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La discussione sulla 

sperimentazione medica 

A PROVA 
Dl VAPONA 

Per verificare l'ipotesi 
che l'infezione puerperale 
pud venire trasmessa da 
una madre all'altra quando 
l'ostetrico che assiste al 
parto non si 6 disinfettato 
le mani, Ignaz Semmelweis 
— che per primo aveva in-
trodotto la pratica della di-
sinfezione — trascuro deli-
beratamente questa norma: 
undici donne ne morirono. 
Contro Semmelweis fu sca-
tenata una campagna fero-
ce, non gia per rimprove-
rargli le undici madri mor-
te ma per confutare la sua 
teoria, che appariva fanta-
stica: cosi pcrdette il posto 
all'ospedale di Vienna e 
mori in miseria nel 1865. 
Qualche anno dopo, l'impor-
tanza della sua scoperta fu 
chiara agli occhi di tutti: 
da allora Semmelweis ap-
parve come un eroe 

Questo e il recente pas-
sato della scienza: se vi-
viamo mediamente piii di 
sessant'anni invece di viver-
ne trenta come gli antichi 
romani, e anche perche so-
no stati compiuti questi sa-
crifici. Ma il fatto che il 
progresso scientifico abbia 
richiesto tante vittime non 
offre alcuna scusante a chi 
oggi, per catturare una do-
cenza o per guadagnare 
punteggi in un concorso, 
organizza esperienze pseu-
doscientifiche come e pseu-
doscientifico introdurre stri-
scie di Vapona nelle stanze 
dei neonati, quando da an-
ni ormai si sa che il Vapo
na e nocivo, tanto da ucci-
dere gli animali domestici 
se entrano negli armadi di-
sinfestati con le striscie 
gialle. Tuttavia e chiaro 
che se l'opinione pubblica 
e in allarme non si tratta 
soltanto della giusta indi-
gnazione per un esperimen-
to inutile, o sciocco, o for-
se menzognero: e'e un sen-
so d'allarme piu profondo, 
che investe dalle radici tut-
ta la sperimentazione medi
ca; che contesterebbe a 
Semmelweis — se vivesse 
oggi — il diritto a quell'e-
Bperimento crudele si, ma 
decisivo, per la vita di mi-
lioni di donne e di bam
bini. Che cosa 6 accaduto? 
Come mai in un secolo la 
sensibilita e tanto muta-
ta? 

Probabilmente e in parte 
lo stesso progresso scienti
fico a rendere acuto il pro-
blema: di contro al grezzo 
esperimento di Semmelweis 
(lavarsi le mani con acqua 
e sapone invece che con 
disinfettante), stanno le spe-
rimentazioni raffinate e 
complesse che descrive M. 
H. Pappworth in « Cavie 
umane» (ed. Feltrinelli, 
prefazione di Giulio Mac-
cacaro e appendice giuridi-
ca di Carlo Smuraglia). La 
esplorazione minuziosa del-
le funzioni deH'organismo, 
fatta con strumenti chirur-
gici, con stimolazioni chi-
miche, con isotopi radioatti-
vi, risulta, dal libro, un in-
sieme di imprese di acroba-
tica bravura: ma la bravu
ra tccnica e unita, negli 
esempi citati, a un cinico 
disprczzo per le sofferenze 
dei soggetti: disprezzo che 
tpinge a organizzare espcri-
menti inutili. superflui, tal-
volta insensati. 

