20 e I 50 m , Incll 
nati di 30 gradl , e dl 4 elementi o «nodi > a 
sezlone sempre rettangolare dl m 3x4 e dl lun 
gheiza variabi le t ra I 34 e 55 m , inclinati dl 
30 gradi , ma fn senso opposto al precedent! 

La zona espositlva si artlcola t u piu llvetll con 
af faccl ed Introspezionl reclproche, sia In senso 
vert k a l e sia orlzzontale La c o m p l e u a e originals 
costruzlone e stata reallzzata da una dltta glap 
ponese In ten pi eccezlonalmente brevl circa 

30 glornl lavorativl per II montagglo degll ele 
menti in cantiere 

I progettisti dell'edlflcio sono gli architettl 
Tommaso e Gllberto Val le e I'lngegnere Sergio 
Brusa Pasque I I consulente per le strutture e 
I Ingegnere Sergio Musmecl Collaboratori sono gli 
architettl G Glavotto, O Accossano, M Casca 
rano e I ingegnere M Mondelli La zona eiposl 
tiva comr-lessiva del l ' l ta l ls si estende per oltre 
7500 mq , dl cul circa 5000 mq per l'edificlo pnn 
clpale ed i r imanentl per I'ediflclo dedicato al 
panorama dell'economla Italians N E L L A POTO 
un'lnquadratura dell'edlflcio prlncipale del pad! 
gllone italiano 

Un contributo del <• Ponte » 

L'«autunno» 
le lotte e gli 

anni settanta 
Tra le promesse del mensile: documenti sulla condiiione 
operaia e un fascicolo sull'occupazione delle fabbriche 

II Ponte si presenta per ti 70 con un p rogramma ambizioso 
« p e r andare ol t re 1 impianto politico culturale del p r imo e 
secondo dopoguerra nella dimensione di un nuovo e certo 
difficile impegno volto a cogliere la direzione emergente 
delle complesse spinte che solcano il nostro Paese e il mondo 
intero ad affiancare cr i t icamente i modi di far politica (e di 
far cul tura l oggi » 

Tra le « p romesse» de! mensile documenti sulla condi 
zione del lavoro e sulla storia del movimento operaio tesU 
inediti in partacolare di scrit tori europei e sudamencan l un 
fascicolo spectale sull occupazione delle fabbnche nei 1920 

Gia ora ques to numero si apre con un saggio s tunolante 
dl Pabnz io Cicchitto su « Classe operaia sindacati e part i t i 
agli inizi degli anni s e t t a n t a » E una ampia analisi dello 
« au tunno italiano » e di quello che c e s ta to alle spalle dello 
autunno dalle lotte di fabbnea del 68, con le p r ime espe-
rienze di democrazla operaia mischiate alle fallite t ra t ta t ive 
sull accordo quadro alia vicenda delle pension! alia discus 
sione sulla programmazione (a quella che Cicchitto chiama 
la sconfitta delle posizioni riformatrici come delle posizioni 
r i fonmste) a! movimento dei delegati all intervento dei 
H gruppi « extra smdacali fmo all « mizio di una trasformazione 
di tut to il meccamsmo di elaborazione e di direzione politics 
del sindacato » s t re t tamente legato « con le sorti del processo 
un i t ano » 

L ult ima par te del saggio e inline dedicata al ruolo assunto 
dai par t i ti alle p r o s p e t t u e con annotazioni che certo non 
salvano nessuno ma rappresentano un reale incentivo al 
confronto Non par tono da una «negaz ione» dei par t i t i — 
fatta da un d m g e n t e sindacale — m a da una « nch ies ta » ai 
part i t i 

Nello stesso numero del Ponte Hanoi 1970 dl Agnolettl 
A venti chilometri dai Cairo di G Calchi Novati Bitorno dai 
Sud Africa di Enzo Santarell i Tra anatemi e connivenze la 
Grecia dei colonnelll di Donatella Viti G P Lucini critico dl 
Glauco Viazzt Appunb sulla traduzione le t t e rana di Paolo 
Santarcangeli 

