
PAG. 8 / cu l tura 1 ' U n i t A / mcrcoledi 17 apriU 1968 

Strategia del potere negro 
di Carmichael e Hamilton: un'« eresia» che la 

«grande societa» americana non pud tollerare 

II movimento operaio die prese con la fabbrica moderna 

Quando la merce-uomo 
si ribella al capitale 

II costo altissimo della «seconda rivoluzione industriale» — Alcune pubbllcazioni sindacali delineano una linea con-
troffensiva che ha il suo centro nell'azienda e nell'ambiente di lavoro - Perche la fabbrica capitalistica non e «umanizzabile» 

RICHMOND, aprlle 1968: I t flamme della rlvolta 

A proposlto della ristruttu-
razione capitalistica, conse-
guente alia introduzione di 
nuo»e tecnlche rivoluziona 
rie e del processo dl unifica-
zione del mercato mondiale. 
si e parlato talvolta dl secon 
da rivoluzione industriale in 
atto. Non dlversamente dal-
la prima anche la seconda 
rivoluzione industriale com 
porterebbe un altissimo prez-
zo per la classe lavoratrice. 
stavolta sotto forma di dlsoc-
cupazlone tecnologica — da 
una parte — e di Intenslfica-
zlone dello sfruttamento su 
gruppi relativamente ristret-
tl. daH'altra. Sono due faces 
dello stesso problema: gll ora-
rl di lavoro non vengono ri-
dottl In proporzlone all'au 
mento della produttivita uo-
mo-ora, si emarglnano gll an-
ziani e si chiede ai giovanl 
un'elevata speclalizzazione, 
concentrando l'impiego nelle 
eta dl maggiore efflcienza fl-
sica e mentale. Al tempo stes
so masse stermlnate rlman-
gono fuori da un'attivlta pro-
duttlva diretta. 

Ma fra la prima e I'attuale 
rivoluzione Industriale e'e di 
mezzo un secolo di esperlen-
se politlche del movimento 

Al NEGRI NON BASTA PIU 
L'UGUAGLIANZA SUGLI AUTOBUS 

II Black Power traccia le linee di una politica di liberazione delle masse afroamericane che trasformi radicalmente I'intera 
societa USA - L'alleanza organica con i bianchi sfruttati e i popoli del terzo mondo - Perche e stato assassinato Luther King 

« Questo libro presenta una 
ideologia e un quadro politi
co che costttuiscono t'ultima 
possibillta ragionevole per la 
societa attuale di risolvere i 
problemi razztalt senza arri-
vare a una lunga e distrutti-
va guerra dt guemglia. Qui 
non st esclude atfatto che ta
le scontro violento possa rt-
sultare inevitabile: ma se e'e 
una tenue speranza di evitar-
lo. funica speranza concreta 
c data dalla linea politica 
del Potere Negro esposta in 
queste pagine»: questa bre-
vissima premessa dt S. Car
michael e C V Hamilton a 
Strategia del Potere Negro 
fed Laterza, Ban, 196H, pagg 
245, L. 1000), probabilmente 
dcludera chi. in seguito ad 
una superficiaie e parztale in-
tormazione dt natura soprat-
tutlo giornalistica. net libro 
credesse di trovare un ma-
nuale di guemglia urbana e 
contadina . degh afro-ameri-
cant. 

tnvece il libro vuole essere 
qualcosa di piu: il tentativo 
dt tracciare le linee di una 
politica di liberazione in Ame
rica (tale e 11 titolo ortgtna-
le) che, partendo dalla paro-
la d'ordine del Black Power 
e dalla mobilitaztone delle 
masse afro-amertcane. sappia 
proporsi e affermarsi come 
strumento per operare una 
radicale trasformaztone della 
societa americana m grado 
di coinvolgere i burnetii che 
di questa stessa societa sono 
vittime, anche se ancora in-
consapevolL II discorso deglt 
autori si sviluppa secondo 
una dupltce dtrezione, inter
na ed esterna, rivolgendosi 
per un lato alia comunitd ne-
gra, e per Valtro cercando di 
collegarsi ai movtmentl di li

berazione che in tutto il mon
do lottano contro I'imperiali-
smo amertcano. 

