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Alia «Settimana del pensiero marxista» a Parigi 

• i Dibattito sulla 
*'. 

I drammaticl problemi femminili nella societa neocapitalistica — La 
terribile esperienza americana — La limitazione delle nascite — Gli 

interventi dei padri Jolif e Gardey e di Jean Marie Domenach 

Dal nostro inviato * 
PARIGI , 4. 

La < questione femminile > e in Frun-
.ciu all'ordine del giortio. La societa neo-
cupttalista e costretta a porsi il proble-
ma del ruolo delta donna nella organiz-
zazione futura di un mondo altamente 
indnstrializzato. Le donne, prese net vor-
tice lavorulivo, divenute produttrict di 
ricchezze su larga scala, sono. a propria 
volta, davanti ad una scelta. II sintomo 
generate e quello di un profondo e dif-
fuso malessere. Sociologi. romanzieri. re-
gisti, giornalisti si chmano sufCanimalc 
f e m m i n i l e con la lente di ingrandirnento 
e lo esaminano, lo studiano. 

La TV francese dedica alle donne una 
trasmissione settimanale, pronunciando-
si con gli accenti di una anttca rassegnu-
zione. Jean-Luc Godard, rappresentuntc 
di quella inte l l ighenzia che fa ogni tan-
to qualche graffietto sulle gotc dei bor-
ghesi, ha dedicato il sua ultimo film a 
Una donna m a n t a t a : la donna-oggetto, 
la donna-bestiola-amorosa, avulsa dal 
mondo dei rapporti realt. 

Se in Francia, e in occidcnte, I'intzio 
del ventesimo secolo fu quello della con-
quteta della libertd sessuale, di un * li-
bertinismo femminile » come rivolta con-
tro il moralismo borghese; la seconda 
meta del secolo esprime la conquista del 
lavoro, dell'indipendenza e dell'autono-
mia della donna. Ma la crisi si verifica 
appunto in questo ambito: il doppio ruo
lo che, malgrado la nuova attivita con-
quistata, la donna deve ancora svolgere: 
il binomio lavoro-casa. si muta in cer-
rhio oppresstvo, ne provoca lo scontento, 
I'aggressivitd. il senso di mortificazione. 

Questi problemi. ampiamente discussl 
in Francia, sono gia acuti anche in Ita
lia. Tanto piu interessante, quindi, per 
noi, questa Se t t imana del pens iero mar
x i s ta , dedicata dal CERM alle « donne in 
Francia », che offre un motivo di inda-
gine e di studio su cui potremo esprtmc-
re un giudizio piii compiuto solo allor-
che gli atti del convegno saranno pub-
hlicati e ci consentiranno una analisi piii 
accurata. 

Un vuoto 
awertibile 

Ma nel dibattito, cui ho assistito come 
osservatrice non distratta, il vuoto che 
ho avvertito e stato essenzialmente nel
la mancanza di una analisi sufficiente-
mente moderna e aggiornata della ten
denza generate del capitalismo in Fran
cia e in Europa. Anche qui, a mio avvi-
so, la tendenza - appare non • dissimile 
da quella che si verifica in America, do
ve le donne sono risospinte nelle case 
K il ruolo che loro si affida e quello di 
acqulrenti e consumatrici nel grande 
mercato capitalistico. 

Anche la signora Chambart de Lauwt, 
ricercatrice del C.N.R.S., ha denunciato 
la delusione delle donne francesi per i 
rlsultati della loro emancipnzione. e ha 
affermato che questa delusione rischia dt 
avere le stesse conseguenzc . v'erificatesi 
in America. 

II libro di Betty Friedan, cui la rela-
trice si e richiamata (si tralta del volu
me La d o n n a mistificata tradotto in Ita
lia con il titolo La mist iea de l la femmi-
ni l i ta) fa in questi giornt enorme seal-
pore a Parigi. Vi e contenuta una terri-
ficante descrizione della societa america
na, come si e costituitn nel dopoguerru 
sulla base del profitto capitalistico. I 
< persuasori occulti *, gli agenli pttbbh-
citarl, gli psicologi si sono accorti. se-
condo la Friedan, che le donne costitut-
vano il 70% dt coloro che detenerano un 
potere di acquisto. in America. E che la 
donna americana si aggrappava con tan-
ta maggiore frenesia alle novi ta lanciatc 
sul mercato, quanto piii la sua vita per
sonate era frustrata. ed in essa non est-
steoa attro interesse che la casa La cam
pagna per € il rilorno alia femminihtd > 

\ha avuto in America un triste successo. 
\Ma, tnvece della feliatd coniugale. lo 
iscotto che la donna paaa e la nevrosi. 
\la frigiditd. il divorzio. la « c m d c l t d > 
\verso i figli ed il marito. 