Aforismi diventati filosofia 

La «sapienza» 
della Puglia 

contadina 
Una raccolta di proverbi ripropone il tema del 
recupero di una sua originaria cultura popolare 

ff> E' stato proposto per II 
Premlo Lenin II piu grande 
dizlonarlo della lingua russa 
mat pubbllcato. In 17 voluml, 
agglornato come nessun al 
tro al perlodo sovietico let 
terar lamenle corretto e spo 
gllo dl colloquialism! Esso 
e edlto dall Accademla delle 
5clenze dell URSS I piu vo 
luminosi e completl d l i ionar l 
delta lingua russa finora esl 
stenll quello dl Vladimir 
Dal compilalo cento anni fa 
e del professor Usclakov 
reatizzato nol perlodo sovie
tico erano In quattro vo 
luml 

II dizlonarlo candidate al 
Premlo Lenln comprende 120 
mlla 480 vocaboll 

Ogni vocabolo e accompa 
gnato, nei dizlonarlo cotosso, 
oltre che dalle Indicazlonl dl 
caral tere grammat lca le , or 
tograflco e fonetlco, dalla 
nomenclature completa delle 
parole che ne derlvano L uso 
stillstlco dl ognl parola e 
illustrato con esempl trat t l 
dalle piu important) opere 
letterarie V I sono pol indl 
cazionl dl caraltere storico 
ed etlmologico 

II dizlonarlo dovrebbe es 
sere uno slrumento mai prl 
ma dlsponlblle per lo studio 
del ru5So nella sua comple 
tezza con I agglunta cioe del 
vocaboll e degll usl nati nei 
clnquantennlo sovietico 

La raccolta di proverbi per 
regioni o per nazioni somi 
glia moito a quel lavoro di re 
cupero del folclore intensifica 
to da studiosi e da appassio 
nati negli ul t imi anni con 
la registrazione su nastro di 
antiche canzoni popolan Co 
me la canzone e s p n m e una 
( le t tera tura > cosi il prover 
bio 1 a fonsma il modo di di 
re condensano una «filoso 
fia » una « sapienza » Qltrata 
a t t raverso millenni di verifi 
che e anche di contrast i I 
«Proverbi pugliesi» raccolti 
da Alfredo Giovme (Edi tore 

Martelto impagmatore Maestri 
L. 4800) sono indubbiamente 
un contr ibuto alia conoscenza 
di quella reglone — il sud 
est i taliano — anche sc co 
me vedremo non si sottrag 
gono a osservazioni di carat-
tere filologlco 

Non deve sorprendeie chi ha 
una cer ta conoscenza del 
mondo pugliese la concezio 
ne es t remamente concre 
ta umana pagana d i r emmo 
che vl si ha della religione 

A cci crete Ddi prevete 
a chi crede (solo a chi ere 
de) Dio provvede «Ci vole 
Cns te ca s u preche > chi 
vuole C n s t o che se lo pre 
ghi e infine « u udmmene 
da la t e r r a vene a la ter ra 
se ne v a » 1 uomo dalla te r 
ra viene e alia ter ra se ne 
to rna In u n contesto conU 
dmo t ra t to ancora carat ter i 
st ico della societa pugliese 
accanto a quello mercantile 
e a quello m a n n a r o partico 
lare importanza hanno le vi 
cende giudiziane le titi le 
contt^e Ecco come si espn 
me la sfiducia nella giustizia 
«Car te u i r t e e ccorte libera 
nos domine > da carte bas 
si di s ta tu ra e corti di giu 
stizla llberaci o signore ( lu 
r e sule fu ggiuste e tu mise 
n grosce» uno solo fu giu 
sto e to misero in croce 
« la corte se disce conte ma 
ie llonghe» la corte si dice 
corta ma e lunga 

Vi sono poi pioverbl r ie 
riti a precisi fatti s tonc i al 
t n 1 quali sono a t tnbu i t i ad 
a u t o n « Giacchine lidde m e t 
ti la legge e iidde m e n ap 
prime » si r ifensce a Gioac-
chino Murat che dopo aver 
perduto U regno r- Napoli 
t e r t o di rlconquistarlo sbar 
cando a Pizzo Calabro e per 
questo venne processato e fu 
cilato il 30 ottobre 1815 
Sembra quasi che la saggez-

za popoiare qui si affaccia 
furbizia 11 dovere pre tendia 
molo dagh altri e cerchiamo 
opportune eccezioni e scap 
patoie per noi 