Scienza 
e societa 

Viene spontaneo il con-
fronto con le sperimenta-
zioni compiute da Mengele 
e dai medici nazisti: ma, nel 
confronto, la rcalta di oggi 
appare persino piu temibile 
di quella nazista proprio 
perche le sperimentazioni 
dei medici nazisti erano 
barhare, grezze, destinate 
dalla loro stessa rozzezza 
aU'insuccesso. Sicche 1'orro-' 
re con cui si guarda a Men
gele e l'orrore per la cri
minality un sentimento vec-
chio come il mondo: ma il 
sentimento suscitato dalla 
scienza moderna nei suoi 
aspetti lumeggiati da Papp
worth e un sentimento nuo-
vo; se ha dei precedent!, li 
ha nel senso di panico col 
quale I'umanita ha guarda-
to ai progressi della fisica 
quando cssi si tradussero 
nel potenziale distruttivo 
della bomba atomica e del
la bomba nucleare. L'inca-
pacita di costruire un rap-
porto sociale adeguato al 
progresso scientifico che 
abbiamo realizzato: questa 
k la ragione del senso di 
angoscia che attanaglia il 
lettore di « Cavie umane », 

II problems, sccondo la 
prefazione di Maccacaro, e 
quello di arrivare da una 
sperimentazione sull'uomo a 
una sperimentazione con 
l'uomo: a una sperimenta-
Stone, cioe, «nella quale i 
pazienti che si prestano al
ia ricerca diventino collabo
rator! del medico con pie-

di riconoscimenti e di 

diritti >. Ma lo stesso Mac
cacaro awcrte che questo 
non signiflca che il malato 
debba fare propria tutta la 
competenza del medico. E 
sarebbe del resto impensa-
bile esigere sempre il con-
senso del soggetto, come 
condizione necessaria e suf-
ficiente dello sperimentare: 
prima di tutto perche il con-
senso dev'essere libero ma 
per essere realmente libero 
dovrebbe essere pienamente 
consapevole dei rischi, e 
questa consapevolezza non 
potrebbe venire acquistata 
se non con molti studi. Ma 
ci sono anche altre ragio-
ni: la circostanza — per 
esempio — che la consape
volezza deU'esperimento puo 
in qualche modo alterarne 
i risultati; la circostanza 
che per rivelare a un pa-
ziente l'azione anticancerosa 
del farmaco che su di lui 
si sperimenta bisognerebbe 
prima di tutto rivelargli la 
natura cancerosa del suo 
male, cio che non sempre 
si osa fare; la circostanza 
che la malattia stessa pud 
essere condizione di non 
liberta, come avviene nel 
caso dello malattie psichi-
che. II problema dunque 
non puo essere risolto sul 
terreno individuale, della 
consapevolezza individuale, 
della liberta individuale, 
della cultura individuale. 

L'uomo vuole 
difendersi 

D'altronde stabilire che 
in una societa governata dal 
profitto, e quindi anche dal 
profitto delle case farmaceu-
tiche, l'alienazione e inevi-
tabile anche in questo suo 
aspetto estremo, sarebbe un 
cadere nello sterile massima-
lismo: qui e ora, e cioe al-
l'interno stesso della socie
ta capitalista, l'uomo vuo
le difendersi. E certamente 
questa difesa non puo pas-
sare che attraverso una pro
gressiva democratizzazione 
dell'attivita di ricerca e di 
studio. In termini politici, 
questo significa prima di 
tutto domandarsi se davve-
ro la ricerca medica debba 
continuare a essere affidata 
alia struttura universitaria 
o se non debba invece svol-
gersi soltanto entro l'ambi-
to del servizio sanitario na-
zionale. 

Difatti l'universita e una 
struttura verticistica, e an
che le aspirazioni a demo-
cratizzarla rimangono ge-
neralmente entro un ambito 
ristretto, di democratizzazio
ne del rapporto docenti-stu-
denti; invece il movimento 
per la riforma sanitaria so-
stiene la concezione del ser
vizio sanitario articolato in 
unita locali con la massima 
partecipazione e il controllo 
dei cittadini, e su questa 
concezione ha gia raccolto 
consensi non soltanto nelle 
sinistre e nelle organizza-
zioni sindacali ma anche 
da parte dello schieramen-
to governativo, almeno per 
quel che concerne le attivita 
sanitarie curative: la discus
sione e invece ancora aper-
ta sulla prevenzione, data 
I'intenzione degli ambienti 
ministeriali di non ricono-
scere alle Regioni potere 
legislativo in questa mate
ria, ma solamente compiti 
di attuazione. 

