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Andreotli 6 lo ^spirito del '50 » 
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Fino a qualche tempo fa, 
il senatore Fanfani era l'uni-
co tra gli uoinini di punta 
della DC ad assumere pose 
da interprete supremo ed 
esclusivo di unpreteso « mes-
saggio > dell' elettorato. In 
ogni dlscorso pubblico egli 
non mancava mai di dire 
quali cose si stesse aspettan-
do questo benedetto eletto
rato (che, come tutti sanno, 
e necessariamente vario nol
le sue preferenze) dalla De-
mocrazia cristiana e dal go-
verno; ed elencava una serie 
di punti — primo, secondo, 
terzo... — che in realta rias-
sumevano i desideri dell'elet-
tore Fanfani. L'esempio de-
ve avere avuto una propria 
forra di suggestione, se ora 
anche il presidente del Con
siglio, Andreotti, parlando 
alia ccrimonia inaugurale 
della Fiera del Levante, ha 
sentito la necessita di iden-
tificare la linea del centro-
destra con alcuni orienta-
menti fortemente presenti 
tra gli elettori del 7 maggio. 

Jtiferimento incauto, dal 
momento che lo stesso An
dreotti siede alia tes,ta di un 
governo pressoche privo di 
maggioranza parlamentare. 
Ma non si tratta solo di que
sto. Evidentemente, ne il 
presidente del Consiglio, ne 
quello del Senato possono 
considerarsi preda di un'in-
nocente mania. Quando An
dreotti ringrazia i « quattro 
partiti» che attualmente lo 
sostengono, e — come ha 
fatto a Bari — risponde ai 
critici democristiani del cen-
tro-destra (Moro, Donat Cat-
tin, De Mita) affermando 
che occorre soprattutto ri-
cordare e i motivi dello scio-
glimento anticipato delle Ca-

ANDREOTTI - Nostal
gic di 20 annl fa. 

mere e le fondate preoccti-
pazioni pre-elettorali», per
che gli elettori * certamente 
non hanno dimenticato », as-
segna al proprio governo un 
compito ben preciso. II bino-
mio DC-PLI (con l'appoggio 
subalterno di socialdemocra-
tici e repubblicani) diventa 
nella visione andreottiana la 
continuazione logica, e sta
bile, della rincorsa a destra 
che ha impegnato la DC ne-
gli anni 1971 e 1972- Al go
verno non viene affidato 
nessun ruolo di un certo re-
spiro, se non quello di inse-
guire, rassicurare e coltivare 
le frange piu retrive del-
l'elettorato de. In questo 
modo si nega alia DC stes-
sa una funzione di guida 
democratica. Dietro l'etichet-
ta della « mcdiazione > tra 
spinte diverse (cara anche 
a De Mita) passa merce d'al-
tro genere. E si apre un ri-
schioso conto di dare e ave
re tra governo e destra fa-
scista. 

Gia vista in questa luce, 
la filosofia del € concreti-
smo» di Andreotti appare 
una ben misera cosa. La pro-
va dei fatti e stata, comun-
que, ancor piu eloquente di 
ogni ragionamento. Con lo 
scandalo della TV a colori, 
con le decisioni caotiche sui 
prezzi, e con una serie di 
altre misure, e stato proprio 
il ministero di centro-destra 
a suscitare sconcerto e pro-
teste in ambienti particolar-
mente soggetti all'agitazione 
antidemocratica. Due mesi 
di vita del gabinetto sono 
bastati per accumulare, oltre-
tutto, un'incredibile serie di 
episodi di inefficienza. Non 
pago di tutto questo, il pre
sidente del Consiglio e an-
dato a Bari a predicare la 
necessita di un ritorno, per 
i problemi del Mezzogiorno, 
alio c spirito del 1950 »; ha 
fatto, cioe, un richiamo agli 
anni bui degli eccidi e del
la repressione scelbiana per 
riproporre una politica che 
in due decenni ha costretto 
tre milioni e mezzo di lavo-
ratori a lasciare le regioni 
del Sud per andare altrove 
alia ricerca di un pezzo di 
pane. 

Andreotti risponde insom
nia ai malumori che si leva-
no dall'interno della coali-
zione governativa e dello 
stesso gruppo dirigente dc 

RUMOR — In un patio 
antiandreottlano? 

spingendo sempre piu a de
stra il proprio discorso, e 
cercando di rendere ancor 
piu impegnativo il patto con 
i liberali. 