Tra i proverbi in disuso (un 
disuso m e n t a t o dai momen 
to che il det to non trova 
nscont ro nella scienza po 
polare) e «Le femmine son 
go sacchi » le femmine sono 
sacchi buone cioe da r iem 
pire ( impregnare) e da svuo 
ta re (sgravare) E t r a t to dai 
«Diu rna l i» (1258) di Matteo 
Spmelh d a Giovinazzo che lo 
at tr ibuisce a re Manfredi 

Qualche osservazione dl ca-
ra t tere filologico e sulla t ra 
duzione Lodevoli ci sembra^ 
no i cn t e r i seguiti per la t ra 
scnzione lodevoli perch6 ci 
sembra consentano i na ac 
cessibilita piu agevole di quan 
to a i r e b b e conspntito una 
grafia scientific Ma c e qual 
che inesattezza 

Ricorre — eccome ricorre! 
— la parola ternse — gene 
r icamente denaro — che ci 
pare vada scrit ta non c c i la 
doppia e r re ma te-rase co
me nello specifico tornese 
moneta del regno di Napoli 

Chi si sposa fa all aequo 
e non al vino e t radot to il 
det to «Chi se nzore va all ac 
q u e » Lo conoscevamo per 
u n a l t r a sigruficazione che e 
forse piu probabile Andare 
all acqua nella maggior pa r 
te dei dialettl meridional! 
vuol d u e esa t tamente anda 
re alia fontana a prendere 
I acqua cioe chi (rifen* i so 
lo all uomo) si sposa si ras 
segni ad andare all acqua os 
sia a complete anchegli set 
y?2i domestici 

A d d i n t t u r a imperdonabile 
ci sembra la sbandata che lo 
au tore prende quando t radu 
ce t la femmena cattiva chian 
ge u muer te e ppenze o vi 
ve » la temmina cattiva plan 
ge il morto e pensa al vivo 
Mai cattiva in pugliese as 
sume il significato che ha in 
italiano per 11 quale vale la 
espressione « mala il buo si 
gnificato n m a r e quello arcai 
co di vedova (dai latino cap 
tiva prigioniera la donna che 
alia moi te del consorte r ima 
neva per anni chmsa in casd 
in segno di lutto) E quindi 
la vedoha che piange tl mor 
to e pensa al vivo Ed e an 
che piu logico 

Angelo Matacchiera 

Una rivista di dibattito 
fra tutta la sinistra 

E' « l l Confronto »f che sul primo numero del 1970 annuncia la nuovs 
formula e la costituzione di un Comitato di garanti composto da: on, Mi-
chele Achilli (psi), on. Guido Bodrato (dc), Beniamino Finocchtaro (psi), 
on. Luigi Granelli (dc), on. Giovanni Mosca (psi), Eho Quercioli (pci), 

Carlo Ripa di Meana (psi) e Aldo Tortorella (pcH 
MILANO 20 

E in qitcsti giorni nelle edicole di tutta Italia tl primo numero del 1970 
d I Confronto La nvitsta si apre con un editonale nei quale si annunaa una 
sioUa nella sua direzione e nella fattnra trasformazione che rappresenta vna 
unpc rtarite novita politica per la prima olia in Italia le )orze democratiche 
c della sinistra decidono dt confrontare le rispettue posizioni allinterno dl 
un umca pubbhcazione 

Riportiamo mtegralmente I editonale della rwtsta 

« Siamo lieti d mformare 1 
le t ton che 1 mpegno per la 
trasforma?ione della nostra 
rivista e stato ul ter iormente 
approfondito pei meglio pre 
cisare gli scopi dell miziativa 
ed ha porta to pos i tnamente 
all intesa con nuove energie 
cultural! e poliliche Cio con 
sente di allargare la prospet 
tiva del discorso avviato 

H I problemi del nos t ro tern 
po 1 esigenza di uno svilup 
po pieno della democrazia po 
Iitica 1 aggravarsi delle ten 
siom sociali e civili in Italia 
e a livello intemazionale n 
chiedono un franco confron 
to di idee un approfondi o 
dibatt i to una n c e r c a effetti 
va t ra quant i si propongono 
al di la di ogni sfrumentali 
smo o p e r a t u o e nei n spe t to 
assoluto delle loro diversita 
ideali di contr ibuire ad un 
generate progresso in uno spi 
rito di convivenza democra 
tica e di forte impegno mo 
rale Al servizio di ques t s fi 
nalita si pone con la rmno 
vata \o lonta di assicurare un 
sistematico plural ismo di opi 
mom e una coerente autono 
mia di mdinzzo la nostra n 
vista che non a caso por ta 
la significativa testata de II 
Confronto Dal prossimo nu 
mero la s t ru t tura redazionale 
assicurera neile forme che 
sono alio studio la concre 
tizzazione di questo nuovo lm 
pegno programmatico 