Scrive Carlo Smuraglia, 
a conclusione della sua 
< appendice giuridica > al 
libro di Pappworth: «Si 
tratta di porre il paziente, 
il cittadino, al centro del si-
stema, come soggetto pri-
mario. Cosi jntcso, il pazien
te non diventa piu ne il 
soggetto passivo d« tcrapie 
scclte piu o meno arbitra-
riamente, ne il soggetto pas
sivo di sperimentazioni cui 
ha dato un consenso piu o 
meno valido e comunque 
sempre generico, ma divie-
ne il membro responsabile 
di un gruppo che agisce 
collettivamente per assolve-
re ad un interesse che e 
sociale e individuale nello 
stesso tempo >. 

Questo puo awenire sol
tanto col trasferire la ri
cerca da una struttura in 
cui le decision! vengono 
prese dall'alto a una strut
tura in cui le decisioni ven-
gano prese dal basso. Non 
che questa formula possa 
di per se risolvere il pro
blema, perche formule ri-
solutive non ne esistono: 
pu6 esistere solamente la 
lotta per la progressiva de
mocratizzazione del proces-
so decisionale. La presa di 
coscienza di quel che e og
gi il contrasto fra i pro
gressi delle tecnologie co-
noscitive nell'ambito della 
scienza mcdicobiologica, e 
le strutture autoritaric di 
potere che di queste tecno
logie si servono, 6 un mo
menta di questa lotta. 

Laura Conti 

LA CONGIUNTURA DIFFICILE DELLA STAMPA INGLESE 

Conformismo e donnine nude 
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Sono gli ingredient* dei quotidiani che si contendono un mercato assai vasto, ma non piu stabile - La tendenza alia 
concentrazione elimina celebri testate - Un gigantesco e amorfo giornale «popolare» contrapposto a un sussiegoso 
prodotto di « qualita » - Perfino il « Times» attraversa una fase delicata: lord Thompson ha perso alcuni milioni 
di sterline - Gli indici preoccupanti della diffusione e della pubblicita -1 profitti che non sono solo in denaro 

I cittadini inglesi sono i piu forti consumatcri europei di carta stampata: 
nove quotidiani nazionali vendono sedici milioni di copie, piu i ventiquattro 
milioni dei giornali domenicali. Nonostante questa altissima diffusione, i 
sintomi di crisi del setfore sono sempre piu appariscenti 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 23 

In Inghilterra, si sa, il con-
sumo di carta stampata su-
pera quello di ogni altro 
paese europeo. Nove quotidia
ni nazionali (per non parla-
re delle dozzine di fogli loca
li) wndono complessivamen-
te sedici milioni di copie. Al-
tri 24 milioni sono immessi 
nel mercato del weekend da 
sette giornali domenicali. 

Le oifre parlano chiaro. Sia-
ino davanti ad un popolo di 
lettori. Secondo il noto cli
che. il giornale — come l'om-
bryllo — e inseparable dal-
l'inglese. II primo sembra 
avere altrettanta diffusione 
del secondo. Ma questa im-
magine convenzionale sta su-
bendo un serio processo di 
revisione. Da tempo la stam-
pa si intyrroga incerta sul suo 
futuro. Sono anni che a Fleet 
Street (la via londinese dei 
quotidiani) si parla di «cri
si >. Proprio in queste setti-
rnane l'annunciata scomparsa 
di una delle testate nazionali 
(il popolare Daily Sketch) ha 
rilanciato il grido d'allarme. 
Diversi nomi che vanno per 
la maggiore si trovano anche 
essi in difficolta analoghe. 