La svolta dectsiva nella stra
tegia della liberazione dei ne-
gri d'America si ha con la 
constatazione e la presa di 
coscienza del fallimento del
la campagna per t diritti ci-
vili e il conseguente coagu-
tarsi delle forte attorno al 
Black Power. Ne dertva il ri-
liuto dell'obietttvo dell'inte-
grazione come cooptazione del 
singolo nella societa bianca, 
attraverso un processo dt ac-
cettazione. assimilazione e de-
cullurazione che lo estranta 
dal suo habitat comunitario 
e culturale d'origine, e ne de
rtva ancora la nchiesta dt 
un potere eftettivo per la col-
lettivita negra. U salto di qua
nta e radicale: non si chie
de piii di essere clienti e al 
piu beneficiart tollerati di un 
potere esterno, quello attuale, 
ma di Imporne uno propno 
non in forma dt semphce 
compartecipazione ftt la tor-
la e grande e una fetta non 
manchera a nessuno* — ec-
co lo slogan che sintettzza 
tale posizione). ma di reale 
controllo della sfera degli in-
teressi polittci, economici. so-
ciali e culturali. 

D'un colpo solo vtene spaz-
zata vta la falsa (ematica del 
«leaders » negri - moderati, 
spesso addomesticati, e del 
btancht «Itberalt» — quella 
aella elimmazione formate del
la discriminazione sugli auto
bus, nelle scuole, net posti di 
lavoro, net localt pubbltct, ec-
cetera — e si giunge al noo 
ctolo della questione: la con-
qutsta e I'esercizto di un pote
re reale che renda dt fatto 
trriletante ognt forma dl se-
gregazione intesa come condan-
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Stokely Carmichael 

na permanente ad uno stato 
di inferior ltd naturale, mill-
gato qua e la dalla ascesa di 
qualcuno « che ce la fa ». Per 
fare un esempio, agli afro-
americam non mteressa tan 
to che t proprt ttglt nelle scuo
le siedano accanto at buincht, 
quanto il fatto che le scuole 
dei loro quarheri siano dtret-
te, gestite e amministrate dal
la comunita locale, affinche 
non ne venga piii fuori « un 
ragazzo negro paralizzato dal 
punto di vista mtellettuale e 
che viene consegnato al met' 
cato del lavoro per tare poco 
piu che la fila davanti agli 
ufftct di asslstenza alio scopo 
di ricevere una mtserabile ele-
mosina ». 

II rovesctamento della stra
tegia e evtdente: femanctpazto-
ne non pub venire dat btan
cht • liberal!» che lavorano 
« per • i negri o * a causa » 
dei negri, ma a dat • negri 
slessi che lotteranno per la pro
pria causa: i bianchi penstno 
ad atutare se stesst ad usctre 
dal ghetto dt una condiztone 
non meno altenata e si tro-
veranno automaticcmente al-
leati alia gente dt colore. * Po
tere Negro * e la parola d'or
dine — non ancora il partito 
o Vorganizzaztone o il pro-
gramma; e la linea politica 
che si viene precisando tn-
nanzitutto come una vera e 
propria forma dt t rivoluzione 
culturale > per cut I'afroame-
ncano rtfiuta le istttuztom, t 
valort, t pnnctpt della societa 
bianca, respinge il suo mo-
dello di vita perche tondato 
sul razzismo e sullo sfrutta
mento, e s t scuote dt dosso la 
scimmia btanca» americana, 
distrugge la propria mental^ 
ta, pesantemente condtztonata, 
di «nigger » destinato ad un 
ruolo subalterno (* U negro i 
un'invenzione del bianco, an-
H del padrone bianco m — e 
U nuovo punto di partenxa 
deU'afroamencano). E naffer-
ma, con dectsione, con la vio-
lenza se e necessarto, una 
propria cultura, una propria 
conceztone di vita, un propno 
progetto di esistenza tnnegabil-
mente supenori a quelli dei 
bianchi americani perche ba
salt sulla npulsa delle catego-
ne ideologtche e delle strut-
ture economico-sociaH dello 
sfruttamento e dell'oppres-
%ione. 