II vicesegretario della DC, 
De Mita, con l'intervista al-
l'Esprcsso, ha movimentato 
in questi giorni la discussio-
ne sul governo, parlando 
della necessita di sostituire 
aH'attuale gabinetto un tri
partite DC-PSDI-PRI appog-
giato dall'esterno dai socia-
listi e lasciando cadere nel 
discorso qualche parola cir
ca un accordo politico che 
esisterebbe tra lui, Forlani 
e Rumor. II segretario del 
Partito dc ha risposto due 
giorni dopo sul Messaggero. 
Ha detto, prima di tutto, che 
occorre « appoggiare in pie-
no il governo Andreotti » e 
che, in ogni caso, egli non e 
orientato ad operare nessu-
na discriminazione nei con
front i del PLI. Qualcuno ha 
affermato che si tratta di 
una smentita a De Mita. 
Qualche altro, forse piu rea-
listicamente, ha messo la 
sortita demitiana in relazio-
ne soprattutto alle grandi 
manovre congressuali della 
DC, vedendo in essa un son-
daggio (compiuto in modo 
tutt'altro che estemporaneo 
e scoordinato) destinato a 
verificare le possibility di 
costituire una certa maggio
ranza alia testa dello < Scu-
do crociato ». Su questo ter-
reno, perd, i giocni da fare 
sono ancora molti e incerti. 
E intanto il governo An
dreotti resta in piedi, col suo 
fardello di crescente discre-
dito e di rischi sempre piu 
seri. 

Candiano Falaschi 

Le vere dimension! del problema nel quadro della riforma delle strutture di informazione 

II futuro della televisione a colori 
dopo la farsa del finto esperimento 

Vediamo come e quando la TVc potrebbe essere introdotta in Italia - Perche gli italiani non hanno abboccato all'amo della «sperimentazione» 
fanfaniana - Scontro dei grandi gruppi finanziari europei per decidere i destini della industria elettronica - Due false strategie di politica 
europea - Come si inquadra il colpo di mano di ferragosto nel dibattito sulfa necessaria riforma democratica della RAI - L'azione dei comunisti 

Per domenica 24 

Diffusione 
straordinaria 

in onore 
del Festival 

nazionale 

L'AssocIazIone n a z i o n a 
le « AMICI DE L'UNITA' » ha 
Invltato I Comitati provinria-
li e tutte le federazlonl del 
Partito ad organizzare una 
grande diffusione straordina
ria del nostro giornale per do
menica 24 settembre, In occa-
sione del Festival nazionale 

L'impegno dl tutto il Parti
to. nel momento di una rlpre-
sa dell'attivita politica ed in 
una situazione che richiede 
un serio sforzo di presenza e 
di orientamento, rappresente-
ra senza dubbio una continui
ty dei success! registrati nei 
mesi scorsi, e soprattutto du
rante la battaglia elettorale. 
nella diffusione de l'Unlta. Per 
moltissime federazlonl e se-
zionl. che anche nel mesi estl-
vl hanno saputo superare dlf-
flcolta oggettlve e dlspiegare 
energie tali da mantenere la 
diffusione a llvelli lodevoll. si 
trattera piu che dl rlpresa 
di prosegulmento e rafforza-
mento di un impegno fatto or-
mai di consoiidata senslblllta 
sulla funzione lnsostitulblle 
del nostro giornale 

H massimo sforzo, a comln 
ciare da domenica 24 settem 
bre e via via tutte le dome-
niche, e richiesto a quelle or-
ganizzazionl del Partito che 
gia sono al lavoro per con-
quistare un successo politico 
nella competlzlone elettorale 
del prossimo 26 novembre 
In ogni centro dove si votera, 
da ora al voto, i compagnl 
sappiano fare de ITJnlta lo 
strumento fondamentale dl In
formazione, presenza e con-
quista. 

Inlziato 11 26 agosto con 11 
volto a colori dell'annunciatrice 
Rosanna Vaudetti. 11 coslddet-
to esperimento della TVc ter-
mina nelle prosslme ventl-
quattro ore con la concluslone 
delle Olimpiadi e non sembra 
affatto, malgrado 11 clamore 
dl queste settimane, che 11 
paese ne sia turbato. In realta 
1 teleschermi italiani sono rl-
masti nella quasi totality In 
bianco e nero; soltanto po-
chissime mlgliaia di teleuten-
ti dovranno dunque riadattarsi 
alia tradizione. dimenticando 
per un tempo ancora Incerto 
le illusioni dello schermo co-
lorato. 

Le vendite dl televisorl a 
colori non hanno fatto regi-
strare, In ' questi giorni, le 
cifre da capogiro che si te-
mevano (o che qualcuno si 
augurava): nel complesso so
no statl vendutl meno dl dte-
cimila pezzi. 

Che significa, tuttavla, que
sta calma forse inattesa del 
mercato televisivo e quail so
no oggl le prospettive di so-
luzlone dell'lngarbugliata que
stione? 