E' vera che negli ultimi 
dieci anni e solo il secondo 
quotidiano (dopo i! News 
Chronicle nel 1960) a cessare 
le pubblicazioni. Tuttavia i 
sygni del malessere persisto-
no. Alcuni indici di fondo 
(diffusione e pubblicita) so
no in declino. Al tempo stes
so i costi i produzione so
no in aumento. Se fattori co
me la concorrenza televisiva 
pongono un dilemma < tec-
nologico > a lunga portata. il 
problema piu urgente al mo
menta si manifesta sul twrre-
no dell'organizzazione inter
na, del mercato e della di-
stribuzione. 

L'esigenza di 
svecchiamento 

L'Inghilterra vede ancora 
oggi una delle piu alte cifre 
di vendita giornaliera. In mwz-
zo secolo la pratica all'ac-
quisto e alia lettura si e ra-
dicata nel pubblico ed ha por-
tato ad un notevole successo 
commerciale. Ma la sicurezza 
della itampa inglese come 
istituzione — dicono gli espyr-
ti — non trova corrispettivo 
adeguato nella sua efficienza 
come industria. Al contrario, 
il riposo sulle posizioni ac-
quisite puo incidere regativa-
mente sull'esigenza di svec
chiamento ormai improrcga-

A venticinque anni dalla morte di Ernesto Buonaiuti 

Ricordo di un «eretico» 
Docenti universitari, storici, teologi catffolici e protestanti riscoprono e rivaluta-

no I'opera dello studioso che fu tra gli anticipatori della tematica conciliare 

A venticinque anni dalla 
morte, i discepoli e quanti. in 
fasi e con atteggiamenti di
versi. hanno riscoperto e ri-
valutato storicamen'e '"opera 
e il dramma di Ernesto Buo 
naiuti. si sono nuniti l*allro 
giorno a Roma nella -e-fc del-
l'YMCA Non si e traUato di 
una forma le comm^mirrazio 
ne. ma di un bilancio degli 
studi fin qui condotti su uno 
studioso pvrseguitato dalla Cu 
ria romana e apprezza'o da 
chi rifiutava la posizione an 
timodernista della Chtesa. 

L'iniziativa. che ha numto 
molti docenti universitari. ŝ o-
rici, teologi cattolici e prote
stanti. studenti. laici. ha of-
ferto alio storico Raffael-
lo Morghen e ad Anna Di 
Micco. che conobbero bene 
Buonaiuti. il quale dal 1915 al 
1931 msegnd storia del enstia-
nesimo all'Universita di Ro
ma. e a don Lorenz<) Bede-
schi I'occasiony di ripercorre-
re le tappe di questo studioso 
originale e coraggioso. Le te-
si dottrinarie da lui 5nstenute 
procurarono a Buonaiuti. pri
ma la scomunica nel 1921 da 
parte del Sant'Uffizio e poi, 
I'allontanamento dalla catte-
dra nel 1931 in base al fami-
gyrato articolo 5 del Concor-
dato secondo il quale «nes-
sun ecclesiastico pud essere 
assunto o rimanere .'n un im 
piego od ufficio dello Stato 
italiano o di enti pubblici di-
pendenti dal medesimo senza 
il nulla osta dell'Ordinario 
dioevsano. La revoca del nul
la osta priva 1'ecclesiastico 
della capacity di continuare 

ad esercitare I'impiego o l'uf-
ficio assunto >. 

Ernesto Buonaiuti fu sospeso 
dall'msegnamento universita 
rio. a cui era arrivato con le 
sue ricerche e con un n.*gola-
re concorso. in forza del men 
zionato articolo che contrasta 
con tutte le Costituzioii demo 
cratiche moderne — e quindi 
con la nostra — che garanti 
scono la liberta del c-ttadino 
qualunque sia 'a sua fede re-
ligiosa. Non a caso. oa piu 
parti e stata reclamata l'abro-
gazione di questo articolo in 
sede di revisione del Concor-
dato. 