La strategia del « Potere Ne-

So», secondo Carmichael « 
amllton, si articola in trt 

punli londamentalU autogo-

verno, rifiuto dt aquesto* tt-
po di societa, solidaneta con 
i popoli del terzo mondo e 
antimperialismo. La nvendtca-
ztone di una democrazta di
retta, non mistificata, st lega, 
sia pure in mantera ancora 
elementare, ad una analist 
della realtd naztonale (lotto 
anticapitalisttca) e internazio-
nale (rivoluzione antitmpertalt-
stica) il cut sbocco avvtene 
tnevitabilmente sul terreno del
la lotta di classe. 

Perche questa strategia pos
sa operare con successo, e ne-
cessario usctre dal « sistema • 
preso nella sua totaltta, ri-
ftutare le regole del gioco, la 
legalita come camicia dt tor-
za per tngabbiare e reprimere 
la nvendtcazione e la conqut-
sta dei propn diritti umam, 
non tntesi genericamente o 
metaftstcamente, bensl come 
possibilita concreta di realiz-
zare una societa e di atfer-
mare una conceztone dt vita 
corrispondenti a una diversa 
struttura di valort 

Uno det capitoli piu tnte-
ressantt del libro e dedicato 
alia demoltzione dei mitt del
le vecchie alleanze e alia ri-
cerca di nuove prospettive, la 
cui valtdita e prontezza di 
maturaztone sono tn buona 
parte condtzionate alia raptdt-
ta di crescita del movimento 
che fa capo al mPotere Negro*. 
Innanzttutto viene demisttftca-
ta la politica dt alleanze con 
quelle organizzaziom (come i 
sindacati) e quet gruppi dt 
pressione (come i * liberali » 
bianchi) che, lungi dal conte-
stare radicalmente il « siste
ma ». git offrono un so-
stegno decislvo razionalizzan-

dolo. Identico e Vatteggiamen-
to verso le tradizionali asso-
ciazioni per i diritti civilt, an
che se rette da a leaders » ne
gri, ridotte sempre piii a svol-
gere la funzione dt cusctnetti 
ammortizzanti tra le due co
munitd, la bianca e la nera. 

II punto dl partenza per 
una nuova politico di alleanze 
che a Potere Negro,» al con-
trario di certe interessate de 
formazioni messe in circola-
zione. non rifiuta, anzi solleci-
ta e ricerca, deve essere la 
realistica valutazione delta conr 
venienza reciproca basata su 
interessi specifici. L'obiettivo 
di fondo. in tal senso, e « una 
alleanza organica tra bianchi 
poveri e negri- I'untca allean
za che ci sembrt accettabile 
perche la consideriamo come 
lo strumento piu adatto per 
mutare la societd americana 
dall'interno » // comune deno
minator delle alleanze non 
pud che essere il terreno di 
classe della lotta anticapitali
sttca e antimperialistica che 
unisce negli Statt Unitt i ceti 
proletari, e sul piano interna-

zionale le masse del terzo mon
do con le quali esiste un fortis
simo legame derivante dalla 
politico colonialista che le op-
pnme. 

Se, come dice gtustamente 
Uiammanco nella sua polemt-
ca introduztone, il libro va let 
to alia luce dei viaggi e det 
discorsi dt Carmichael a Cu
ba e ad Hanoi, non e men veto 
che esso va letto alia luce del 
la recentisstma tragtca fine dt 
Martin Luther King. Nel mo-
mento in cui il prestigloso 
* leader m di tutte le passate 
battaglie tntegrazioniste, pren-
dendo atto della nuova situa-
ztone maturata, st awicinava, 
con pubbltche dlchiarazlonl, 
al «Black Power » (si tenga 
presente che Carmichael e il 
SNCC avevano aderito alia lm-
minente marcia su Washing 
ton che Luther King stava or-
ganizzando), la repressione vio-
lenta e scattata tmplacabilmen-
te. Perche propno Vancora mo-
derato pastore e non t » v i o 
lentim Carmichael, Brown. Mc-
Ktsstk? Probabilmente, per im-
pedtre che il prestigio di cut 
egli godeva tra le masse di 
colore si untsse e desse tor-
za a una parola d'ordine e a 
una strategia politica non an
cora cost presttgiose ma tn-
dubbiamente piu funzionalt 
agli obiettivi presceltL L'assas-
sinio dt Luther King e la dl 
retta conferma che «Potere 
Negro» e una «eresia » che 
« la grande societd » america 
na non pud tollerare e deve 
stroncare sul nascere. anche 
a costo di immediate violente 
reazioni. e quindt e la con
ferma della sua valuitta. 