L'ESPERIMENTO 

II bilancio che si pud fare su-
bito conferma che U cosld-
detto esperimento non aveva 
alcun carattere « tecnlco» e 
Infattl tecnicamente non e 
servito a nulla. Quando 11 ml-
nlstro fanfaniano Gloia (con 
11 consenso silenzioso del go
verno di centro-destra) ha de-
clso di far trasmettere le 
Olimpiadi a colori alternando 
i slstemi PAL e SECAM. glu-
stifled la decisione affermando 
che occorreva controllare nel
la pratica (e far controllare 
agli utenti) quale dei due sl
stemi fosse migliore. Tuttl gli 
esperti concordano nel repll-
care che un «esperimento» 
del genere era assolutamente 
superfluo e che eslstono (e 
sono statl gia applicatl) sl
stemi ben piu scientlficl dl 
quello proposto dal mlnistro. 

n centro-destra, Infattl, a-
veva voluto l'esperimento sol
tanto per aprire In modo In-

Conclusa Findagine del sostituto procuratore suU'uccisione di Mariano Lupo 
— — — — • -

Rinvio a giudizio di sei fascisti 
chiesto per l'assassinio di Parma 
Accusa di omicidio volontario per Edgardo Bonazzi — II dirigente missino Luigi Saporito 

dovra. rispondere, assieme ad altri due squadristi, di concorso in omicidio 

Fallita I'adunata 
del MSI a Milano: 

un assalto 
sventato 
alia CdL 

MILANO. 9. 
La manifestazione che nei 

progetti del MSI avrebbe do-
vuto segnare a Milano il ri-
lancio del neofasclsmo, sfrut-
tando gli oscuri recenti atten-
tati alle sedi provinciale del 
MSI e del a Candido » si e ri-
aolta in un fallimento. Almi-
rante ha parlato in piazza 
Tricolore a un numero limi-
tato di suoi fedelissimi (pro-
venienti anche da altre pro
vince). nonostante nella stes-
sa piazza sia confluita anche 
ia manifestazione organizzata 
dalla cosid<!fitta « maggioran
za silenziosan. 

II caporione fascUta ha ri-
badito la sua minaccia ever-
•iva di ricorrere alia «auto-
noma difesa da parte dei cit-
tadini» cioe di organizzare la 
violenza, e ha avanzato inol-
tre provocatorie illazioni a 
carico del segretario del PSI 
a proposito dell'attentato al 
settimanale « Candido ». 

Al ritorno dalla manifesta-
sione una ventina di teppL«iti 
con volto mascherato. rotean-
do catene. hanno tentato una 
provocatoria aggressione nei 
pressi della Camera del lavo
ro. II pronto intervento dei 
lavoratori che presidiavano la 
sede della Camera del lavoro 
ha impedito che la provoca-
Bione fosse portata a termine. 

La polizia e intervenuta ed 
ha fermato una ventina di 
fascisti che sono stati denun-
eiati per la detenzione di ca
tene e pugni di ferro. 

L'avv. Lazagna 
parla a un comizio 

dei « gruppet t i» 
MiLANO. 9 

A un comizio indetto da al
cuni gruppi della cosiddetta si
nistra extraparlamentare (Ma
nifesto, Lotta Continua, Avan-
guardia Operaia. ecc.) ha pre-
so la parola Taw. C. B. Î a-
sagna. La manifestazione e 
•lata tcnuta in piazzale \JO-

PARMA. 9 
I I sostituto procuratore del

la Repubblica. dott. Laguar-
dia. al termine delle indagini 
durate due settimane sull'as-
sassinio del giovane Mariano 
Lupo da parte di una squa-
draccta fascista, ha chiesto 
al giudice istruttore di rin-
viare a giudizio Edgardo Bo
nazzi con l'accusa di omicidio 
volontario. Luigi Saporito. An
drea Ringozzi e Pier Luigi Fer
rari con l'accusa di concorso 
in omicidio volontario. e Ettore 
Croci e Antonio Tomaselli per 
lesioni aggravate e rissa. Tut
ti questi fascisti si trovano in 
stato di arresto. 

I fatti cui si riferisce la ri-
chiesla del sostituto procura
tore di Parma avvennero. co
me si ricordera. la sera del 
26 agosto. I I giovane Lupo, 
assieme ad alcuni altri gio-
vani. usci da un cinema e si 
awio su un viale poco illu-
minato. Improvvisamente dal 
1'ombra balzarono i sei cri
minal!' che tentarono di iso 
tare il gruppetto. II Lupo li af-
fronto risolutamente ma fu 
colpito con una pugnalata in 
pieno petto infertagli dal Bo
nazzi. La vittima stramazzo 
al suolo morendo nel giro di 
qualche miniito: era stato 
colpito al cuore. 