L'antimodernismo 
di Pio X 

L'opera del Buonaiuti. con le 
sue implicazioni in se^.j poli 
tica. culturale e religiosa — 
ha detto Morghvtn — er.cora 
oggi non 6 stata compresa a 
fondo perche per troppi anni 
la Chiesa, appoggiati dai fa-
scismo, l"ha awersata. 
ma anche per l'anticl«;r,"cali-
smo di molti laici. 

E' vero che il gesuita pa
dre Enrico Rosa, su Cwilta 
Cattolica fu per anni I'accusa-
tore spietato e piu prevenuto 
(Gramsci lo dyfmi «un pe-
destre scribacchiatore» e il 
card. Satolli scrisse: c Se Buo
naiuti ristampasse il Vangelo 
puro c semplice. il p. Rosa 
vi troverebbe una buona do
se di eresie»), ma e anche 
v<;ro che la cultura idealista 
non seppe comprendere questo 
studioso nella sua battaglia, 

che fu anche di Murri e di 
altri. contro Tantimodernismo 
della Chiesa dopo I'enciclica 
Pascendi di Pio X. 

Croce considero il moderni-
smo come un vpisodio trascu-
rabile. « una querelle tra pre-
ti >. mentre si trattava di un 
complesso movimento di pen 
siero e di atteggiamenti, de-
terminatosi tra la fine del sw-
colo XIX ed il principio del 
XX in seno alia Chiesa cat
tolica, alio scopo di riscopri-
re il messaggio cristiano le-
gandolo alle conquiste della 
vita modema nei van campi 
della speculazione filosofica. 
della ricyrca scientifica. della 
critica storica. dJl'esegesi bi-
blica delFattivita pratica e 
quindi politica. 

L'enciclica Pascendt (1907) 
lo condanno, ma il movimento 
andd avanti e il carteggio. 
completamente inedito. rac 
chiuso nel libro di Lorenzo 
Bed^schi (Buonaiuti, V Con-
cordato e la Chiesa, 47P pagg. 
edito da II Saggiatore) e svol-
tosi tra Buonaiuti e i suoi in
terlocutor] e amici (fra cui 
don Bietti. I'ambasciatore Ca-
gnola che tomato dall'India 
aveva riportato un'esperienza 
spirituale legata a una realta 
umana drammatica) rapprv-
senta una documentazione 
straordinaria di un travaglio 
di un uomo e di un'epoca. 

La battaglia modernista per 
il' rinnovamento della Chiesa 
e per la riscoperta da parte 
dei cattolici di un cristiane-
simo portatore di un messag
gio vivo, liberator; dell'uomo 
dai condizionamenti sociali 
del tempo, ha avuto uno sboc-

co significativo nel Va tica no 
II. Essa e tuttora in pieno 
sviluppo perche — come ha 
sottolineato il prof. Morghen 
— il mondo cattolico nel suo 
complesso e la stessa Chiesa 
devono ancora sciogliere il 
nodo culturale -v politico che 
si trova tra il Va tica no I e 
il Vaticano U. 

Ristampa 
del libro del '31 
Nei prossimi giorni uscira 

per n Saggiatore una ristam
pa di La Chiesa romana del 
Buonaiuti: si tratta di un lavo-
ro scritto tra il 1931 e il 
1932 (dopo la sua sospensione 
dalla cattedra e la sua perse-
cuzione religiosa e civile) ed 
e c I'accusa piu spMata — 
ha osservato Bedeschi nella 
prefazione — alia Chiesa giu
ridica >. ossia a quel tipo di 
Chiesa istituzionale che, so-
prattutto prima del Vaticano 
II, ha sempre stroncato con 
prowedimenti amministrativi 
istanze di base e fcrmenti 
nella ricerca teologica. 