Fernando Rotondo 

II numero 9 di « Quindici» 

I rivoluzionari cattolici latino - americani 
D n. 9 della rivisU «Qumdici» dedica ampio spazio ai movi-

menti rivoluzionari di ispiraaooe cattolica nelTAmerica Latina e 
pubblica una sene di document! sulla «teologia della rivoluzione »: 
U pensiero di alcuni padri francescani e domenicam e di numerosi 
esponenti della Chiesa cattolica sudamencana sostiene Tazione dei 
guemglieri cristiani. Due testi di CamtUo Torres, U famose prete 
colombiano ucciso in combattimento dalle forze govemative, com-
pletano la documentaziooe. 

La rivista pubblica un saggio di Enrico Form sullo sviluppo 
del movimento studenteaco negli USA e un articolo di Oreste Scal-

- zone sulle prospettive del movimento studentesco in Italia. Se-
guono articoli di Pestalozza, Mauri, Mangaoelli. Milanese, Ceili. 
Celati, Dorfles, Pagliarani. Arbasino. 

operaio. Come reaglsce 11 mo
vimento operaio a quelli che 
potremmo chiamare gli effet-
ti della fabbrica moderna? 
Lasciamo da parte la lette-
ratura di denuncia, la Diu 
diffusa, e occupiamocl dl quel
la che tende a dellneare una 
strategia dl contrattacco Pro-
prio nell'ultimo anno la Edl-
trice della CGIL e 1 sindacati 
hanno pubblicato alcuni volu-
metti che, pure nelle lncer-
tezze di un primo tentativo 
di divulgazione e lnterpreta-
zione. delineano una proble-
matica di estremo interesse 
che ha 11 suo centro nella 
azienda; si tratta del resto 
della stessa problematics che 
sta dietro l'attuale ondata dl , 
agltazionl nzlendall. • 

I padroni sono 1 piu espll- | 
citl assertori della tesi mar- i 
xista sulla mercificazione del , 
lavoro. Quando l'uomo entra 
in fabbrica. o in ufficlo. essi 
chledono anzltutto che lascl 
fuori della porta 11 suo esse
re sociale, per trasformarsl 
in un elemento del ciclo pro-
duttivo, che alterna la mer
ce-uomo alia merce-macchlna 
e alle altre mercl che entra-
no in produzione. Ma l'uomo 
non porta in fronte, come la 
macchina, una targhetta con 
scritto che cosa pub fare o 
non pub fare: tantl girl al 
mlnuto, per pezzi dl tall di
mension!, ecc. Fra elb che 
l'uomo da spontaneamente, e 
elb che gli si pub togllere con 
espedientl adeguati, la diffe
r e n t e enorme Ecco allora 
che 11 padrone gli mette al
le calcagna 1 segugi della pro
duttivita perchd lo scrutino 
dentro per scoprlre 1 suoi 
punti deboli: il soclologo a 
lo pslcologo lncaricati di ana-
lizzare la sua anima, e il cro-
nometrista che deve analizza-
re a puntino I suoi muscoli. 

Quest! sono i protagonist! 
verl dell'organlzzazione del la
voro nella azienda moderna. 
Non e vero che 11 capitalists 
non usi incentivi morali: an
che se non ha assunto un so
clologo o uno psicologo. pub 
sempre tentare di servirsl dj 
politici e sindacallsti dl co-
modo, della s tarn pa e di at-
tivita « dimostrative » per con-
vlncere il lavoratore della 
« natura benigna » dell'espro-
pnazione a danno della sua 
esistenza. in modo da ren-
derlo disponibile ad essa Al-
1'occorrenza, possedendo la 
verve necessaria. pub organiz-
zare alio scopo concorsi cul
tural! o corse di blciclette, 
spendendo quel che occprre 
perche funzionl I'altra parte 
del programma, che si com-
pie sul luogo dl lavoro. 