Nella Se t t imana del pens iero marxi -
Ista. i problemi toccati, per quanto ri-
\guarda il lavoro femminile. sono stati 

soprattutto quelli della denuncia socialc. 
In Francia. su 18 950.000 persnne che 
psercitano una attivitd economica. vi so-
io 6.489 000 donne; di esse, il 68c'o 

fono salanate. il cui numero £ aumen-
tato. nel corso dealt ultimi anni. del 
) 5 % . Questa arnssa massa di lavoratrici 

la piu sfruttata dal capitalismo. lo 
irto fra salnrio maschile e femminile 

ipera, sccondn le cifre ufficiali. il JOTo. 
vcondo le cifrp ufficiase. va dal 20 at 
) % . In tutta In Francia vi sono 481 ni-

U per i figli delle Invnrntrirt Mi chiedo 
questa von e la conferma — in una 

icietA che. anche se in modo ridnttn. 
yntinua a costruire le case e le scuole 

che lo tendenzn generate del capita-
tmo muove nel senso di constderare la 

tassa lavoratrtce femminile came flat-
tante e non qualtficatn tn eterno. tin 
tspwgere in blocco rerso le case, quau-

sard il momento. ad aUcuare i figli e 
comperare gli eletlrndomesttci. Forse 
tratta di andare piii a fondo nella 

tnuncia dt una situazione di 1atto. 
L'Europa non e ptu quella di cento 
mi fa. inutile e non male e dunquv 

tbrato sottolineare I'esislenza rti un 
tpovertmenlo progressiva e aQermare 
ie la gentv sia peugio che nel 1910. 
trche se allora H capitalttmo st taztaru 
slla forza-lanoro dell'uomo. oggi esso 
laoia la forzn-lavoro sia dell'uomo che 

\clla donna, concedendo. tn catnbin. jj 
istcntamento di una famtglia Un mow-
imento di questo ttpo puo portare n 
jnclusioni assurde. II lavoro delle don

ne, di per se, e una eccezionale conqui
sta, e una conquista irreversibilo, come 
si e affermato giustamente nella Setti
mana del pensiero marxista. Il lavoro a 
« tempo parziale > e da rigettare, cosi 
come il « ritorno al focolare >, ha delto 
uno dei segrctari della CGT. Andre Ba-
rjonnel. ma. ha rilevato Jeannetle Tho-
rcz, t non si tratta di condannare le donne 
che restano al focolare: i comunisti ban-
no sempre considerato che le donne che 
allevano i bambini hanno un gran merito 
e rendono un grande servizio al paese ». 

Altudendo a questa eccezionale iun-
z\one della donna-madre. Jcannette Tho-
rez si c rivolta, dalla tribuna, ad Helene 
Langevin, figlia dt Irene e Federico Jo-
lint Curie, dicendole: < Helene, quando 
tun madre ti lia messa al mondo, non po-
teva farlo tuo padre al posto suo », « Oh. 
— ha risposto Helene con spirito — de-
vo pero dtre che lui. d'altra parte, lo 
rimpiangeva molto >. 

Secondo me, il ruolo sociale della don
na che oppone, nella societa capitaltstica, 
la vocaztone materna a quella professio-
nale, resta ancora da approfondire, sul 
piano delle idee. Altrettanta chiarezzu 
ideologica penso che necessiti su altri pro. 
blemi, come quello del controllo delle na
scite, ad es&mpio, di cui si e parlato da 
opposti punti di vista nella « Settimana >. 

II problema del control lo de l le nascite 
non e nuovo per il PCF. Le nascite nella 
societa capitaltstica vanno o no contenu-
te? Si affermn. in risposta. che esse pos-
sono essere regolamenlate nella societa 
soctalista. la dove gli uomini saranno h-
beri dnllo sfruttamento e quindi in gra-
do dt decidere felicemente e liberamente 
il numero di figli da avere. 

Ma si continua ad affermare no per 
quella capitaltstica, dove * per uno stato 
borghese e piu facile mettere in com-
mercio i mezzt anticoncezionali che non 
costruire gli alloggi per le famiglie nume-
rose e creare le scuole >. Secondo Jean-
nette T'norez, le donne che limitano la 
loro figliolanza in Francia, lo fanno per-
che la miseria le circonda; perche, a dif-
fere'nza di quello che avviene in URSS, 
in Polonia, in Cecoslovacchia, qui « l a 

; maternita e infelice». La dirigente del 
PCF ha chiesto, pertanto, anche alia or-
ganizzazione del P lanning familiare di 
lottare per il < diritto alia maternita >. 