« Alia salvaguardia dell 'auto 
nomia di mdinzzo della rivi 
sta che intende essere espres 
sione di un autentico plurali 
smo deale e non ha la pre 
tesa di comvolgere in aziom 
comuni opimoni per loro na 
tu ra diverse provvedera un 
qualificato comitato di ga 
ranti composto di uomini 
rappresentativi di v a n orien 
tamenti cul turah e politici 
cui hanno gia assicurato ade 
sione esponenti che mihtano 
nei PCI nei PSI nella DC e 
nello schieramento di demo 

crazia laica quali 1 on Mi 
chele Achll (PSI) I o n Gui 
do Bodra to (DC) Beniamino 
Fmocchiaro <PSI> I o n Luigi 
Granelli (DC) I o n Giovanni 
Mosca (PSI) Eho Querciofi 
(PCI> Carlo Ripa di Meana 
(PSI) Aldo Tortorel la (PCI) 

H La larga rappresentat ivi t^ 
di tale comitato che si col 
lega alle piu important i cor 
renti ideali e di pensiero pre 
senti nella societa italiana dai 
la s inistra laica e socialista 
in tut te le sue espression^, 
ai cattolici democratn.i dara 
ai le t ton ed agli amici della 
r n i s t a la certezza che i flni 
che la direzione si e propo 
sta verranno perseguiti con 
piena coerenza E questo in 
dubbiamente un fatto nuovo 
pe r modesta che sia la no 
stra miziativa essa tende a 
colmare u n vuoto oggettivo } 
esistente nei nostro paese poi 
che- vuole essere m sostanza 
un leale s t rumento di con 
fronto di idee capace di su 
perare cnstalIi?zaziom e mco 
mumcabil i ta che spesso mor 
tif cano il hbero dibatt i to al 
servizio di correnti ideali e 
di pensiero decisive per lo 
sviluppo culturale e politico 
della democrazia italiana 

« Gia con questo numero il 
Confronto si colloca nella 11 
nea di t rasformazione della 
rivista affrontando il tema 
dei sindacati della loro auto 
nomia e dei loro compiti do 
po I autunno caldo Pedeh al 
1 annunciato nostro impegno 
programmat ico pubblichiamo 
articoli di dirigenti sindacali 
e di par t i to di diverso orien 
tamento Aldo Bonaccini Pie 
ro Bom Mario Didd segre 
t a n confederali della Cgll 
Giorgio Benvenuto s eg i e t ano 
gen Metalmeccamci Uil G u 
seppe Beburdo presidente 
prov Acli Torino E h o Gio 
vanmni segre tano nazionale 
Metalmeccamci Cgil Gabrie 
le Baccalim segretai io Cgil 
Milano Pietro Roncato della 

Cisl Milano Orazio Pizzigoni 
del Umta Ugo La Malfa ha 
picci=ato la p jsi?ione del PRI 
Gu do F in t i smdaco di Bolo 
gna della direzione del PCI 
ha illi.straio il r appor to fra 
sindacato popolazione e una 
Amministrazione romunale di 
sinistra 

« l i p ross imo numeio in 
tendiamo dedicarlo in larga 
mi ura a problemi cue pon 
gono le elezioni pe r 1 Con 
sigh regional! e it r innovo d«i 
consigli LOirunahe provincia 
h A studiosi uomini politici t 
sigli Lomunali e provincial! 
A studiosi uomini politici e 
ammmis t ra i o n dei part i t i de 
mocratici poniamo la doman 
da che segue 

— Gli italiani si acclngono 
ad ele^gere per la pr ima vol 
ta i Consigh legionali a s ta 
tulo ordinario e a rmnovare 
la maggioranza dei Consigli 
romunali e provincial! Quali 
sono i compiti delle forze po 
ntiche perche" si a t tuino te 
condizioni nelle quali le a1* 
sembJee che usciranno da que 
sta consultazione elettorale 
possano corr ispondere alle 
a t t e w e ai bisogni del pae 
se cosl come si presentano 
agli inizi degii anni 7 0 ' 