A parte gli accenti polemici 
di questo libro scritto di getto. 
con imienza. esso costituira 
una ulteriore occasione per ri-
valutare storicament.- Tonen 
del Buonaiuti e cid contribuira 
certamente a chiarire e supe-
rare tante contraddizioni che 
ancora travagliano il mondo 
cattolico di oggi, soprattutto 
in Italia, in sede culturale e 
politica. 

Alceste Santini 

bihj. Fino ad oggi la gamma 
di voci offerte al cittadino 
e assai vasta. Qualunque sia 
il significato effettivo che si 
deve attribuire a tale « plura
lity » di opinioni, rimane il 
fatto che il mercato si arti-
cola appunto su una differen-
ziazione capillare di stile e 
contvnuti nel quadro di una 
sostanziale omogeneita « con-
sensuale ». 

I giornali inglesi si divido-
no in due grosse categorie: 
da un lato vi sono i « popo-
lari », dall'altro gli organi di 
informazione cosi detti < di 
qualita». In testa al primo 
gruppo incontriamo il Daily 
Mirror (oltre cinque milioni 
di copie giornaliere) che nel 
suo formato ridotto di < ta
bloid » rigurgita di cronaca 
nera. fatti di vita, foto di mo 
delle succinte e retorica popu-
lista: un qualunquistico « noi» 
(classi lavoratrici) viene in-
tenzionalmente contrapposto 
al « loro » establishement, ma 
e solo una cortina fumogena 
diytro la quale si nasconde 
il continuo attacco alle avan-
guardie politiche. agli attivisti 
sindacali e agli scioperi. 

II rinnovato Sun (erede del-
l'ormai dimenticato giornale 
laburista Daily Herald) sta 
cercando di risalire la cor-
rente in concorrenza col Dai
ly Mirror aumentando la do
se di scandali y donnine nu
de: la « nuova > formula pare 
abbia successo e la curva 
della diffusione del Sun (due 
milioni di copie) e in au
mento. 

II Daily Express (oltre 4 
milioni di copie) attribuisce 
la propria fortuna ad un ca-
rattere € spregiudicato » che 
politicamvinte lo colloca alia 
destra del partito conserva-
tore e stilisticamente lo tiene 
a livello del pettegolezzo e 
della « brillante » banalita. Al 
suo confronto il piu conte-
nuto Daily Mail (conservato 
rv e tradizionalista) non rie-
sce a reggere Pandatura con 
circa 2 milioni di copie men
tre e difficile dire se il co-
stante declino potra essere ar-
restato ora dall'assorbimento 
del compagno di scuderia 
Daily Sketch che vende oltre 
800mila copie. 

II piu grosso fra i grandi 
c di qualita > e il Daily Tele
graph (un milione e 400mila 
copie): sovraccarico di noti-
zie, scrupolosamente confor-
mista e ufficioso, fa del pro
prio grigiore un motivo di fi-
ducia per il lettore che non 
ama le awenture. Anclw il 
Financial Times, che e la bib-
bia della City, si trova in 
buone condizioni economiche, 
grazie alia pubblicita. malgra-
do venda soltanto 180 mila 
copie. 

Chi si dibatte invece in 
cattive acque e il Times: da 
quando e stato rilevato dal 
magnafei della stampa inter-
nazionale. lord Thompson, ha 
gia perduto qualche milione 
di sterline e deve tuttora so-
stenere un forte passivo di ge-
stione annuale. Lord Thomp
son ha promesso che conti-
nuera a sowenzionare il Ti
mes all'interno del suo enor-
me gruppo editoriale. ma e 
chiaro che il giornale non ha 
ancora trovato il meccanismo 
adatto a far scattare la com-
ponente numerica (430mila 
copie al giorno) ad un li
vello piu vicino a quello del
ta stampa « popolarv * 

