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Indetto dall'lstituto Gramsd 

Convegno 
internazionale 

su «Morale 
r' ' 

e societa» 
Roma, Palaxzetto Venezia 

Si svolgerd a Roma tra il 22 e il 26 maggio - Relatori Roger Garaudy, Jean-Paul Sar
tre, Cesare Luporini, Adam Schaff, Michel Simon, Karel'Kosik e Galvano Delia Volpe 

L'Istituto Gramsci annuncia che 
nei giorni dal 22 al 26 maggio si 
svo lgeranno a Roma, al Palazzetto , 
Venezia , i lavorl del Convegno in- ' 
ternazionale di s tudio promosso 
dal l ' ls t i tuto sui tema « M o r a l e e 
societa ». 

II c o n v e g n o vuol essere un libero 
e ampio confronto di idee intorno 
ad alcuni temi che assumono partl-
colare ri l ievo ncl mondo umano del 
nostrl giorni: nel le sue tension! e 
nei suoi contrast!, non menu d i e 
ne l le sue speranze e possibility reali. 

Gil argoment i del dibattito, attra-
vcrso i quail I'lncontro si articola, 
saranno introdntti da uomini ope
rant! in realta cultural!, polit ichc e 
social! diverse , ma che si rlchla-
mano, anche se variamente , a un 
c o m u n e orizzonte o indirizzo di ri-

cerca: il marxismo, quale corrente 
ideale e pratica la cui presenza e 
determinante nei nostro tempo, in 
un tempo, cioe, in cui ai slngoli , ai 
gruppi social!, a! popoli e a tutto il 
genere umano si presentano, come 
ma! nei passato, quest ion! e scelte 
decis ive. 

I lavori si articoleranno secondo 
il seguente programma: 

V E N E R D F 22 MAGGIO - ore 16: 
Apertura dei lavori e introduzione 
di Roger Garaudy. 

S A B A T O 23 MAGGIO - ore !): 
Relazlonl di Jean Paul Sartre e di 
Cesare Luporini su « Le "radici" 
della vita morale ». 

DOMENICA 24 MAGGIO - ore 9: 
Relazione di Adam SchaiT su « La 
concezione marxista dellMndividuo » 

e di Michel S imon su « Indivlduo e 
g r u p p o » . • 

LUNEDI' 25 MAGGIO • ore 9: 
Relazione di Karel Koslk su « La 
morale marxista che pud esprlmer-
sl oggi nei rapport! tra gli u o m i n i » 
e di Galvano Delia Volpe su «II 
material ismo storico come scienza 
morale ». 

MARTEDI' 26 MAGGIO - ore 9: 
Riassunto del dibattito e conclusio-
ne dei lavori. 

La discussione delle relazioni 
avra iuogo nel le sedute pomeridiane 
che inizieranno alle ore 16. 

Hanno assicurato !a parteclpazlo-
ne ai lavori del Convegno numerosi 
niosoO Italian!, francesi, cecoslovac-
chi, rumen!, ungheresi , bulgari, 
Jugoslav! e sovietici . 

« I lavoratori nello Stato >> 

Coerenza e mcoerenza 
di GIUUO PASTORE 

L'on. Pastore e certo, e 
non da oggi, un personaggio 
tra i piu interessanti del 
gruppo dir igente democri-
st iano. La raccolta di alcu
ni tra i suoi articoli e di-
scorsi piu significative, da 
quarant'anni Q questa par
te , r ipropone oggi alia no
stra at tenzione , in un mo-
m e n t o q u a n t o mai oppor
tune , alia vigil ia del IX 
Congresso della DC, il pro
b l e m s del ruolo svoi to da 
lui e dal gruppo che a lm 
si r ichiama neila complessa 
storia de l le v icende interne 
della DC. 
. E se Punico metro per 
giudicare di una linea poli-
tica fosse la coerenza e la 
chiarezza nella fase della 
enunciaz ione , non potrem-
m o non riconoscere tale me-
rito alia l inea elaborata in 
tanti anni dall 'on Pastore. 
cosi c o m e essa e m e r g e da 
questa raccolta di scritti e 
discorsi (1 ) . Una coerenza 
antifascista. in primo Iuo
go: dai lontani articoli ap-
parsi sul Cittndino di 
Monza nei 1925 (di parti-
colare interesse la proposta 