1) in campo legislativu qua 
li leggi di n fo rma sono ne 
cessarie e pnor i t a r i e (urbanl 
stica sanitaria fiscale flnan 
za locale legge comunale e 
provinciate revisione costiru 
zionali e cosl via) 

21 sul d-rreno programma 
two locale si chiede l i mdi 
care le linet r i tenutp general 
mente valide o in r i f enmento 
a de termmat i enti e sltuazio 
nl locali 

3) per la formazwne delle 
maggioranse con quale orien 
tamento si deve andai e alia 
formazlone delle magglorame 
e quale deve essere n rap 
por ta maggioranza di go^erno 
magpioianze locali e it r appor 
to maggioranse opposiziom » 

Programmi Rai-Tv 

TV nazionale 
9 30 Lezlont 
Inglese 

10 30 Rtto celebratlvo 
alle Fosse Ardeatme 

11,30 Lezionl 
Educazione civica bota 
mca 

12 3 0 An to log ia dl s a p e r e 
Le ore dell uomo settima 
puntata 

13,00 Ogg i car tonl an imat l 

13,30 Te leg iorna le 

15 00 Lezlonl 
Italiano stona educazio
ne civica botaruca 

17 00 Poly e le s e t t e s t e l l e 

17 30 Te leg io rna le 

17 45 La TV d e l ragazzl 

a) 1 ragazzi di Mainland 
b) Le citta del jazz 

18 45 La tede oggi 

19 15 Sapere 
Un secolo di industna in 
Italia sesta puntata 

19 45 Telegiornale sport 

Crortache italiane 

20,30 Telegiornale 
21 00 II muro 

Due tempi di Millard Lam 
pell Adattamento e reg a 
di Leandro Castellani Tra 
gli mterpreti Lnzo Tara 
acio Franca Nuti Tratto 
da un racconto di John 
Hersej questo sceneggia 
to narra le tragiche vicen 
de degli ebrei chiusi nei 
ghetto di Varsavia fino ai 
giorni dell insurrezione Gli 
auton tendono a descrtve 
re come le comuni soffe 
renze facciano nascere ne 
gli uomini un v n o senso di 
sohdaneta 

23 00 Telegiornale 

TV secondo 
19 00 Corso dl tedesco 

21,00 Telegiornale 

21,15 Ouando I uomo 
scompare 
l e r za puntata dell inch e 
sta di Mmo Mom eel b e 
Fernando Armati sui popo 
h che vanno scomparendo 
Questa volta gli auton 
cercano di analizzare che 
cosa accade quando la cul 
tura di un popolo come ad 
esempio gli zingan viene 
distrutta da una diversa 
t civilta » 

22 05 Incontro con The 
Edwin Hawkins Singers 

Radio 1° 

Enzo Tarasc io 

Giorntlo ridio ere 7 8 10 
12 . 13 , 14 15 17 20 23 15s 
6 30 MiHutino muilcale 7 10: 
M u i k e ttop) 8 30i Le canaonl 
del mattino 9 Vol ed le; 11 
Radtocronaca diretta del rito 
celeb rati vo alle Foite Aedeati 
ne 12 10 Con tr appunto 
13 15 II prime e I ultimo 

I d 16 Buon pomerigaloi 16 20 
Per voi glowani 18 Arcicro-
naca IB 35 Italia che lauora 
18 45 Un quarto d ora di no-
vita 19 05) GlraJlico 19 30 
Luna park 20 15 Don Carlo 

Radio 3° 
Ciornate radio ore 7 30 

8 30 9 30 10 30 11 30 
12 30 13 30 15 30 16 30 
17 30 IB 30 19 30 1Z ZA 
6 Prima di comlnciarei 7 43 
Biliardino a tempo di muiica 
8 40 I protagomati 9 Roman 
tica 10 Vita di Beethovem 
1 0 1 5 Canta Enzo lannaccli 
I D 35 Chlamate Roma 3 1 3 1 : 
12 10 Traemiulon regional It 
12 35 Questo • queato no 
13 45 Quadranto 14 Coma 
e perchd 14 05 J u he-Do K 
15 03 Non tutto ma di tutto 
15 40 ServkxLo spedale del 
glornale radios 16 Pomerldla-
na 17 35 Class* unlca 1 7 S 5 i 
Aperitive in musics; 18 40i 
Stasara afame oapitl dl i 
18 55 La claiiidra, 19 20i 
• Come io vl ho am a to »i 
7n 10 Ferma la musko, 211 
Cronache del Mettogfernoi 
21 15 Novita; 21 40 Le nostra 
orchestra dl musica legtarai 
2 2 1 0 Appuntamento cen 
Schumann 22 43 La pataua 
di Ivan dl Leone Tolitoli 23i 
Bellettine par I navigantl 