Una parte deglj aggressori 
venne arrestata poco dopo 
mentre Luigi Saporito veniva 
bloccato due giorni dopo a 
Napoli. L'arresto del Sapo 
rito apportava un elemento di 
definitiva chiarezza sul ca
rattere fascista dell'at to cri
minate che coinvolgeva diret-
tamente il MSI. Luigi Sapo^ 
rito era infatti consigliere co 
munale e segretario della se-
zione missina di Torre Annun-
ziat.i. Vanamente il quotidiano 
neofascista di Napoli tentava 
di far credere che i criminali 
non aveva no r»'u nulla da 
spa rt ire col MSI. 

Nel corso delle indagini si 
aveva un tentativo di diver-
sione da parte del Bonazzi, 
il quale si accollava ogni re-
sponsabilita nell'evidente ten 
tativo di scagionare gli altri 
personaggi noliticamr>nte n'u 
coinvolti. Ma. come risul-
ta dalle richieste del sosti 
tuto procuratore. questo arti-
ficio non ha prodotto effetto 
alcuno: se il Bonazzi. infatti. 
viene riconosciuto di avere as 
sestato vnlontariamente il col 
no nmicida anche gli altri ven 
gono coinvolti per i rispettivi 
ruoli nel crimine. 

Grave iniziativa di un sostituto procuratore 

Modena: impugnata la sentenza 
contro il segretario del MSI 

Scandalose affermazioni conlenufe nella mofivazione del ricorso: le fucilazioni 
dei partigiani compiufe dai repubblichini sarebbero sultanffo episodi «incresciosi» 

MODENA, 9. 
II sostituto procuratore del

la Repubblica di Modena dot-
tor Luigi Albano ha impugna-
to la sentenza di assoluzione 
nei confronti dei dirigenti 
della locale Pederazione pro
vinciale del PSI,. Aleardo Zi-
zani e Viscardo Baiardi, che, 
il 18 aprile scorso, furono as-
solti con formula ampia dal 
reato di diffamazione a mez
zo stampa nei confronti del 
missino Giorgio Almirante. 

Gli atti del processo e la 
motivazione della richlesta 
d'appello sono stati deposita-
ti in questi giorni presso la 
cancelleria della prima sezlo-
ne della Corte d'Appello di 

Bologna. Come si ricordera, 1 
due compagni sociaiisti, cu-
rarono e affissero alcuni ma-
nifesti dal titolo « Chi e che 
lo pagan, nei quali tra l'altro 
si affermava che Almirante 
a era un massacratore e un 
torturatore di italiani», per-
che, nella sua quaiita di capo 
di gabinetto del ministro Mez-
zasoma della repubblica di 

Said, firmb alcuni bandi che 
condannavano a morte per fu-
cilazione 1 giovan! coscritti 
che. dopo 1*8 settembre. non 
si fossero presentati a indos-
sare nuovamente la divisa. 
Bandi. giova ricordarlo. che 

Di diverso avviso. e invece 
il magistrato modenese. 11 qua

le, fra l'altro, sostlene che 
Almirante aderl a con entusia-
smo alia repubblica di Salo, 
ne condivise ideologic e pro-
grammi», ma non esisterebbe 
prova che egli abbia condivi-
so e voluto fucilazioni e tor
ture che «oerto non rientra-
vano ne nelle idee, ne nel 
programmi della repubblica 
sociale, ma costituirono epi
sodi, certo Incresciosi, dovu-
ti a particoiari conlingenze». 

Scandalosa e quest'ultima 
affermazione quando si pens! 
alle fucilazioni, alle stragi 
compiute, dalle abrigate ne-
re» sulla base di direttive 
precise degli occupanti nazi-
sti 

Psicoanalisi dello studente 
Tutti gh studenti si divido-

no tn « ognofih » e « batofili»; 
e per di piu tutti soffrono di 
decidofobia (paura delle de 
cistoni) e ponofobia f paura 
del lavoro). Lo ha assicurato 
a Milano. nel corso di una 
sorprendente conferema stam
pa, il professor Sirtori — del
la fondazwne * Carlo Erba* 
— illustrando le «noviia 
scienlifiche » degli ultimi con-
gresst inlernazionali. 

Ce di che essere preoccu-
pati. non appena si vada a 
scoprire cosa si nasconde die
tro le sofisticate fobie e filie 
mes\e impietosamente a nudo 
dalla sctema medtca; c'i di 
che essere preoccupati, vo-
aliamo dire, per la scienza 
medica. Secondo le sintesi for-
nite dal prof. Sirtori. infatti, 
gli scienziati tnternazionali si 
sarebbero dedicati a rassicu
rare mscientificamente* quan 
ti non amano Vimpegno at-
tivo degli studenti nel mon-
do della scuola; e quanti con-
siderano perfettissima la 
scuola cosl com'i. 