Notiziario 
di storia 
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••* Come 17* volume di-iia • Sto
ria del ParlJni<*nto italiano • 
dirctiii da Nici-olo RoUolico pet 
I etlitore palrrtnitano i» F Klac-
covio e comp.trso un bel lavo-
ro su L'mcftieifo Jncmi cu-
rato da Domemco Novaico sul 
quale rltorneremo fra non mol-
to »u queste colonne. 
••• Pre*ao I' edltore Thomas 
Neilson and Sons dl Edinburgo 
e. comparsa una nuova edi/io. 
ne di un famoso ed important^ 
saggio dello aiorlco americano 
Leland H. Jenka aul wma Th« 
migration* of brtlish capital 
to IS75. che rappresenta il fon-
damentale punto dl partema 
per lo atudio e la compren-
iione della fumlone giocaia dal 
capitall ingles! oello sviluppo 
dell economia mondiale lungo 
tutto il XIX secolo 
•*• A cura della Mediobanca e 
compare* una prezioea pubblt-
cazione su La hnunzu delle osn-
curaztont soaalt in Iiolia fll>iJ>-
1962; Documentaia con nu-
tnerose lavole •lattsttche con. 
cementi i piu Importantl tsti-
tuii assicuratlvl Italian!. essa 
pone in netta evidt-nia un altra 
delle tirade aeguite da« regime 
fascial* per roveaclare aulie 
spalle dei lavoraiori il coato del 
conditio mondiale quella del-
l'acqulsto massiccio dl titoli dl 
atato di vano gmt-re da parte 
degli isiltuti utlimando I con-
tributl obbllgatorl pagati dagli 
assicuratl. Pochi anni piu lardi. 
il valore di quei titoli tara 
ridotto quaai m zero dal procva-
eo inflazionlstieo acatenato dal-
lavventura beliU-a 
••• Le Oxford •. i.iveislty Presa 
hanno pubbllcato un Importante 
aaggio dl S L Anyane aul te
ma : Ghana *ancuilura It* 
economic development from 
curly lunes to the middle of 
the century 
• • • V'ari enti toacani atanno 
preparando le crleiira*lonl del 
primo ventenano delta acorn* 
pama di Padre tugt-nlo Bar-
aanti. lo acoloplo plt-lraaantl. 
no mono a Seraing in Ui-iglo 
il IS aprtle 18«4. al quale «« 
deve I'lnventlone dtl motore a 
scopplo insteme ai lucchea* Fe
lice Matteucci. Due noml ch« 
•unno alle originl della *lf«n-
taaoa eapanaione dell'industria 
•utomobillstlca 

g. m. 

di una intesa e lettorale del
le opposizioni dopo l 'Aven-
t ino e la violenta polemica 
contro i « transfughi e x po-
polari > che portano al fa-
sc i smo la Ioro ades ione di 
«catto l ic i professi e m i l i -
tanti >) , flno alia letters con 
cui nell 'aprile del I960 eel i 
si d imet teva dal governo 
Tambroni , mot ivando tale 
c lamoroso gesto con il fat-
to che quel governo traeva 
validity dali 'apporto dei vo-
ti •nissini 

Altrettanto costante ap-
pare una polemica antica-
pitalistica. Ecco una sua 
ofTermazione sul Popolo 
clnndest ino del 1943: c sara 
ch iamato — scrive Pastore 
— a godere dei risultati del
la prnduzione solo chi avra 
dato a questa il tributo del
le proprie energie intel let-
tuali o fisiche > Venti anni 
dopo, nei luglio del 1963, 
ques te pnsizioni riecheggia-
no nei discorso t enuto al 
Cnnsigho Nazionale della 
DC dopo le elezioni del 28 
aprile: « Proprio come cat
tolici abbiamo un conto 
aperto con alcuni ordina-
ment i sociali . cosi come so-
n o stati costruiti da una mi-
noranza privi legiata della 
borghesia 

«Sono. quest i ordinamen-
ti, profondamente ingiusti 
e quindi inaccettabili prima 
ancora che per gli squilibri 
che ii pervadono per il prin-
cipio ispiratore che sta alia 
Ioro base e che di quegl i 
squil ibri e d ire t tamente la 
causa: il principio cine c h e 
da forza di legge al profitto 
individtiale e che al le ra-
gioni della produzione su-
bordina perflno le regole 
mnrali del la canv ivenza 
umana a 