Radio 2° 
Ore 9 30 Le Radio per le 

Scuole, 10 Concerto df aper
ture 11,15 Musicne italiane 
doggi 1 1 4 5 Lirlche da ca
mera spagnole 12 20 Gelle-
ne del metodrammai 13i In-
termetio, 14 Music he per 
strumenti a ilatoi 14 30 I I 41 
see in wetrine; 15,30 Concerto 
slnfontcoi 17i La opinion! degll 
altri 17 "'O Corso di lingua 
inglese 17 40 Janrama 18s 
Notizle del Terzo 18 45 II 
seito continent* 19 15 Con
certo della sera, 20 15 Larte 
del dirigerei 21 II glornale 
del Terzo 21 30 a Tribune 
intemazionale dei compositor I 
1969 • 22 30 Rivista delta 

riviste 

Controcanale 
C MUBW DI L I CONTADIM -

La SPCOI da pu tata d 1 i fi ie dei 
Borboni ha osftn al ne I(L i 
cotfermato I n l e pregi della 
prima accentuando forse i i e 
cond In questa teconda parte 
IT fait Luc o Wandara sem 
bra aier holtohneato con wag 
gior ngore ed mcisivita gli ele 
menti a slonci » anclie <re que 
sti leigono ancora troppo co 
struiti attraicrso una aneddoU 
ca tpicciola che raggmnge il 
telespettatore con una certa 
difficolta ruttai la viene spes 
so 11 h ce uno dei problemi 
nodal della « fine del regno » 
dealt fan i o n che accompagna 
rono la marc a gar bald la at 
traicr o il \lezzog orno e dpi 
t ai i c n il regno jnemonte e 

itenip a lame i one e la fu 
t ra Ital a un ta lale a dire il 
problcma della parlecipazione 
coitad la e popolare ai tre mo 
menti di quelle convulse gtorna 

ie Gli acrenm sono TTid retti 
e si siolgono sopraiutto attia 
verso i dialoaM / t a I amlmsc a 
tore i cmoitae a hapoh I 
marchese di V lUamanna effi 
cacemente interpretala da I o 
molo) e t cospiraton paiteio 
pei ad esempio quando I mat 
tesa rapidita della avanzata di 
GaiibaWt nene giustificata coi 
la promessa e I attesa della di 
sfnbuztoni? delle lerre ironies 
sa e aftcsa che I ambasciatore 
con wgnifeatua soddis/a tone 
itfiene tmposstbili ad attuarti 
e comunque ut i pei fir po 
stare lassp dellajpoggo d lla 
I ob Ita borbonira i er i Sa 
vo a i quah s pi acuta io ah ct 
t i am i roue i pi i hi t aa 
ra I 1 lla en I i i\ta dci loio 
privileg 

Peccalo cnminqir cl c Man 
da a nan abba lol In fa sp 
gu e queste ill im a aper 
ture con un nan az one meno 

c) msa i itnr io alia \ c nda pri-
iata di hraiicesi.i II e chg i 
dialogh f n t per isigen e 
di produ cue — nbbtano c > 
taiitain ntr pr sa I sopiat t i 

lo suh a tone 
Qncsti dtfeltt sono ronctfi — 

bisopua ancora nlevailo — w 
pratutto gra te alia maestria dt 
Bias"tti capate di una attenia 
rtcosfriijtotte d ambieitc e di 
una notei oiks una d rczione dt 
gli attoii \1 icgistn lupphwe 
tpetio con il « rl mo > sfarno 
ai u n i t della mugi aUira f t 
i eda ad e > mpio I effu ic u o 
di d aletn cotut t i e 
j a r atitfi dt b^ti ladicati con
tra I ) L i al! mtaiio ui< i 
ma t anche alia iftipi la o e 
c> e Biuno C rt?to ha soj Ufa dan 
di re f rancc ch Uo 

vice 
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