Simone Iff, esponente del Planning, ha 
illustrato, invece, la test che la nascita dei 
figli deve essere frutto di una decisione 
comune della coppia, e che e assurdo c h e 
una coppia possa oggi prevedere quando 
avra il frigidaire e non quando avra un 
bambino. Non si tratta di neomaltusiane-
simo: il < State fecondi » della Genes i , del 
resto. era una benedizione e non un ordi-
ne. Ma in Francia, ad avviso della com-
pagna Thorez, non vi e bisogno di un 
planning familiare perche questo estste 
gia di falto, in quanto la famtglia fran
cese non ha, in media, piu dt due figli. 
Ad ognt modo, la compagna Jeannette 
Thorez ha ricordato che i comunisti fran
cesi hanno votato, nel '56, per la abroga-
zione della l egge 1920, che considera Va-
borto un crimine. 

Anche Gilbert Mury, segretarto del 
C.E.R.M., ha deplorato che il movimento 
del Planning non faccia che portare ac-
qua al m u l i n o del maltus ianes imo. 

La partecipazione dei padri domemca-
ni Jolif e Gardey. e quella di Jean Ma
rie Domenach. direttore di Esprit ha. da-
to alia Se t t imana del pensiero marxis ta 
alcuni Ira t contrtbutt ptu origtnali. Giu
stamente si e sottoltneata la differenza 
che si notn nell'alteggiamento della Chie-
sa comparando Venciclica del marzo '37 
sul lavoro femminile con quella dell'apn-
le 1963 dt Giovanni XXIII. 

Un domenicano 
cita Engels 

/ / padre domer.tcano Jolif ha iniziato 
la sua relazione cttando Engels e un ce-
lebre verso dt Louts Aragon: * La don
na e il desttno dell'uomo ». Eglt ha al-
iermato che nel prima Libro della Ge
nesi non si parla dell'uomo, ma dell'uma-
nttd, che non e altro che la coppia co-
stituita dal maschile e dal femminile. dal. 
la loro reciprocitd 

Una voce si e levata. a questo punto, 
dal ptibbltco e lo ha interrotto: c Cm 
csattamente' >. 

JOLIF: « Versctto 27. prtmo Libro del
la Genesi > 

Voce: * E la donna obbedtra all'uo-
mo. *. non ha lelto. questo? 

Padre Join hn abbozzato un sorriso ed 
ha rtpreso in questo modo: « L'uomo non 
e libero ed vmano se la donna non e li
bera e umann, I'avvenire dell'uomo c 

. della donna sono tegati. il cristmno sente 
una conntvenza apfxissionata col moto dt 
emanctpazione lemmtnile > Padre Joltl 
ha aflermnto ancora che 1'insegnnmentn 
della Bibbw e stato falsato la dove si 
tnterpreta che * la maternita e «/ dest ino 
della donnn » Eqli ha resptnto con an 
passionate parole la tcoria delle tre K. 
contata dut nazislt: « Kuche. Ktndern 
Kirehe» (cuctnn. bambini, chiesal. II 
padre domenicano ha solleatato le oc-
rarchie della Chiesa a portare aranti il 
loro compuo educativo e a tar si che i 
bnmnmi apprendano nelle scuole che non 
e'e conflitto fra t sesst. ne predomtnio 
del maschile sul femminile 

Domenach. che ha parlato nell'ultimn 
gtornata dedicata alia stampa lemmmilv. 
ha anch'egh affermato che < il cattoltce-
simo e sulla strada di liberarst da un 
pesante passato di antifemmintsmo». 
« A'oj siamo alltnizto — ha concluso — 
di un lungo proccsso di nabilitazione». 

Maria A. Macciocchi 

Gelide celle gremite di 
uomini, donne e ragaizi 
sofferenti«fino all'iste-
m/no» - La tensione e 
gravissima - Punito un 
sacerdote cattolico anti-
razzista 

S E L M A , 4." 
La campagna razzista, scatenatasi nel-

I'Alabama gia da alcuni giornl, sta rag-
giungendo proporzioni vastiss ime: il nu
mero dei negri arrestatl e aalito a 2.600 e 
la tenslone aumenta di momento in mo
mento, varcando anche i confinl dello Stato. 
Come e noto, la dura repressione delle 
autorita dell'Alabama ha avuto inizlo dal 
momento in cui la popolazione di colore 
dello Stato ha cominclato • a manh'estare 
chiedehdo I'effettiva applfcazione della leg
ge sui - diritti civil! - . 