Una posizione. questa , 
che per essere portata avan-
ti con coerenza. non puo 
prescindere dal co l loquio e 
dal contatto con il movi -
m e n t o operaio. non pu6 che 
rifiutare I 'anticomunismo, 
c o m e s trumento di div is io-
ne dei lavoratori e di con-

servaz ione sociale E appun-
to qui si colloca. a nostro 
avv i so . il l imite dell 'aztone 
del la corrente che all'on 
Pastore si richiama. h m i l e 
c o m u n e del resto ai grur> 
pi de l la s inistra demncri -
st iana che e causa del la 
Ioro debolezza 

Una linea pohttca infatti 
va giudicata non solo dalla 
sua enunciaz ione , ma an
c h e sulla base della sua ca-
paci la di mcidere nella 
realta. e. in questo caso, 
ddlla sua capacita di m u 
tare gli o n e n l a m e n t i pre-
valenti del partito di mag-
gioranza nol cm ambi to si 
col lrca R non e'e dubhio 
c h e in que*;!'* *ede '! nostro 
giud.^ii'1 P'-n pur^ che essere 
assai caulo . tr-»ppn e il di-
v a n o es i s l ente tra enuncia-

zioni e reahzzazioni per non 
c o n f e n n a r e il "ospetto di 
una re-»le s u h o i u m a z i o n e , 
nei fal l i . di ques te correnti 
a l le impos iaz inm conserva-
trici dc*l gruppo dir igente 
del partito ai maggioranza 

Si veda nd esempio . per 
restare nt-l p e n o d o di tem
p o piu v i c ino alle o d i e m * 
v i c e n d e pol i t iche, 11 discor

so d e l l o n . Pastore all'8. 
Congresso della DC, nei 
gennnio del 1962. « La ve-
rita e che circolano tra di 
noi — diceva allora Pasto- , 
re — gerghi, formulari, 
espressioni che hanno il po-
tere di trovarci tutti d'ac-
cordo e attorno at quali si 
fanno le fac.li e purtroppo 
sol tanto f'.rmali unaninii-
ta... La \ e r i l a e che die lro 
ai ger=;hi eJ ai formulari, 
si nasconrlc i>pesso la possi-
bilita d- contrabbandare, 
ad opera dei furbi, quahin-
q u e po 'J lTi . cosi da far 
^cambiar^ p?r evo luz ione 
dc-lle i o ) t i ; h e quella che 
nei casi detei -ori e soltanto 
evo luz ione terminologica 
del l inguaggio . mentre le 

, cose , cambiate le parole, 
cont inuano ad essere sem-
pre le s tesse . e sopratutto 
cont inuano ad essere sem-
pre le stesse , sa lvo un m o 
desto ricambio, le dirigen-
ze pol i t iche 

« Di fronte ai gross! pro-
blemi che dobhiamo una -
volta per sempre risolvere 
bisogna avere il coraggio di 
af fermare c h e quel lo che 
veramente e indispensabi le 
non e la terminologia ma e 
la sostanziale innovazione 
della nostra azione politica 
e c h e eventual ! nuove coa-
lizioni di governo sono va-

. l ide in tanto in quanto 
propongono e sono capaci 
di realizzare cose nuove *. 

S o n o passati due anni dn 
ques to discorso. e due go
vern! di cen'.rc sinistra K 
s iamo alia vigilia d» un 
n u o v o Congresso democri-
s t iano. al quale Ton Pasto
re ed i suoi amici si presen

tano, ass ieme al gruppo 
della € Base > con una mo-
zione che obie t t ivamente ci 
sembra piu arretrata di 
quel discorso del 1962. E' 
vero che la mozione ricono-
sce che « una nuova formu
la di governo ed una larga 
maggioranza parlamentare 
non rappresentano per il 
solo fatto che nascono un 
corso polit ico n u o v o > e che 
met te in guardia contro il 
pericolo che il centro sini
stra < si riduca ad un 
sempl ice accordo di potere 
d o v e al posto dei liberali 
sono subentrat i j socia
list! >. 