Ma l'uomo e veramente ri-
ducibile a un oggetto. a un 
mere fenomeno fislco. sia pu
re nell'ambito della glornata 
lavorativa. come tale utilizza-
bile alia stregua di tutti gli 
altri fattort fisici? E' nata 
una scuola di medicina del 
lavoro — ed a questa si nfa 
la recente pubblicazione del
la CGIL su L'ambiente dt la
voro — che sostiene che la 
ricerca di regolarith nel corn-
portamento della macchin-uo-
mo, a cui mira l'analisi det 
gesti e qulndi dei comporta-
menti sul lavoro, e una aber-
razione scientifica. Esiste un 
dispendio di forze non quan-
tificabile. un costo psichtco 
del lavoro, che rigetta nella 
arbitrarieta ogni pretesa dl de-
finizione scientifica dei mo
di e quantita di erogazione 
del lavoro 

Questo fatto non si pub di
re sia sfuggito del tutto. n e 
gli ultimi anni, ai managers 
delle grandi aziende USA. do
ve si tende a superare la pre
tesa organlzzazione scientifi
ca del lavoro. 11 taylorismo e 
le sue derivazlonl, ricorrendo 
proprio a psicolo-si e soclolo-
ghi perche attacchino ognl re-
slduo fortilizio della* resisten-
za dell'operaio, le zone di pas-
si vita e non-pa rtecipazione. Si 
tratta di riplasmargli l'ani 
ma, conquistandola all'idea 
della funzione sociale del ca
pitale, per rendere piu pro 
ficuo l'impiego e dell'organtz-
zazione scientifica del lavoro 
e degli incentivi material! 
(cottimo collettivo che pub 
dl venire. !n cast come il Pia
no Scanlon e la recente !eg-
ge di De Gaulle, parteclpazio-
ne indirizzata ai risultati pro-
duttivi dell'intera azienda). 

Nelle fabbriche itallane so
no rarl l medicl pstcologl. 
Ma si pub dire che manchino 
1 sostenltori. teoiicl e pratl-
cl, della partecipazionel E si 
pub equivocare ancora sul si-
gnificato di partecipazione do-
po aver constatato che ci si 
muove in un campo dl asso-
luta non-ogeettivita, di arbl-
trio da parte dell'azienda-
acquirente di merce lavoro? 
La partecipazione, in queste 
condi7lonl. e la volontaria sot-
tomissione dell'operaio a un 
sistema che lo vuole merce. 
non importa se per 7 o per 
8 ore al giomo. Ecco da do
ve viene la grande forra del-
1' attuale Impostazione delle 
lotte aziendall del sindacati 
Italian* ; quali contrappongo-
no alia partecipazione la eon-
trattazione dl ognl aspetto del 
rapporto dl lavoro. doe an 
modo di presentarst autono-
mo del lavormtorl organizza-
O di fronte all'azlenda acqul 
rente dl merce lavoro. 

Preziosa e percib rosserva-
zlone degli Autori del libro 
saWAmbtente At lavoro, lad-
dove instate sul concetto dl 
non-delega U lavoratore non 
deve delegare m oessuno la 
tutela della sua tntegrtta 0-
slca e psichica. D concetto di 
non-delega si va diffondendo 
in quest! mesl, in relazlone 
alia critlca della democrazta 
che viene portata avantl de, 

- — . • Utt'B 

> 
Una speranza olimpionlca? 
No, sta lavorando a due macchlne ai latl opposti dello 
stablllmento. 

J 

L'ingresso della grande fabbrica 

Due vignette di Fred Wright (da * Rassegna sindacale ») 

diverse pert! soclall. Si fa 
avanti 1'idea, esatta, che la 
delega distrugge. in qualsia-
si sistema. la democrazta stes
sa Nella fabbrica, tuttavla. e 
in giuoco spesso qualcosa di 
piii prezioso: la durata e I'ln-
tegrita stessa della vita psi
chica e Hsica dell'uomo. 