Che succede infatti? La cri-
si della scuola non i crisi di 

strutture e metodi dt insegna-
mento. E' un problema dt pit-
lole. sctroppi e pswanalistt 
Gli tognoflliit sono infatti, 
secondo le testuali deflnizioni 
del professore, gli studenti 
«dipendenti, vincolati, biso-
gnosi oltre misura di conti
nue attenziont e di stimoli*; 
i a batofili» sono invece « vo-
gliosi di spencolate liberta e 
indipendenza» Quanto alia 
decidofobia e alia ponofobia 
si tratta di «malanni» che 
provocano «incerta. osciltante 
stima dei valori esistenztali». 
In queste quattro parole c'i 
tutto il movimentfi studente-
sco, secondo la scienza medi
ca del prof Sirtori, e lo stesso 
professore raccomanda, infat
ti, che Vinsegnante massuma 
una veste quasi psicoanalili-
ca » Con la ponofobia o « pau
ra del lavoro» vengono ras-
sicurati oltretutto anche quan
ti si preoccupavano della di-
soccupazione giovanile. I ra-
gazzi che non lavorano. sono 
« ponofobi *: di che preoccu-
parsi, dunque? 

Sistematt comunque gli pst-
coanolUU in luogo dei Tifo*-

matori, il compito dell'inse-
gnante viene ulteriormente fa
cilitate da altre preztosita 
scienlifiche rese pubbliche 
dalla * Carlo Erba: S'i af
fermato, infatti, che i natl 
neglt ultimi quattro mesi del-
Vanno hanno maggiore ren-
dimento scolastico di quelli 
nati fra gennato ed agosto; 
e che comunque Vintelligenza 
& per il 50% eredilaria e per 
il 30% i il risultato dell'am-
biente, cio& acquisita Un esa-
me delle ascendenze e della 
data di nascita dei singoli 
studenti, potrebbe insomma 
aiutare ad una piu perfetta 
e rapida selezione di classe 
nella scuola. 

Inline, Vultimo consiglio: 
«una atimentazione sana i 
d'obbligo anche per gli stu
denti: Meno male Malati 
come sono, questi poveri ba-
tofill-contestatori potranno al-
meno rifarsi con una bislec-
ca scienllficamente gdrantita, 
Ammenochi. naturalmente, i 
prezzi non continuino ad au-
mentare mettendo in crisi 
t hwni consign della * Carlo 
Erba ». 

formale 11 mercato del tele
visorl a colori ed Imporre 
nei fatti una soluzione di for-
za Si sperava. cioe. di poter 
prolungare nel tempo l'esperi
mento (tanto che una com-
mlssione mlnisteriale aveva 
subito chiesto dl contlnuare le 
trasmissioni anche In autunno 
ed In lnverno) per convln-
cere gli Italiani a conslde-
rare un fatto acquisito la TVc 
e a lanciarsl, dunque, nella 
corsa all'acquisto del nuovl 
apparecchl. Questo piano e 
fallito per la decisa opposl-
zione della sinistra e per le 
lacerazioni Interne della mag
gioranza. 

Una delle componentl dl 
questa lpotesl fanfaniana, In
fattl. era anche quella di con-
sentire l'introduzione sul mer
cato dl televisor! del tipo 
SECAM o, almeno, bistandard 
(capacl cioe di rlcevere In 
PAL ed In SECAM). I fan-
fanianl, infattl, sono accesl so-
stenltorl del sistema francese: 
ma dovevano muoversi tenen-
do conto dl una struttura In
dustrial nazionale predlspo-
sta soltanto alia fabbrlcazione 
e vendita dl apparecchl In 
PAL (gli unlcl dl cui le In
dustrie ltaliane abbiano ac-
quistato il brevetto). Soltanto 
lnventando e prolungando a lo 
esperimento», ed Incremen-
tando. qulndi, le vendite del 
SECAM. si poteva gettare una 
premessa utile a difendere — 
clfre alia mano — 11 sistema 
francese. La chlusura anticl-
pata, tuttavla, ha impedito 
1'arrlvo sul mercato del te
levisor! franees!; le Incertezze 
dl prospettiva hanno parallz-
zato anche le vendite del PAL. 
Alia concluslone, pratlcamen-
te nessun italiano ha potuto 
fare il « confronto » fra I due 
sistemt; le vendite sono ri-
maste assal limltate: la na
ture politica del colpo dl mano 
e venuta brutalmente alia 
luce 

Del resto, anche un Ipote-
tlco confronto diretto fra 1 co
lori del PAL e quelli del 
SECAM dice assal poco: gli 
unl e gli altri presentano oggl 
una egual clfra dl difetti e 
pregl. Sul teleschermi colo-
ratl 1 volt! si arrossano o in-
gialllscono, le erbette assu-
mono tlnte vlolette o blua-
stre alia raedeslma manlera, 
La stravaganza del colore te
levisivo, rispetto al colori del
la realta, e analoga sia col 
PAL che col SECAM. 