Ma da qui la mozione del
la cosiddetta « nuova sini
stra > non trae ci sembra 
le conseguenze necessarie, 
e pur proponendo sce l te 
programmat iche piu incisi
v e e contrastando la c inter-
pretazione moderata > del 
centro sinistra « che morti-
fica le es igenze di effett ivo 
r innovamento della situa-
z ione interna ed interna
zionale » - (c i t iamo sempre 
ancora dalla m o z i o n e ) , ri-
schia di collocarsi , proprio 
per non aver la forza di fa
re i conti con il tnovimen-
to operaio. con tutto il mo-
v i m e n t o operaio, ancora 
una volta in posizione su-
balterna di fronte al grup
po moro-doroteo che di que
sta interpretazione modera
ta e sostanzia lmente con
s e r v a t i v e e l ' interprete e il 
realizzatore. 

Miriam Mafai 
(1) Giulio Pastore • f loto-

rofori nello Stato - ed. Val-
lecchi - L. 4 000 

storia politica ideologia 

UN CONVEGNO DEL CENTRO FRANTZ FANON 

Come lotta oggi 

il «terzo mondo» 
E' essenziale per il proletariate* europeo Irovare un punto d'in-
contro organico e permanente con i movimenti anlimperialisti 

dei paesi sottosviluppati 
Vi e una domanda alia 

quale i( movimento operaio 
dei paesi industrialmente svl-
tuppatf dell'Europa occiden-
tale deve rispondere: quail 
sono i legami, gia in atto o 
possibili, tra le lotte che in 
questi paesi vengono condot-
te, e le lotte che sono in cor
so nei paesi ancora ridotti 
alio stato di colonic o in 
quelli di nuoua indipenden-
za? E ancora: come possono, 
queste lotte che euidenfC-
mente si situano in contesti 
diversi, a diversi llvelli dl 
sviluppo storico e sociale, 
convergere e sostenersi I'un 
Valtra nella battaglia comu
ne contro le forze dell'oppres-
sione? 

II dibattito su questi pro
blem! era gia stato impostato, 
al ComUato centrale del Par
tito comunista italiano della 
seconda meta dell'aprile scor-
so, dal rapporto che vi tenne 
Togliatti, su un doppio bina-
rio: autocritico. per quanto 
riguarda il modo col quale 
il movimento operaio dei 
grandi paesi capitalistic! si e 
mosso nei passato (a parte 
ogni considerazione sui gran
di momenti positiri della sua 
azione. che vi sono stati so-
vente anche al livello della 
azione di massa, che non e 
stata solo azione di generico 
appoggio alle lotte altruf: Ar-
dizzone insegni); e di pro-
spettlva. per quanto riguarda 
Vazione che dovrd essere svl-
luppata, sul piano concreto, 
nei futuro. 

I lavori a 
Treviglio 

Un dibattito su questi stes-
si problemi si e sviluppato. in 
altra e diversa sede: nei corso 
di un seminario di studi sui 
' temi generali della lotta di 
emancipazione delle classi 
sfruttate net paesi sottosvi
luppati dominati dall'imperia-
lismo; organizzalo a Trevi
glio ai priml di maggio dal 
Centro fmilane.se) di docu-
mentazione • Frantz Fanon -. 
Si e trattato di un dibattito 
che partiva da basi e con 
obieltivi diversi. e che non 

Da Giovanni a Paolo 
L'Osservatore Romano ha 

speto due colonne del suo 
prezioso spazio per deonare 
di un commento le nostre 
note rulla Chiesa da Giovan
ni a Paolo Sembra proprio 
che il discorso svl pontiheato 
giovanneo e sul suo significa- , 
to infastidisca e imbarazzi i • 
pubblirixti ratlcani. che su-
bito — append lo si accen-
na — insorgono colmi d'irri-
ta^ione per "dimo.«trare" Vin-
dtmatfraofle tesi secondo cui 
tra Pio XII. Giovanni XXlll 
e Paolo VI non vi *cr**bbe 
che una rioorosa continuity 
(salvo, s' intend?, qualche 
sin mot ura di temperamento) 