Si sente dire, talvolta, ch* 
una soluzione si potrebbe ave-
re umamzzando il comporta-
mento dell'azienda Questa rl-
chiesta pub venire, a secon 
da dei cast, da cm nega la 
idea marxista dl un capltall-
smo che ha delle sue regole 
(o leggi) oggettive che lo 
fanno aglre. come aglsce, al 
di la di ogni considerazlone 
moralistica; oppure da chi 
pensa che si possano mutare 
1 caratter! del capttalismo sen
za un salto qualitative nel 
rapporti social!; al limite. 
qulndi, anche tn una sola 
azienda. Non credlamo ch»» 
questo tlpo dl aztendallsmo, 
che potrebbe alimentare lnu-
tili illusion!, possa fare mol 
ta strada Sono i fatti stessl 
a smentirlo: si veda come le 
aziende statall. pubbliche oer 
proprieta, natura giurtdlca e 
fini. si adeguano al modi e 
ai ritmi di qualsiasi altra 
azienda del settore economl-
co a cui partecipano. II pas-
saggto dalla proprieta e ge 
stlone oubblica di una parte 
dell'economia a un sistema 
economico che relntegrl l*ope-
raio come protagonista nella 

produzione e un salto poli
tico che coinvolge tutte le 
strutture sociali. L'operaio 
non pub contare nella fab
brica se non conta nella so
cieta. in sede politica; e vl-
ceversa. 

Proprio percib', tuttavia, 
emerge il valore politico ge
nerate di un'autonoma con-
quista — tramite gli strumen-
ti contrattualt — del control
lo del lavoratori su ognl 
aspetto della vita produttlva, 
dei rapporti che si tnstaura-
no nella fabbrica. siano essi 
tecnict o sociali. partendo dal-
l'idea della sogaetlivitd estro-
ma dell'organizzazione del la
voro. della completa finaliz-
zaztone dl essa a una volon-
ta che nmane comunque 
estranea — o esterna — al la
voratore singolo e al colletti
vo aziendale. Tale estraneitd. 
infatti. non ha origlne nella 
azienda. dove semplicemente 
si realizza. L'azienda nspon 
de alle sollecltazioni del si
stema. si adegua alle regole 
(o leggi) che gli sono lneren-
ti. AU'operaio che chiede un 
allentamento della morsa del 
ritmi I'nzienda risnonde. oegt 
che il mercato intemazionale 
non lo consente All'impiegato 
e al tecnico che si trovano di 
fronte al tagll d'organico con-
seguenti alia « rivoluzione elet 
tronica» si da una risposta 
poco diversa. In altri cast 
pub essere Varmonizzazlone 

1 nel Mercato comune auropeo 

ad eslgere questo o quello, 
ma sempre chiara e la dlmen-
sione di sistema che assume 
ogni questione dl organlzza-
zione del lavoro anche la plti 
modesta. 

Ma allora anche ognl lot
ta. ogni contestazinne. anche 
aziendale. ha npercussloni e 
pone prohleml general!, di *l-
ttema Sono verampnte in ri-
tardo quanti si sono fermati 
alia cnntrapposizinne di qual 
che anno fa fra lotte partlco-
lari. aziendall. e lotte genera-
li. momenti di generalizzazio-
no delle lotte. Un strategia 
di attacco al sistema capita
list lco non pub che Ton-
darsi sull'autonoma quotl-
diana contestazione del lavo
ratore delle scelte che lo col-
piscono. scelte che sono esse 
stesse momenti terminali dl 
una politica generale E' in 
questa contestazione che na-
see la coscienza di classe. pri
ma di divenlre coscienza po-
litira e convinzione ldeolcigi-
ca. in un processo che dev« 
neressariamente riprodurst e 
stare alia base di ogni gene 
ralizzazione delle lotte Che 
pol ci siano delle forze che 
rercano di « bloccare » le lot
te a un determinato livello, 
per impedirne gll sbocchl po
litici piii general!, e un fatto 
che non riguarda le lotte 
aziendall. ma ogni tlpo dl lot
ta. come ha dimostrato la re
cente vertenza Der la rlforma 
della previdenza 