La prima ondata di arrest! tl ebbe nel 
corso della manifestazfone promossa dal 
Premio Nobel per la pace, Martin Luther 
King, che si trova ancora In carcere avendo 
contlnuato a rifiutare la liberta provvisoria 
dietro cauzlone; ma da quel momento gll 
arresti si sono andati susseguendo a rltmo 
incessante: solo ieri sera, nel corso di di-
mostrazloni, sono stati incarcerati 700 negri 
a Marion e 300 a Selma, portando il totale 
— come s'e detto — a 2.600. Tanto a Marion 
come a Selma I dimostranti chledevano la 
applicazione della legge sul diritti civili e 
la liberazione dei loro compagnl. La va-
stita della repressione ha un solo prece-
dente: gli arresti in massa effettuati — 
sempre nell'Alabama — nel 1963, durante 
la campagna di 40 giorni contro la segre-
gazlone razziale organizzata dalle associa-
zioni antirazziste. In quell'occaslone gll ar
restatl furono circa 4.000, di cui 3.000 nella 
sola Birmingham; una repressione contro 
la quale fu costretto a intervenire lo stesso 
Kennedy. 

La tempestosa battaglia fra negri e raz-
zisti ha indotto H presidente ad affrontare 
I'argomento nell'odierna conferenza stam
pa. « Intendo assicurare che i 
diritti di tutti gli americani 
siano rispettati — ha detto 
Johnson — L'intero sistema e 
minacciato quando anche a 
un solo cittadino viene nega-
to il diritto al voto. Tutti gli 
americani si uniranno a me 
nello esprime re riprovazione 
per simili episodi >. ' 

L'appello-ammonimento del 
presidente e intervenuto men-
tre la crisi e la tensione a 
Selma raggiungevano I'apice. 
Le celle delle prigioni sono 
gremite e non e'e piu posto;' 
nelle carceri della cittadina. 
Le autorita har.no rinch>uso 
alcuni dei prigionieri in altri 
edifici o in carceri di centri 
limitrofi. Secondo le accuse 
dei leaders integrazionisti, al
cuni di questi edifici ncn sono 
riscaldati. A causa del fred-
do. alcuni ragazzi arrestati 
soffrono « fino ad esser ridotti 
all'isterismo >. Martin Luther 
King e ormai in prigione da 
tre giorni, ma centinaia di ne
gri continuano a marciare per 
le strade non soltanto di Sel
ma, ma anche della vicina 
Marion. 

Frattanto, un provvedimen-
to punitivo delle gerarchie cat-
toliche ha colpito il sacerdote 
antirazzista Wil'iam Dubay 
per le critiche da questi ri-

NELLE TELEFOTO: dall'alto, ragazzi e ragazze negri cantano, tenen-
dosi per mano, canzoni ispirats alia liberta durante la manifestazione 
di ieri. Subito dopo, foto sopra, i poliziotti si sono scagliati su di loro 
cercando di disperderli a colpl di manganello. 

La resistenza angolana ha quattro anni 

IIMPLA sollecita 
aiuti per la lotta 

Sui comunisti e la cultura 

Un «dialogo» 
tra Rinascita e 
I'Osservatore 

Sullo stesso tema un importante articolo 

di Carlo Bo sull'« Europeo » 

L'Osservatore romano c, qua-.fare, indipendentcniente dalle 
si contemporaneamente. i gior-jiircostaiizL' estcrne, per debito 
nali della catena cattoliea han-jcli coeienza, per spirito di ser-
no dedicato alcuni interessanti|vizio-. 
nrticoli al Confemporuiico, ill Nel fascicolo di Rmtisi-ita che 
supplemeuto culturale mensileii^eira tiumuni, sabato. Gian Car 
di Rinascita uscito per la pri
ma volta alia fine di gennaio 
con un numero dedicato quasi 

lu Kijetta mterviene sulle tesi 
deiriAi.sert'uiore detinciulu « ini-
pej*nato - e « civiliM>uno •» nel 

per intcro alia liiiKiuMica La tono 1'articolo dedicato al sup-
impia risonanza dell'avvcuujplcmciito niensile della nvistu 
mento — clie ha avuto una ri-
prova Ieri I'altro sera, a Roma. 
durante una affollatissima riu-
nione di intellettuali svoltasi 
alia Ca.*a della Cultura, dove 
Ignazio Baldeili. Pier Paolo Pa-
soiini e Micliele Rago hanno 
svolto e diretto un dibattito 
bulla lingua e la societa — 
non e sfuggita all'organo vati-
cano che. in un ampio e atten-
tissimo articolo apparso sotto 
il titolo - Cultura e responsa-
bilita». ha cercato di rispon-
dere a due domandc csplicita-
mente poste. si direbbe auto-
criticamente. ai cattolici: pri
m e perche questa iniziativa co-
munista'' Secondo. perche «• si 
iascia che i comunisti invadano 
liberamente il eampo della cul
tura? ». 