D Guardian, infine. ha pro-
blemi ancora piu grossi (con 
300mila copie) e, con spese 
e servizi redazionali piu ri-
dotti di quelli del Times, pud 
sopravvivere solo grazie al-
1'attivo di cui gode un suo 
confratello del pomeriggio a 
Manchyster. L'unione com
merciale di varie testate ren-
de infatti possibile la so-
pravvivenza di alcuni giornali 
in perdita: cosi il Daily Te
legraph aiuta il Sunday Tele
graph, mentre i due giornali 
del pomeriggio londirwsi Eve
ning News (un milione e mez
zo di copie) e Evening Stan
dard (un milione) sono ri-
spettivamente collegati con 
Daily Mail e Daily Express. 
L'unica vera eccezione nel pa
norama della stampa inglese 
e il Morning Star (ex Daily 
Worker, organo del PCB) 
quotidiano della sinistra in
glese. la cui proprieta e ge-
stione sono regolate secondo 
il principio dvlla cooperativa. 
I prezzi dei quotidiani varia-
no I'uno daH'altro: la stampa 
popolare si vende a circa 
quaranta lire, il Guardian a 

60, il Times e il Financial 
Times a 75, i domenicali di 
qualita come il Sunday Times 
e {'Observer a 90 lire. II prez-
zo e una componente fonda-
nrentale della spietata compe-
tizione che, come abbiamo det
to, esiste , nelle varie catego
rie. L'aumento del prezzo e 
l'ultima cosa a cui ricorre 
un giornale in difficolta per 
paura di accelerare la tenden
za alia caduta del proprio vo
lume di vendite. 

Dietro la TV 
commerciale 

Si calcola che. globalmente, 
i proventi della stampa in
glese siano per il 55 per cento 
vendite e pwr il resto pubbli
cita. Le spese includono il 34 
per cento in stipendi e salari. 
il 18 per cento in sconto 
alle rivendite. il 24 per cento 
in carta e inchiostro. II pro 
fitto ufficiale gynerale sarebbe 
solo dell'l e mezzo per cento. 
Ma la cifra e puramente no
minate. Infatti ogni giornale 
e solo un anello di una gros-
sa catena che fa i suoi pro
fitti in cento altri modi e 
puo permettersi il « lusso » di 
sostenvre Una passivita (come 
quella del Times) quando ne 
trae un'influenza e un presti-
gio che vanno ben oltre il ren-
diconto finanziario immedia-
to. Inoltre non bisogna di-
menticare che quasi tutti i 
gruppi editoriali inglusi han
no vasti interessi nella TV 
commerciale (cioe si sono 
premuniti da tempo contro la 
eventuale concorrenza di que

sta al livello pubblicitario) y 
i loro bilcnci hanno un lar
go attivo. Le lamentele sulla 
bassa profittabilita dei singo 
li giornali sono il motivo ri-
corrente nelle trattative coi 
sindacali ogni qualvolta il pa-
dronato tenta di liquidare sen
za contropartita form? di con-
trattazione e modi operativi 
« supv r̂ati dai temoi » 

La linea di autodifesa della 
manodopera si esprime nelle 
lotte ricorrenti e nelle agita-
zioni che anche nell'ultimo an
no hanno complicatn la vita 
di Fleet Street. La sopravvi-
venza di alcuni giornali e lega
ta ad un filo. Basterebbe uno 
sciopero anche solo d. qual
che giorno — si dice — per 
decretare la morte di alcune 
testaty. Quel che non si men-
ziona mai e il fatto che il li
vello di investimenti e assai 
basso. L* ammodernamento 
che si pretende di ennsegui-
re solo abbattendo la reslsten-
za operaia non c sorretto da 
un adeguato sviluppo tecnico 
e da un necessario impiego 
di capitali Le grandi compa-
gnie indirizzano altrove i loro 
profitti. II cammino verso la 
« razionalizzazione » e dunque 
lento e. in prospettiva. lascia 
trasparire una tendenza alle 
concentrazioni. In realta. mal-
grado l'apparenza pluralistica. 
la struttura di una stampa 
che si differenzia per sfuma-
ture, abitudini e motivi par-
ticolari. piu che per prese di 
posizioni radicali. lascia sna-
zio solo ad un gigantesco e 
amorfo giornale « popolare » e 
ad un raffinato e susswgoso 
quotidiano di « qualita >. 