Di fronte alia soQQetttirttd 
del capitale, cioe, la classe la-
voratrire deve dispiegnre tut-
ta Intera la sua capacita di 
concreta alternattva Rejoin 
gendo le scelte che 11 caoltn-
le porta sul luogo dl lavoro 
la sua tendenza alio sfrutta 
mpnto Intensive), le sue «est 
senze» produttivistiche s! 
mottono in discussion? anche 
t modelli soclologici e politi
ci che il capitale tmpone al
ia societa Contrattando la 
merce-lavoro si pub eiungere 
alia coscienza di non essere 
merce, ma soggettl auronnml 
e capaci dl opporsl alia mer
cificazione di distruguerne IP 
basi: che sono le basi stesse 
della societa ordinata dal ca 
pitale. 

Renzo Stefanelli 

Pubblicazioni 
sul l 'argomento 

La Editnce sindacale italia 
na (Corso Italia 25. Homa) ha 
pubblicato tre volumi: L'am 
blente di lavoro. di Gastone 
Marn e Ivar Oddonc lire 1000 
Oraanici e orari. a cura di Clau-
dio Pontarolone. lire 900. che e 
collegato a un volume intnxlut 
tivo alia materia dell'orgnniz/a 
zione del lavoro: Tempi e cot 
timi. a cura di Aneelo Di Gioia 
e Claudio Pontacolone. lirp 1000 
Una dispensa elementare su 11 
cottimo (lire 400) e stata edi 
ta in collalwrarione fra la So
cieta Umanitaria e la FIOM E" 
da segnalare anche lefficace 
pubhlica/inne di massa In ooni 
azipnda una rertema. stampata 
dalla Fedcrbraccjanti CGIL. co
me esempio di uno sforzo di tra-
durre la materia in termini ele-
mentari accessibili a tutti i la 
voratori. 

BOLOGNA: la positiva esperienza dell'Ente manifestazioni artistiche 

Un dialogo ininterrotto 
sui problemi dell'arte 
II Italia gli orgam preposti I 

all'oraanizzazione della cultura 
sono di frequente bersaolio di 
accuse pesanti. Lentezza nello 
agire, eccesso di burocrazia. 
scarsa sensibtlitd per i proble 
mi che incessantemente si pan 
oono a que gli istitutt che. fra 
mile dtfficoltd, non ultime certo 
quelle dnanztarie. cercano di ri-
spondere in qualche modo alia 
incessante e sempre crescente 
nchiesta di cullnra che viene 
avanzala da ogni parte del 
paese. Le carenze legislative 
sono paurose e molte delle co
se important! che si fanno in 
Italia nel settore deU'arte son 
frutto dt iniziative coraggtose, 
prese da sinooli personaggi o da 
singoli entl 

Iniziative che rvmltano spes
so slegate dal retroterra cultu
rale dal quale soroono. e cid 
perchi manca un vero coordma-
mento fra tutle le forze produt 
tnci di cultura. che non sono 
owuxmente quelle * tntellettua 
(i» sollanto. ma comprendano. 
in un flrroriolio di azioni e tn 
terazioni. sta le componenli piu 
specificamente «culturali » sia 
quelle ammtmstratice. pditiche 
ed economiche. II problema e 
quindt di creare concrete possi
bilita dincontro e dx disaissione 
in cui tutte queste forze possano 
mamfestarsi contnbmendo nel 
contempo ad arricchtre di espe-
rienze origmali la duilettica del
ta cultura. Per quanto nguaraa 
Q settore delle artt figurative, 
una interessante esperienza si i 
concretizzata a Bologna, ciltd 
dove d dialogo st svolge aperto 
al di Id di ognt pregmdizio po
litico o tdeologico 

L'ente mamfestazwm artisti
che. sono nel 1964 per mizuittva 
deir Ammmistrazume comunaie, 
della Provmcia, dell'Umversitd 
degli Studi. dell Ente provmcia 
le per il tunsmo. della Camera 
di commercio, industna • agri-
coltura e dell'associazione per le 
arti «Francesco Francia *. si 
propone appunto di *timoIar« il 

dibatuto sutl'arte antica e con-
temporanea e di dif fonder ne la 
conoscenza al massimo livello. 