Unione 

piu larga 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 4. -

L'Algeria celebra solennemen-
te. con tutta 1'Africa, il quarto 
anniversario delta guerra di li
berazione dell'AngoIa. Certo. la 
Resistenza dell'AngoIa ha origini 
ben piii lontane. e gia negli 
anni "30 de) nostro secolo si 
venflcavano qua e IS. in* que
sto grande paese vasto quattro 
volte l'ltalia. sollevamenti ar-

volte al cardinale Mclntyreda si erano sempre opposti dei 

dopo una inchiesta condotta in 
loco dal sottocomitato dei tre 
(Egitto. Ghana e Congo-Braz
zaville) ha ripreso I'aiuto a) 
M.PX.A 

Quale pericolo minaccla f An-
gola? Quello stesso che minac-
eia tutta I'Africa centraie: il 
pericolo dell'intervento milita-
re americano. mediate attraver-
so Ciombe. o per altre vie 
Gia il ministro della guerra del 

sentare. piuttosto che un'ulte-
riore tappa della liberazione. 
una via libera da complicazioni 
diplomatiche. additata a Ciom
be E sc il bieco dittatore ro-
vesciato a Brazzaville nel '63. 
i'abate Fulbert Youiou. e sem
pre ai confino. i suoi amici so
no attivi a Leopoidville. e il 
particolarismo tribale gli e fa-
vorevole nella sua zona di ori-
giner al pericolo esterno si corn-

Congo popolare. Surmalot. halbina quindi un pericolo inter-
mati paivjali I oopoji dell'Ango- denunciato. in un intervento a no La minaccia si e^tende per-
• _ _T * . j _ , «-* _ r . _ t » t _ - ~ _ : « ~ l _ J „ l t ^ i . ; „ ^ »_» : i O . . J - . — J : « . . . . . : Dar es Salam (la capitate della 

in merito alPatteggiamento te-jresto. ai portoghe^i. da quando'Hepubblica progressista del Tan-
nuto dalla Chiesa jque^ti. tra*formando la loro in-jganika) la presenza di elemen-

Qualche giorno fa padre Du-|tromissione nel paese in vera ti angolani fra le truppe di 
bay aveva inviato una lettera (dominazione coloniale. occupa.|Ciombe Da chi sono stati for 
al giornale cattolico di Los 
Angeles deplorando che sul 
problema dei • diritti civili • 
e. in genere, su tutti I pro
blemi sociali. - la voce della 
Chiesa si fa sentire raramen-
te, tranne quando sono In ballo 
l diritti di proprieti -. Questa 
accusa — che ribadisce quei'a 

lavanzata nel giugno —«••««-scorso, 
•quando padre Oubay sensse 
addinttura al Pontefice perche 
sollecitasse I'alto clero am--
<icano ad un maggiore inte
resse verso t problemi raz-
t ial i — e costata al prete un 
nuovo trasferimrnto. Una pf'-
ma volta il p r jwed imento a 
suo carico tr* ctat-> preso ap
punto in segu>to a»:» lettera 
al Pontefice: aPora padre Du
bay era parroco di un quar 

rono la costa e ne trassero a niti' 
forza milioni di schiavi per la 
colonizzazione del Brasile Co
me il Congo. 1'Angola vide cosl 
d minuire rapidamente la sua 
pc.polazione. ridotta oggi a 1 3 
di quella onginaria (da 15 a 5 
milioni) 