I MOTIVI DELLA SCELTA 

Ma se PAL e SECAM si 
equivalgono tecnicamente, 
perche i fanfani ani hanno ten
tato 11 loro colpo di mano 
e perche altri partiti e cor-
renti democristlane hanno ml-
nacciato crisi dl governo nel 
nome del brevetto tedesco? La 
prima risposta e quella che 
nasce dal ricordo delle ac
cuse infamanti lanciate, nei 
prim! giorni della contesa, 
dalle due parti in causa. SI 
parld allora apertamente — 
e nessuno ha mai smentlto — 
di corruzione a suon di mi-
liardi. Ma quella risposta. an
cor oggl validlsslma finche 
non vi sara prova del con-
trario. non e sufficlente. Al 
dl la di un immediate e con-
creto giro di fornitisslme bu-
starelle, emergono infatti le-
gami ed intrallazzi intema-
zlonall. Ipotesi di alleanze che 
investono direttamente la po
litica estera nazionale. Le al
ternative, secondo questa mlo-
pe visione degli Interessi del 
paese. sono due: legarsi al 
carro dell'industria tedesca, 
nel quadro di uno schiera-
mento politlco-economico nord 
europeo; legarsi a quello del
l'industria francese nelPlpo-
tesi di una «missione medi-
terranea» dell'Italia. Ma an
che questo non basta. Le due 
contraddittorie ipotesi pollti-
che sono il risultato di una 
scelta economica che riguarda 
il futuro dei rapportl di forza 
nel I'area europea. Televisione 
a colori. infatti. significa gia 
oggl una delle component! es-
senziall e di maggior stimolo 
dell'industria del futuro: Ia 
elettronica. I grandi gruppi fi
nanziari europei sono in lotta 
da tempo per assicurarsi po-
sizioni dl forza nel settore e-
Iettronico e. oggi. quelli che si 
riconoscono nel brevetto te
desco PAL sono in posizione 
di vantagglo. ma non defi
nitiva. Una scelta italiana del 
SECAM potrebbe dunque ri-
mettere in corsa I'industria 
elettronica francese; optare 
per II PAL sarebbe invece 
un colpo gravissimo per gli 
industrial! di Parigi E* que
sto retroterra economlco che 
spiega le «offerte» fatte agl! 
italiani da Pompidou e da 
Scheel: la politica del centro-
destra ha reso infatti il no
stro paese un mercato In ven
dita e con lunga ipoteca 

COME b QUANDO SI 

DOVRA' SCEGLIERE 

La questione che si pone non 
b se introdurre in Italia la TV 
a colori; bens! quando Intro-
durla e nell'ambito di quale 
programmazione Occorre ri-
petere ancora una voita che 
gli stud! pio attendlbil! pre-
vedono I'acqulsto da parte de
gli utenti dl circa due mi
lioni di televisor! a colori in 
cinque anni. con una spesa 
complessiva di circa 900 mi
ll ardi. Questo punto e deci-
sivo. tan to e vero che 11 mi
nistro Gioia — nella sua re-
ccnte rclazione al Consiglio 
del mlnlstri — ha tentato di 

accredltare clfre completa-
mente diverse, arrivando al 
ridicolo dl una prevlslone dl 
spesa, In cinque annl, di circa 
150 miliardl. E' una clfra che 
non trova rlscontro nemmeno 
nelle caute previsionl degli 
industriali, 1 quali, oltretutto, 
hanno anche lnteresse a non 
«spaventare» 11 governo. 

II problema e dunque dl 
chiarire se il paese pud sop-
portare questa spesa, quando 
potra sopportarla e quail van-
taggi eventuall (se vantaggl vl 
sono) essa potrebbe dare alia 
nostra economia. SI tratta di 
caplre e decidere se la TV 
a colori e concillabile con la 
urgente necessita di case, 
scuole. ospedali e via dlcendo. 
E' evidente che tutto c!6 non 
pu6 essere declso nel corso 
dl trattative segrete fra grup
pi di potere Italian! e stra-
nieri; tanto meno da colpi di 
mano amministrativi dl un 
ministro o dello stesso go
verno. Anche la scelta del 
sistema dovra essere giudica-
ta In questa prospettiva po
litica generale. II problema 
della TVc, dunque, deve es
sere discusso in Parlamento. 
E* per questo che 1 comuni
sti hanno chiesto subito un 
dibattito parlamentare ed 
hanno incalzato il governo sol-
lecitando la convocazione ra
pida delle commission! par-
lamentari direttamente lnte-
ressate alia questione: quella 
di vigilanza sulla RAI. quella 
del trasporti (che ha compe-
tenza nel settore del mini
stero delle Poste da cui di-
pende la RAI) e quella della 
programmazione e bilancio. 
Le prime date sono gia fis-
sate: 1 comunisti sono riu-
sciti ad ottenere che per il 
15 si riunisca la commis-
sione trasporti ed il 19 quella 
di vigilanza sulla RAI-TV. 