L'Ente si & proposto innanzt 
tutto di coordinare. nel nspetto 
dell'autonomia piu ampia di da 
scuno. le attivitd aid esistenti. 
Di qui Vimpeano di assicurare 
la reahzzazume e la continuity 
delle Biennalt d"arte antica che. 
sotto la direzione di Cesare Gnu 
di. si sono da anni offer male a 
livello intemazionale come con-
tributi fondamentali alio studio 
e alia moderna c rdettura > di 
alcuni momenti nlevanti delta 
arte del passato. Accanto a 
questa altivitd ha assunto pro-
gressivamente importanza quella 
basata sui problemi deU'arte 
contemporanea. 

Gu\ nel pnmo penodo di oe-
stione prornsoria, VEnte si i as 
sunto U patrocinio e I'organizza-
zione delle mostre di Dino Bo-
schi e Giannetto Fieschi. aid 
insente nel programma dell'as-
sessorato alle istituzioni cultu
rali del Comune Nel novemhre 
del 1965 la mostra intemazionale 
« II presente conteslato > racco-
gtieva a Bologna overt di artisti 
delle oiovani generazioni di 
ogni parte dEuropa e d'Ame
rica. costituendo 0 precedente. 
che avrebbe condolto alia mBten-
nale della giovane pittura » fl 
Consiglto di ammimstrazione. 
presieduto dalla fondazume dal 
prof Renato Zanoheri. vice-pre-
sidente Giorgio Longo. e compo 
vto dat rappresenlanti dei soct 
fonaatori. dai Sopnntendenti otle 
GaJlene e ai monumenh. dai dt-
retton dealt \st\tuli d arte comu 
noli, ha recentemente proposto 
aU'assemNea di articolare la 
alUtnla futura in due 4'xrezioni 
fondamentali. 

Da una parte le mostre (Tarte 
antica oroanizzala dal Comitato 
per le Biennalt; doll altra ialti
vitd darte contemporanea. com-
prendente sia mostre storiche 
sia rassegne monografiche, ma 
soprattutto volta alia realizza-
zione deUe Biennalt della gio

vane pittura la cui seconda edi-
zione. c/I tempo delTimmagine*. 
e slala allestita lo scorso anno. 
Nel settore delle iniziative par-
ticolari. di grande riltevo & sta 
ta Voroanizzazione. in accordo 
con VEnte autnnomo per le 
biennali di Venezia. della gran
de rassegna antologica dedicata 
nel 1966 a Giorgio Morandi. 

L'Ente si e anche fatto pro-
motore dt un ciclo di conferenze 
e dibaltili su problemi darte 
antica e contemporanea. ciclo 
inaugvrato con la relatione del 
prof. Cesare Gnudt. soprmten-
dente alle gallerie dell'Emilic 
Romagna. sul tema iScnlture 
di Jacopo della Querela a Ve
nezia ». 

Va anche ricordata I'importan-
te commissione a Roberto Seba
stian Natta per un grande di-
pinto ora esvosto a Palazzo dei 
Sotai. net locali offerti dal Co 
mune per la sede dell Ente bo-
tognexe. 

Net settembre dt quest anno 
sari maugurala la VII biennale 
darte antica dedicata al Guer-
cino. allestita al Palazzo del-
f Archiginnasio. La grande ras
segna comprenderd 107 dtpinti 
provementi dall Europa, dalla 
America e daWUnione Sovietica 
(Q prestito & delTErrmtatte di 
Leningrodo). cltre a ben 249 di-
segni. fra i quail i gruppi ap-
partenenti alle raccolte reals di 
Inghilterra e dOlanda fl lavoro 
svolto daU'Ente bolognese ' i 
stato intenso. e si precede che 
ancor piu lo sard in futuro. Lo 
garantiscono Vimpeano del nuovo 
consigho dammimstrazione, che 
ha visto rieletti allvnammild tl 
presi'lente e d vice presidenle. 
Renato Zangheri e Giorgio Low 
go. e la sempre ptti attiva parte
cipazione al dialogo e alia ti 
bera discussione degli intellet-
luali ifaliani e stramen ai quali 
VEnte si rivolge per estendere 
Vorco del suo tntervento. 

Franco Solmi 
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