Non e stato facile, in questi 
anni. sollevare 1'Angola alle 
nuove moderne forme di lotta 
pol.tica e armata. indispensa-
bili per la sua liberazione 11 
fa<:cismo portoghese era riu-
=cito a isolare il paese. a im-
ocdirvi ogni vita politica an
che tra i poco piu che 30 0OO 
asiTnilodos 'ancolani e mulatti 
cui viene riconosoiuta una spe
cie di semicitndinanza per gra-
do di istru7;One confessione re-
liciosa o funzioni ^peciali) II 

tiere negro e fu trasfcrito ad r a t t o ^ c n e c e O R ? j s j COmbatte 
una parrocchia frequentata 
ssclusivamente da bianchi: 
adesso, da questa parrocchia. 
e state trasfento all 'ospedal' 
periferico di Santa Monica. 
come cappellano In piu gli e 
stato notificato che, se conti
n u e d a fare d'Chlarazloni che 
non siano preventivamente ao-

nel piccolo territor'o dUtaecato 
di Cabinda a nord della foce 
del Conco. nella zona abitata 
dai 300 000 bagongo. sotto la 
direzione del M P L A e anche 
in alcune zone abitate al centro 
e al sud del paese. dsi Tim-
bundo e dagli Umbundo. non 
mnrra. e si svilupper.*i ancora. 

provate dalle gerarchie eccle-jiaiuto dell'Africa progressiva 
siastlche, sara espulso dalla in primo luogo delTAlgeria. An-
diocesl. 'che U -Comitato dei n o v c -

Holden. nonostante le sue 

sino contro ii Sudan, di cui si 
vorrebbero sfruttare i dissensi 
e separatismi tribali nel sud 

Il M P L A intensifica pero la 
sua mobilitazione nell'Angola 
E il Portogallo combatte su tre 
fronti Nel Mozambico la guer-
rielia si estende vittoriosamen-

promeste di lasciare Leopold 
ville. >̂ sempre ospite del com 
promettente eoverno di Ciombe .te nel nord. e il sud si rr.obi 

Ma una minaccia piu grave Jiita per entrare in lotta Nell; 
per tutta I'Africa centraie. si 
riverbera <ulI"AngoIa. quella di 
una invasione. da parte di Ciom
be. della Repubblica di Braz
zaville La Repubblica di Ma*-
semba Debat e. oggi — con 
rAlceria. il Sudan e il Mai: 
— il paese pi»i progressiva del. 
I'Afr.'ca P ccolo Stato di poco 
piu di 800 mila abitanti. o r 

pircola Guinea portoghese da 
cm 40 000 uomini e donne — 
quasi un decimo della popola
zione — si sono rifugiati nel 
vicino Senegal, i patrioti sono 
all'attacco L"am:c:zia america
na e ciombista di^credita Ho|-
den e favorisce una nuova unio
ne delle forze popolari intorno 
al M P L A I rivoluzionari con 

Alia prima domanda. I'O.s.scr-
raforc risponde citando ampia
mente 1'editoriale di Rossana 
Rossanda apparso nello stesso 
numero della rivista in cui ap-
pariva 11 Conlcinporanco. Se
condo il giornale. la risposta 
da dare al primo dei due - per
c h e - e la seguente: •• Si tratta 
di impegnare gli uomini di cul
tura, quali che ne siano le ori-
gini e gli orientamenti. nella 
dialettica creatricc che. secon
do Marx. Engels p Lenin p tutti 
gli altri. sarebbe il motore 
della storia. Dialogare in questa 
cornice vorrebbe dire niutare 
e politica e cultura a chiarirsi 
e a modificarsi strutturalmen-
tc: tesi. antitesi. sintesi. secon
do i tre momenti hegeliani: poi 
di nuovo e cosl via -. E" inte
ressante che VOsservatore fac
cia discendere da questa rispo
sta un discorso sul « dialoeo» 
tra cattolici e marxisti: anche 
•=e. in fin dei conti. l'articoli=ta 
finisce per nttribuire un dise-
gno strumentalistico ai comu
nisti e alle loro proposte di 
dialogo con f non comunisti e 
con i cattolici. Ma che cosa ri-
sponderanno 1 non comunisti' 

- Bisogna dire che non impor-
ta tanto quel che dieono e vo-
Pliono fare i comunisti — af-
ferma il giornale —: ma quel 
che faranno gli altri. nel caco 
cpecifico gli uomini di cultura 
T comunisti procedono secondo 
i loro criteri ed e normale che 
lo facciano: in questa fase della 
loro azione essi operano con 
lo scopo dichiarato di fare in
torno al loro partito e sotto la 
guida di esso 1'unione piu larga 
possibile: nelle condizioni pre-
senti l'allineamento ideologico 
ha un'importanza secondaria: 
conta 1'azione: e si tratta di 
un'azione "educatrice" dal 
punto di vista marxista e leni-
nista - Segue una gratuita pro-
frzia su un » poi». su un avve-
nire in cui le cose cambiereb-
bero totalmente. 