COLORE E RIFORMA RAI 

Escluso che 11 problema 
da discutere sia a tecnlco» 
(oltretutto la RAI pud tra
smettere sia in PAL che in 
SECAM con una spesa pres
soche ldentlca), va aggiunto 

che 11 dibattito non avra sol
tanto un carattere economlco 
In senso stretto. L'introduzio
ne del colore, infatti, investe 
direttamente — per le sue 
conseguenze produttlve — la 
stessa organizzazione dell'a-
zienda radio-televlslva. Que
sto vale sia per le strutture 
Interne dell'azlenda, sia per le 
Ipotesi dl svlluppo dello stru
mento televisivo. 

Le manifestazioni 

del Partito 
OGGI 

AVEZZANO - LUCO M.: 
Amendola; TORRE ANNUN-
ZIATA: Alinovi e Motta; 
ALESSANDRIA: Colombi; 
POTENZA: Chiaromonte; 
MILANO: Di Giulio; BA
RI - GIOIA DEL COLLE: 
Galluzzi; MACERATA: In-
grao: CASTROCARO TER. 
ME: Imbeni; PIACENZA: 
Quercioli; VARESE: Rei-
chlin: VENEZIA - GIUDEC-
CA: Serri; IMOLA: Terra-
cini; BOLOGNA: Valori: 
LA SPEZIA: Vecchietti; PE-
SCARA • MONTESILVANO: 
Boldrini; TARANTO - GROT-
TAGLIE: Andriani; SAVI-
GNANO SUL RUBICONE: 
Accreman: ALTAVILLA IR-
PINA: Bracci Torsi; BIB-
BIENA: Dosio: PESARO • 
TAVUGLIA: Fabbri: CA-
STELLINA CHIANTI: Fan 
tini; CASERTA - CESA: 
Fibbi; TRENTO: Gruppi: 
CITTA' Dl CASTELLO: 
Ginzberg; ROMA . TOR 
SAPIENZA: Grifone: RA
VENNA - PONTE NUOVO: 
Libertini; TERAMO: Mom-
bello: CAMPOBASSO: Ma-
raffini; S. SEVERO: Mam-
mucari; ASSISI: Pierantoz-
zi; LANCIANO: Triva. 
DOMANI 

FIRENZE: Borghini. 
MARTEDI' 

REGGIO EMILIA - S. I LA-
RIO: Libertini. 

La RAI, com'e no to, e alia 
vigilia di una necessaria ri
forma, mentre nuove prospet
tive emergono all'orizzonte del 
sistema dl Informazione pub
blico: le coslddette «novlta 
tecnologiche» rappresentate 
dalla televisione via satellite, 
dalla televisione via cavo, dal
le vldeocassette. Ce, dunque, 
un complesso dl problemi di 
lmmensa portata la cui so
luzione pesera lnevitabilmente 
— per molti annl a venire — 
sulle strutture stesse della de-
mocrazia Italiana: non e le-
clto rltenere che singoli a-
spetti della questione possano 
essere risolt! con 1'animoban-
ditesco dei colpl di mano. 

Le soluzioni parziali — ap-
parentemente parziali — sono 
utili soltanto ad alcuni gruppi 
politic! ed economicl del pae
se, 1 quali tuttavla sanno be-
nissimo quale sia la posta 
In gioco e sperano dl poter 
manovrare restando nell'om-
bra. E' per questo, ad esem-
pio, che la RAI controllata 
dai fanfaniani si batte per 
l'introduzione Immediata del 
colore. 

La RAI e In gravissimo de
ficit (si e parlato piu volte 
di sessanta miliardi): con il 
pretesto del colore 1 suol diri
genti ed I suoi protettori spe
rano di ottenere nuove ed 11-
lecite facllltazioni dal governo, 
nonche un pesante aumento 
del canone e delle tariffe pub-
blicltarie. L'azienda spera di 
coprire il deficit a spese del 
paese. presentandosl cosl al 
rendiconto finale con la fac-
cia pulita 

Ecco. Questo e quel che si 
cela dietro l'lmprovvisa com-
parsa del colore sul telescher
mi italiani. Con 11 volto sor-
ridente della Vaudetti. e co-
lorando le imprese di Borzov 
e di Spitz. 11 centro-destra ha 
cercato dl far brillare uno 
specchletto per catturare co
me allodole I telespettatori 
italiani. La risposta del paese 
e delle organizzazionl demo-
cratiche ha sventato questo 
gravissimo lnganno. E adesso 
non e piu tempo d! colpi di 
mano, bensl di discusslone. 