Ma proprio la replica che 
l*0««ervatore ci dedira rirela 
invrce. "s^a vir.v^a. che csl-
.<t to no oramal due modi. p"r 
la Chiesa. di dl*por.ci nerso 
il mondo contemporaneo: e 
che la forma menti< del no
stro interlocutor? (e di chi 
to Ltplra) e sostanzialmente 
lontana e dirforme dn quella 
di papa Ronralli t di quanti 
hanno condivbo e condindn-
no la sua interpretazione del 
mondo e del crisllanesimo 
contemporaneo tn • tutto il 
nottro discorso. I'Oservatore 
cede soltanto "ifwincertta" 
tentdtiri di ttrumentalizza-
rione. intenlo di • trarii d'im-
paccio •: o che si trotfi della 
ado?ione di «certi suoperi-
menti del Gram*ci - (sic!) o 
delle tesi del X Congresso 

del PCK o dl quaWa.fi al-
tro nostro discorso sulla pro-
.vprttira di un'inte.ta tra co-
munlsti e cattolici E tutto 
qnesto perche. in ogni caso. 
- rimarrebbe rinrompatihili-
th dell'ctica marxista con la 
legge morale cristiana: cioe 
un' incompatibilita pratica -. 
Eccoci! Dov'e andata a finire. 
chiediamo. la distinzione (gio-
vanneat tra le filosofie in-
compatibili col cattolicesimo 
e all srilnppi storici dei mo
vimenti che da quelle fttoso-
fie hanno preso le mouse* Do
ve. il conseguente ' rapiona-
mento (giovanneo) <noli in-
confri teri non opnortuni. op-
pi povibili. per final I ta pri-
tiche. storiche. concrete? Ha 
un bel dire. r0^er\ fatore oil 
• foTino afnranneo • che 
avrebbe • sorpreso • i comu-
nlsti: ma da che eosa era orl-
pinato quel lavino se non 
da questa dl*po*lzione aper
to. srrena. fiductosa verso gli 
uomini. rerto Tutti oil uomini 
del mondo con'emporaneoy 

Son era un 1n*clno anche 
quello che papa Roncalli pro-
vava verso tutti gli uomini. 
e che questi sentlrono per-
cib di pofer fldnclosamente 
rtcamblare? • 

Tl fatto e che Giovanni 
XXlll sentica /ortenenfe 
I'incompatibilita tra la lego* 
morale cristiana e la pratica 
del mondo capitalfetico e del
le m e leopi spietate, « cer-

cava le vie per facilitare il 
cammino degli uomini verso 
un nuovo assetto. una nuova 
civilta. superiore e diversa: c 
non ditdepnara di guardare 
senza malanimo anche alle 
esperienze che altri uomini. 
altri movimenti. altri aggrup-
pamenti umani — per quan
to lontani dalla Chiesa — 
hanno compiuto e compiono 
faticosamente per uscire da 
questo ordinamento inoiusio 
e spietato 

L' Osservatore. oggi. pud 
benissimo ironizzare su que
sto travaalio profondo. anche 
solo tornando a scrivere la 
parola capitallsmo tra rirgo-
lette. come «e il capitalismo 
e le sue bmtture fossero una 
invenzione dei comuni<;ti M-
berissimo Ma allora. gli piar-
cia o no. le rirendicazioni 
che esso aranza nei conlmn-
ti delle nuove societa sociall-
ste finiscono per far roro con 
quelle di chi rorrebbe che 
nelle societa soctalisie %o-
prattutto non ci love il «©-
cialismo E naturalmente. e 
molto piii difficile, per chi 
deve ascoltarlo. convincersi 
che i'animus che lo muove 
sia pToprfo • lo sietso ehe 
mnoveva • papa Giovanni, e 
che, oncor ogpL muove tanti 

• cattolici alia ail tlncerita 
pud esser dato credito. 

. . a. c. 

pofeua giungere a conclusio-
ni precise sia per la quantitd, 
e la qualitd. dei problemi po-
sti in discussione, che per la 
natura di coloro che vi par-
teclpavano: studiosi dei pro
blemi dei paesi cotonialt, 
esponentt di partifi o dl cor
renti politiche di paesi an
cora oppressi dal coloniali-
smo o dal neo-colonialismo. 
rappresentanti di proprie idee 
personal! o di qualcuno di 
quei gruppetti che la pole
mica in atto nei movimento 
operaio internazionale ha fat
to sorgere qua e la, e la cut 
presunzione di possedere la 
verita rivelata e pari soltanto 
alia inefficacia della Ioro 
azione concreta. La uastitd 
del tema ha dunque compres-
so c limitato la discussione 
su quella che avrebbe potuto 
essere la parte pitt interes-
sante e utile del seminario: 
il rapporto fra noi, in wstan-
za, e i popoli coloniali e di 
nuova indipendenea. Ma e si-
gnificativo che il tema sia 
stato affrontato e, da alcuni. 
in termini positiui: cioe di uno 
sviluppo della elaborazione 
teorica e pratica. aiuiche di 
una diatriba su responsabilita 
passate. e su occasloni man-
cate Giacche qnest'ultima po-
trebbe anche essere utile se 
avesse come scopo quello di 
anallzzare errori e manche-
volezze. per evitarle nei fu
turo e sviluppare un'azione 
concreta. anziche lo scopo al-
tamente negativo — tostenuto 
ad esempio da tain ai fran
cesi che al dibattito si sono 
presentatl come - livoluziona-
ri - e come • manisti-lenini-
sti autentici - — di nepare una 
validita qualsiasi all'azione 
passata. di limitare e snatu-
rare ruolo e responsabilita 
della classe operala occiden-
tale. per proporre come unica 
alternative possibile quella di 
» ricominciare da capo ». 