Non e senza significato che 
la risposta alia seconda doman
da venga dopo il sottotitolo 
- Motivi di una carenza - Che 
e poi il punto d'approdo espli-
citamente autocritico di tutto 
I'articolo deH'0.«errnfore I co
munisti possono prendere im
portant! iniziative nel campo 
della cultura. solo perche vi e 
una tendenza a considerare la 
politica solo in una dimensione 
giornalistico-parlamentare. in 
quella delle contese dei par-
titi e. aggiunge significativa 
mente l*0«eri*a»ore con 1'aria 
di voler dare una tirata d'orec-
chi a! partito cattolico italiano. 
- nci partiti - : perche. inoltre. 
vi e una tendenza all'antintel-
lettualismo. alia falsa concre-
tczza o. d'altra parte, alle gran-
di enunciazioni astratte. e via 
di seguito Ma - la situazione e 
piii complessa — scrive il gsor-
pale vaticano — per quel che 
ci riguarda come cattolici In 
molti casi. infatti. alimentiamo 
in noi stessi un'orgogliosa auto. 
sufficienza che si trincera dietro 
un solo baluardo: i grandi con-
tributi passati del cattolicesimo 
alia cultura non solo italiana ma 
europea e. tramite I'Europa. a 
quella di tutti i pae<i A questo 
atteggiamento fa riscontro I'al
tro. non meno sterile, degli av-
versari che si ostmano a demo-
lire il nostro passato badando 
al presente In altri casi. pen-
siamo. senza confes«ar!o — rm-
gari — neppure a noi Mes^i. 
'Ii essere incapaei di un contri-
buto autonomo cd onginale. e 
guardiamo al mondo profano. 
>tudiandoci di cogliervi a^potti 

d ie e^li dirige In realta, scrive 
I'ajetta, I'Ustervalore romano si 
occiipa del biippleinento di Ki-
nusctta » p:ii che per una pole-
mica noi nostri confronti, per 
qualche coiisiderazione melanco-
nica su quello che dovrebbe es
sere. e non e, e lion sa essere, 
la cultura cattoliea. e stiniolar-
ne la ripresa -. L'articolo del-
I'organo vaticano e anche on 
aperto riconosciineiito della j>as-
sione e deiriinpeguo <• con i 
quali i comunisti partccipano 
alia battaglia culturale e stimo-
lauu la partecipazione di altie 
forze intellettuali, al di la delle 
file di partito-. Lavornndo at-
torno ai problemi piu vivi del
la cultura. i comunisti - testi-
moniano di avere a loro dispo-
sizione strumenti di indagmc 
moderni ed efficaci Ma 1'essen-
ziale di questa ricerca. di que
sto lavoro — prosegue Pajet-
ta — del nostro impegno stes
so. lo "strumento moderno 
ed efficaee" e il marxismo 
vivo: il marxismo come ci sia
mo sforzati di apprenderlo e 
di adopcrarlo con Gramsci e 
con Togliatti - La confessione 
piu grave — fa notare il diret
tore di Rinascita — attiene pc-
ro alia carenza di una cultura 
cattoliea viva e quindi di un 
intervento cattolico nella cultu
ra e nell'arte. - Forse i catto
lici. i quali sono abituati a ri-
petere spesso che noi rifiutiamo 
il dibattito sui principi, sembra-
no rinunciare a un esame di 
quello che signiflca la sterilita 
(lella cultura cattoliea. Manea la 
forza viva delle idee per un 
rinnovamento effettivo, per la 
riforma. Tanto per rimanere in 
argomento con la linguistica. 
manca quella forza che faceva 
scrivere in . tedesco a Lutero 
quando il siio Dlo era una for-
tezza inespuanabile »_. - Pu6 es-
serci e potrebbe bastare il brac-
cio secolare. il peso degli edi
fici. delle strutture? Puo basta
re il gravame di una organiz-
zazione che qualche volta si fa 
mortificante e di una disciplina 
imposta daU'esterno e ipocrita-
mentc accettata? Per noi cul
tura e politica possono e de-
vono andare insieme. La nostra 
fede e una fortezza salda anche 
perche e viva la nostra cultu
ra -. Ma sarebbe un errore, con
clude Pajetta. abbandonarsi ad 
affermazioni d'orgoglio, perche 
« in certo ammissioni e'e qual-
cosa di piu che l'implicita esi-
genza di un dialogo, o anche 
solo di una polemica. Forse e'e 
gid la testimonianza che anche 
qui il dialogo sta per comin-
ciare ». 