Dario Natoli 

Si rinnovano i fa l l imentar i mefodi contro i l banditlsmo 

Per due giornate in Barbagia 
rastrellamenti indiscriminati 

L'operazione « a pettine stretto » decisa dopo il vertice presieduto dal 
capo della polizia - Nessun risultato; pesanti disagi per le popolazioni 

Dalla redazione 
CAGLIARL 9. 

II governo risponde sempre 
con la repressione Indiscriml-
nata anziche operare inter-
vent! adeguati ai problemi 
sollevatl dalla recrudescenza 
del banditismo. La Sardegna 
centro - orientate e stata per 
due giorni consecutivi al cen
tro di una grossa battuta po-
liziesca. Centinala e centlnala 
di carabinieri e agenti di pub-
blica sicurezza, provenient! 
da numerose stazioni e com-
missariati dell'isola, nonche 
dal Centro di addestramento 
di Abbasanta, sono statl con-
centrati nelle campagne delia 
Barbagia e deU'Ogliastra alia 
caccia di banditi. Contempo 
raneamente, lungo le diverse 
strade che conducono alia fa
scia montagnosa in cui si e 
svolto 11 massiccio interven
to antibanditismo, sono stati 
eretti dei posti di blocco. 
Praticamente la zona e sta
ta posta In stato d'assedio: 
carabinieri e poliziotti han
no operato im vero e pro
prio rastrellamento nel Su 
pramonte di Orgosolo e nelle 
montagne della catena del 
Gennargentu: il risultato dl 

Milano 

Arrestoto esponente 
del movimento 

studentesco 
MILANO. 9 

Giuseppe Liverani. uno degli 
esponenti del Movimento stu 
dentesco milanese. e stato ar-
restato dai carabinieri stama-
ne aH'alba. 

L'accusa al Liverani si rife
risce ad un episodio avve-
nuto all'universita il 12 luglio 
scorso. Quel giorno si presen 
to per sostenere resame di 
inglese tale Mario Falchettl. 
gia noto per la sua apparte-
nenza a un movimento di 
estrema destra e per i suoi 
atteggiamenti provocatori. Co 
si attorno a lui si raccolse un 
gruppo di studenti. 

Interveiine allora 11 Livera
ni, il quale propose che il 
Falchetti fosse esaminato su
bito e pol si allontanasse. 

Cosl awenne, ma poi, fuori 
dell'universita 11 Falchettl fu 
assal I to da Individui scono-
sciuti. 

Dl qui la grave imputazlo-
ne di violenza prlvata e le
sioni A carico del Liverani TK> 
nostante al momento della 
presunta aggressione si tro-
vasse all'interno dell'unlver-
sit*. 

due nottl trascorse all'addlac-
clo, con gravi sacrlfici per gli 
stessi agenti costrettl alia du-
rissima prova. e stato quasi 
nullo. Dei due latitanti indl-
ziati quali maggiori responsa-
blli dell'eccidio dl Lanusel — 
Pasquale Stocchino e Piero 
Piras — non si e trovata 
traccia. 

Pare che l'operazlone voies-
se rappresentare un collaudo 
del nuovi metodi di rastrel
lamento a « pettine stretto », 
in modo che ne un ovlle, ne 
una grotta. ne un anfratto 

possano sfuggire al controllo 
L'operazione di rastrella

mento compiuta in Barbagia 
e in Ogliastra — destinata. 
sembra, ad un prossimo ri-
lancio in grande stile — ap
pare come uno dei primi 
provvedimenti elaborati dalla 
direzione centrale della poli
zia. dopo 1'enneslmo vertice 
m Sardegna, presieduto nel 
giomi scorsi dal prefetto VI-
cari per decisione del mini
stro degli interni Rumor. 

Giuseppe Podda 

CELLAr MANGHI, PIVA 

Un sindacato italiano 
negli anni sessanta 

La Fim-Cisl dall'associazione alia class© 
Nell'analisi di un sindacato 

* la classe operaia italiana degli anni sessanta 

« Movimento operaio ». pp. 326, L 2300 

RENZO STEFANELLI 

Per il salario 
Gli effetti del l'azione sindacale 

sull'economia 
II salario come specchio, motore e contraddiziona 

deil'organizzazione economica e sociale 
• Movimento operaio », pp. 200, L 1500 

ALFRED SCHMIDT 

Storia e struttura 
Problemi di una teoria marxista del la storia 

Marxismo e strurturalismo 
nella tradizione occidental 
da Gramsci ad Althusser 

- ideologia e Societa », pp. 160, L. 2000 

HAROLD FREDERIC 

La dannazione di Theron Ware 
II primo eroe negativo 

delia tradizione narrativa amcricana -

« Rapporti », pp. XXXVI-426, nU L 5000 

MICHAIL BULGAKOV 

II maestro e Margherita 
- Rapporti ». pp. 470 L ?8">"i 
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