Un francese. che si richia
ma al marxismo come metodo 
di analisi e strumento di lotta 
e non come mito, Emile 
Braundi (collaborator di 
France Observateur e mem
bra del PSU). ci sembra ab-
bia compiuto Vanalisi piu pe-
netrante di questo itteggia-
mento notevolmente sterile. 
Se dovessimo riassnmere il 
senso del suo intervento. lo 
jaremmo in questo modo: vi 
sono oggi molti compagni eu-
ropei che indietreggiano di 
fronte alle forme di lotta 
• poco enlusiasmanti • — nei 
senso che esse non compren-
dono quotidiani appelli alia 
insurrezione — che vengono 
adottate nei nostn paesi E 
che fanno quindi. attraverso 
una sottoralutazione delle 
possibility rivoluzionarle no
stre e del modo m cui queste 
possibility ripoluzionarie si 
attuano giorno per glorno nel-
I'attiritd reale. della rivohi-
zione altrui il proprio sogno 
II Ioro sogno ricolurionario. 
insomma. essi lo trasferlsco-
no ad altri popoli e ad altre 
situarioni 

Un'azione 
concreta 

Se e vero. ha sostenuto an
cora Braundi. che la nostra 
azione deve es<ere invece In-
serita in un quadro piii ge
nerate in cui non radano di-
menttcate le responsabilita 
della classe operaio nei suoi 
proprii confront! e ifi con-
fronll dei popoli coloniali e 
di nuova indipendenza. essa 
deve passare attraverso mo
menti dlperjj (che non derono 
essere neeessarlamente di-
staariati nei tempo) Vi sono 
ad esempio it momento e (a 
fase della informazione. che 
e pid azione politica Vi $ono 
(noltre situarioni ben chiare 
in cui si pone it problema e 
Vesigenza di una azione con
creta di appoggio da parte 
del mouimento operaio euro
peo: i casi delle colonie por-
toghesi, con la lotta armata 

di liberazione che vi si svolge. 
o del Sud Africa, con I'op-
pressione di tipo razzista e 
nazista che vi si attua, sono 
cast del genere. E vi e infine 
il momento della lotta con
tro il neo-colonialismo, in 
cui si puo e si deve avere 
una azione diretta e concor-
dala, che e tanto piii com
plessa quanto piu complessi e 
nuofi sono Vazione stessa, i 
modi di attuazione e gli obiet-
tivi che il neocolonlalismo si 
propone rispetto al colonia-
lismo • tradizionale ». 
• Un pericolo grave che il 

neo-colonialismo presenta e 
che esso possa porre in con-
traddizione i lavoratori del 
paesi industrializzati dell'Oc
cident e europeo, ed i Ioro in-
teressi, e gli interessi dei 
lavoratori dei paesi del terzo 
mondo. tl campo d'indagine 
che M' apre in questo modo 
e davvero affascinante. Oc-
corre, ha detto a questo pro-
poslto Braundi, una analisi 
concreta delle molte e diverse 
situazionl che in questo con-
testo si creano, dei prodottl 
sui quali il neo-colonialismo 
punta. delle compagnie e del
le societd che vi sono inte-
ressate, della natura dei pro-
fitti che esse ne traggono, e 
giungere a porre in primo 
piano quei problemi che si 
riflettono nella vita reale del
la classe operaia occidentals. 
se non si vuole fare opera 
fine a se stessa Partcndo da 
questa base, egli ha detto, non 
e impossible in certi casi or-
ganizzare e coordinare azionl 
concrete, scioperi, persino ela-
borare tattiche comuni in set-
tori determinati, sul tipo di 
eerie azioni che. al livello 
sindacale. sono state condotte 
altre volte nell'area, ad esem
pio. del Mercato comune. 