Antonio Bronda 

Riproposfo dagli Editor! Riuniti 

I sette fratelli Cervi: 
un libro per le scuole 

Gli Editor! Riuniti nan 
no fatto uscire in questi 
giorni una edizione scola-
stica deH'ormai famoso li
bro, che ha raggiunto un 
milione di copie vendute 
in Italia e ottenuto quat-
tordici edizioni all'estero, 
/ miei sette figli, di Alci-
de Cervi e di Renato Ni 
colai. 

II volumetto. che si pre 
senta in veste grafica rin 
novata ed ha un prezzo di 
copertina di 700 lire, esce 
in una collana («Lettu 
re »> appositamente creata 
per fomire test! di ausi-
lio pedagogico agli studen
ti e agli insegnanti paxti-
colarmente della scuola 
media. L'idea di questa ri-
proposta editoriale, che del 
resto era stata sollecitata 
da numerosi insegnanti. e 
diventata un'esigenza po
litica in seguito ai nume
rosi episodi di reviviscen 
za fascista che si vanno 
manifestando in varie par 
ti del Paese e alia cam 
pagna eversiva che vede 
implicate talune zone del 
1'apparato statale: di qui 
la necessity di fomire un 
contribute o un'indicazio-
ne affinch6 una particolare 
lacuna della scuola italia 
na, e cioe la scarsa pre-
senza di testi educativi an 
tifascisti. debba e possa 
essere colmata. 
- In che cosa si differen 
zia questa riproposta sco-
lastica de I miei sette fi
gli dalle ripetute edizioni 
che i lettori delVUnita han
no avuto ampiamente mo
do di conoscere? II testo 
e sostanzialmente rimasto 
nella sua origjnarta fedel 
ta, anche se si e resa ne
cessaria una revisione, ope-
rata da Nicolal, che ren 
desse il libro piu specifica-

tamente nspondente alle 
esigenze scolastiche. Infat
ti sono stati meglio enu-
cleati i valori antifascist 
e unitarl dell'opera. sono 
state apposte numerose 
note esplicative (specie 
per cid che conceme talu
ne espressioni dialettali e 
riferimenti storico-politi-
ci) nonche alcune nghe 
di spiegazione sul modo 
come fu scritto il libro, 
alio scopo di fornire indi-
cazioni per quanto concer
ne orlginali e ripetibill 
operazioni di questo tipo, 
volte a una elaborazio-
ne narrativa di contenuti e 
valori del mondo popolare. 
operaio e contadino. 

Altra novita e costituita 
dalla prefazione di Mario 
Alighiero Manacorda (la 
primitiva introduzione di 
Piero Calamandrei e ri-
pubblicata in appendice). 
cioe di un docente larga-
mente noto e che si e pax-
ticolarmente distinto nel
la battaglia per il rinnova
mento della scuola ita-
liana. 

«Guardate come sono 
sentitl in questo racconto 
t fatti e i sentimenti — 
scrive Manacorda — che 
riempiono i giorni e 1 cuo-
ri degli uomini: la vita 
e la morte. 1'amore, gli 
affettl familiari e l'amici-
zia, lo studio per compren
dere le tecniche del lavo-
ro e le ragioni della poli
tica, che pud far libero o 
schiavo il lavoro, la fratel-
lanza fra lavoratori e com 
battenti per la liberty, la 
capacita di affrontare lo 
estremo sacrificio di se. se 
questo significa aver con 
tribuito alia pace e alia 
comprensione tra gli uo
mini. render piu reale la 
speranza in un mondo mi-
gliore ». 
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