condato a sud e ad e=t dal'e.eolesi passano alia controffen- [pnlnraliter chnsttani e inventan 
forze di Ciombe a nord da!«iva p il rifinto. confermato qui 
due paesi amici di De Gaulle ad Algen. da Gbenye di una 
— la Repubblica eentro-africa-
na e ii Camerun — ad ovest 
dalla dittarura di MT>a (Gabon*. 
i) Congo-Brazzaville mantiene 
la sua scelta popolare e so-
ciali«ta *o«tenuto dalla gioven-
to e dai sindacati Offre aiuti 
a tutti arcoelie il Comitato na-
zlonale di liberazione del Con
go. di cui il governo di Gbenye 
£ emana7ione Ma le trupne di 
Ciombe si ammas*ano sul flume 
Conco. che «epara le due Re-
nuhbliche omonime. e il ritiro 
delle trupnp francesi di oeeu-
nazione dal Congo-Brazzavil-
]#. che fe in corso. pub rappre-

combinazione- con Adula. e 
indice di volonta e possib.lita 
d; lotta 

Iw prospettive sono quindi 
positive, anche se a scadenza 
ancora lunga Occorre che da 
tutte le forze civili e proeres-
^iite. anche dall'Ttalia. ffiunga-
no ai combattenti dell'AngoIa 
aiuti effett vi Tale e I'appcllo 
rivolfo in que<ti eiorni dai rap-
nresrnfanti dell'AngoIa giunti 
ad Alperi per la celcbrazione 
del quarto anniversario della 
guerra di liberazione. 

Loris Gallico 

doli «;e non ci sono 
Da questa confessata carenza. 

da queMa autosufficienza. na-
sconr, le tentazioni a - battezza-
re - ad ogni co*to chi non vuol 
fs«ere battezzato e deriva la 
tendenza. che 1'O.werriiiore de-
flnisce addinttura invincibile. a 
parlare di cultura. d'arte e di 
letteratura cattoliea piii che a 
fare letteratura arte, cultura. 

Una franca e. percio apprez-
zabile autocritica. come si vede 
Che acquista vaiore lh dove, in-
sistendo. I" Osscrcatore scrive 
che anche I cattolici devono far 
cultura. non per spirito di con-
rorrenza. non perche lo fanno 1 
comunisti: - ma perchfe si deve 

Un uomo 

libero 
Da non comunisfa, da eatto-

lico. anzi. ma da uomo libero e 
eoraggio«o. Carlo Bo imposta 
sulle colonne dell'Europeo un 
diccorso di alto vaiore morale, 
culturale e politico su questi te-
mi. Le tesi sono le stesse del-
rO.sverratorc. ma sono privedel 
fimore di concederc troppo al 
- dialogo -. Se un giorno si fara 
la storia dell'Italia dopo il '45. 
egli dice, il capitolo concernen-
te il rapporto tra classe politi
ca e cultura dovra registrare il 
fallimento della classe politica 
e. in particolare. del partito di 
maggioranza relativa, che ha ri
sposto alle istanze della cultura 
con il nfiuto e con la negazione 
o^tinata e stupida (sono parole 
di Bo) Tuttavia: - E* pur vero 
che. detto questo. bisogna fare 
subito una discriminazione. C e 
stato soltanto un partito politi
co che. per lo meno, ha fatto 
vedere di capirc I'importanza 
della questione e nel giro di po-
chi anni e rimasto 1'unico a 
prendere iniziative. a di most ra
re la propria infenzione di ri-
spondere ai problemi cultural!. 
m'omrna I'unico a mantenere un 
nome e una fisionomia. Tutti 
sanno che parlo del 'Partito co-
mumsta Kon ser \e rispondere. 
come «cusa o come pretesto dt 
eva«ione. che se I'ha fatto. quel 
partito aveva degli altri scopi 
e perseguiva dei fini comuni. 
intesi a travolgere anche su 
questo punto la ragione stessa 
della vita Non serve e la rispo
sta infatti non ha ncssuna pos
sibility di resistere a un esame 
attento e questo per due ragio-
ni. La prima e che in question! 
del genere prima di tutto conta 
il fare. I'agire. il dimostrare di 
avere una certa sensibility. La 
seconda e che I risultati supe-
rano di gran lunga le insidie. 
gli accorgimenti. le soluzioni po-
lemiche connesse*. 

Dove si capisce ancora piu 
chiaramente che il dialofo, al 
di la di ogni residua accusa di 
strumentallsmo, e comlnciato. 
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