Un punto 
d'incontro 

Se ci siamo richiamati a 
Braundi non e perche Vargo-
menlo non sia stato toccato. 
piu o meno nella stessa pro-
spettiva, da altri (Vitaliano 
Leitieri, ad esempio. chi scri
ve e altri ancora) ma perche 
questo suo intervento ha co-
stituito un tentative organico 
di trovare il punto d'incontro 
fra le lotte che la classe ope
raia conduce nei paesi che sono 
la culla e la base princlpale 
di quelle forze che sottopon-
gono il terzo mondo all'ag-
gressione coloniale o neo-co-
loniale. e le forze popolari di 
questo stesso terzo monao. 

II giorno m cui il padrona-
to francese progetla di tra-
sferlre in un paese di nuova 
indipendenza una parte della 
sua industria tessile per sfrut-
tare la manodopera a basso 
coslo che vi si trova, esso 
compie una aggressione che 
investe oggellivamente sia U 
proletariate francese che i la
voratori di quel paese sotto-
smiuppato: esso crea cosi una 
situazione altamente comples
sa e facilmente mascherabile, 
ma esso pone anche una esi-
genza di lotta comune che 
non e meno necessaria solo 
perche piu complessa Alio 
stesso modo che, quando alia 
Geloto di Milano partono col-
pi di pistota contro git operai, 
si crea una possibilttd di azio
ne concreta e comune con gli 
operai che la stessa Geloso 
sf rulla in uno dei suoi stabi-
limenti. in America latina 
Sono situarioni non facilmen
te catalcgabili e riconducibili 
ad un unlco schema, ma esse 
indicano un campo d'aztone 
nuopo nei quale bisogna en-
tra re se non st vuole che si 
crei nei fatli una contraddi-
zione di cui soltanto tl capi
talismo. nella sua forma bru-
tale dell'oppressione colonia
le, o nella sua forma non meno 
brutale ma piu sottile di neo~ 
coloniallsmo. potrebbe bene-
ficlare. 

Emilio Sarzi Amade 

Manifestazlone contro Salazar a San Francisco e (In alto a 
sinistra) lavoratorl-schlavl di una fattorla dell'Angola sorve-
gliati dal padrone con II mltra In pugno 

le riviste 
if. 

Democrazia e diritto 
E' giusto introdurre nel-

T ordinamento della Corte 
Costituzionale l'affermazione 
del diritto del giudice dis-
scnz:ente dalla opinione della 
maggioranza di rendere pub-
blico il proprio dissenso dalle 
decision) adottate. in analo-
gia con quanto praticato in 
numerosi tribunal! di giusti-
zia costituzionale di vari 
paesi? 

Tale quesito e stato posto 
dalla direzione di « Democra
zia e diritto * — la nvi3ta 
edita a cura dell'Associazlone 
italiana giunsti democrati-
cj — a numerosi studiosi. 
Nell'ultimo numero (n. 4 del-
l'anno IV riferentesi al pe-
riodo ottobre-dicembre 1963, 
uscito in questi giorni) sono 
statf pubblicati i pareri di 
Luigi Bianchi D'Espinosa, 
consigliere di Corte di Cas-
sazione. di Carlo Lavagna. 
ordinario di diritto costitu
zionale comparato all'Univer-
sita di Roma, del prof. Fran
cesco Carnelutti. del l 'awo-
cato Leopoldo Piccardi, di 
Vittorio Denti. ordinario di 
procedura civile all'Univer-
sita di Pavia. di Paolo Barile. 
ordinano di diritto costitu
zionale all'Universita di Fi-
renze Essi dichiarano tutti 
il Ioro pieno eonsenso aila 
proposta. argomentandolo con 
considerazioni di carattere 
giuridico e storico. 

Di piii: il prof. Vittorio 
Denti esclude perentoriamen-
te che possa porsi in dubbio 

se il giudice • dissenziente 
debba rimanere o mono nel-
ranonimato. trovando gia pe-
ricoloso il semplice porsi la 
domanda. Anche Barile e 
Carnelutti sottohnenno nelle 
Ioro risposte che le dissenting 
opinions devono essere sotto-
scritte dngli autori. 

II dibattito viene corredato 
dalla rivista con un articolo 
del prof. Virgilio Andrioli 
sullo stesso tema e riflettente 
il medesimo indirizzo, che 
prende spunto dalle sentenze 
suicide, stilate da magistrati 
dlssenzienti dalle decisioni 
della maggioranza. anche nel
la giustizia ordinaria. 

Oltre alle consuete rieche 
rubriche di recensioni e di 
piurispruden^a commentata 
(in cui appare una interessan-
te nota sulla sentenza emessa 
dal Tribunale di Roma il 18 
novembre "63 per gli edili ro-
mani), segnallamo in questo 
numero di « Democrazia e di
ritto - uno studio di attualita 
d> Federico Coen su - II P.ir-
lamento e la spesa pubblica » 
— la cui seconda parte sulla 
contabilita di Stato apparira 
nei numero successivo — un 
articolo di Luciano Ascoll sul 
diritto di critica alle sentenze 
della magistratura, e due no
te a proposito della riforma 
dei codlci: Flavio Colonna 
motiva le plo ampie perples-
sita sulla delega legislativa 
al governo per la riforma 
stessa. 

e. s. 

schede 
*m^ 

Safari in Italia 
La Editrice Sindacale Ita

liana (ESI) mette ora a d -
sposizione del pubbheo una 
nuova. utibssima indagine(l) 
sull'economia e il mondo del 
Iavoro. II libro raccoglie. or-
dina e — nei hmiti consensu 
dall'incertezza delle fonti — 
interpreta una grande massa 
di dati relativi ai sal&ri. L'a-
nalisi e piu approfondita per 
Ttndustna presentando. il 
settore agrlcolo. complessita 
e incertezze ancora maggiori 
ad un esame di dettagho 

Il valore di questo studio 
e essenzialmente metodolo-
gico. cioe nei fatto che nesca 
a costituire una guida ed a 
gettare le premejse di una 
analisi piu corretta del fatto 
salariale. componente pnma-
na — come r. suit a dalle po-
lemiche - congiunturali • e 
ancor pid da quelle, a lungo 
termine. sulla progrnmmaz o-
ne — della dmamtca dell'm-
tero sistema economtco II 
metodo. in questo caso, ha 
un'importanza del tutto par-
ticolare perche st parte da 
una base statistic** incerta e 
grandemente lacunosa Le 
statistiche del Iavoro. in Iti-
lia, sono nmaste al livello 
det paesi non industrializzati 
e cuituralmente arretrati. con 
in piii il pregiudizio che esse 
debbano servire. tutfal piii. 
agli specialisti e in partico-
lare ai smdacalisti. Se ne 
accone anche il ministro 
del Lavoro. nei 1961. quando 
incaricb una Commlssione 
sclentlfica presleduta dal pro

fessor Giuseppe de Mao d. 
studiare l'agg:omamento dei 
metodi di nlevazione dei van 
enti. e de l l lSTAT in parti-
colare II prof, de Meo pre-
sentb la relaz.one nei magg:o 
1DB3. ma la situaz one di fatto 
non e. ancora oggi. m.gl o-
rata 

Una maggiore certezza del
le fonti e. senza dubb:o. una 
delle cond;z:oni perche il cit-
tad:no politicamente attivo 
(per non dire del dirigente 
di base di partito) ncorra 
alle documentaz:oni sulla di-
namica salariale, e su ogn: 
altro aspetto della condition^ 
della classe lavoratnce. m 
modo sistematico Ma questo 
libro offre gia una documen-
taz.one abbondante e delle 
conclusioni inequivoche sul 
per.odo 1951-62 Quando •; 
dic«» che il salano med o 
mensile del 1961 e oscillato 
fra le 42 000 e le 45.000 lire. 
si da al giud:z;o sulla - ri-
scossa - salariale 1962-63 un 
punto di appoggio assai «;-
gnificativo E" il punto di ar-
rivo degli - anni cinquanta -
e ;1 punto di partenza di una 
congiuntura che sarebbe ol-
tremodo pencoloso. per l'e-
conomia italiana oltre che per 
i lavoratori, dovesse sfoc'are 
In un blocco anche parziale 
delle retribuzionl. 

r. s. 
til BRUNO BROGLIA • LU

CIANO PALLAGROSI. I ta
lari in Italia dal It51 «l tf62. 
L. a ooo. 
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