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Esiste una politica eslera italiana ? 

LA LOGICA 
ATLANTICA 

Dalla «cupidigia di servilismo» ai cambiamenti 
del mondo di oggi • La «collera dei poveri» 
Cosa hanno fatto nella stanza dei bottoni? 

Esiste una politica cstcra 
i ta l iana? La domanda posta 
in modo cosl « radicale e 
a l la rmante », e al centro di 
uno s tudio conciso ma aeuto 
di Luigi Graziano, dal titolo 
La politica cstcra italiana 

del dopayuerra (Marsilio Edi-
tori, 19(58, pp. 189). Ci c 
capitato di Ic^gcrlo, ment re 
scorrevaino il program ma 
elet toralc della DC, nella sua 
pa r t e dedicata alia politica 
estera. E di colpo il volu-
met to ha assunto una sua 
na tura le a t tual i ta , e un in-
consapevole valorc polcmico, 
persino propagandist ico, che 
non nc a t tenua il livello di 
s tudio serio c complete). E 
ques to perche leggendo il 
p rogramma della DC, vi ab-
biamo r i t rovato tutt i i «vizi» 
di ques to ventennio : lo stan-
tio che nasce dal difctto di 
inventiva, la sciatteria am-
ministrat iva, r immobi l i smo 
assoluto, tut t i risvolti della 
assenza di ogni autonomia 
nella politica estera 

Eppure cose ne sono suc-
cesse. II mondo, e s ta to ri-
pe tu to a ufo, e cambiato 
profondamente . C'e in corso 
una del le piu brutal i aggres-
sioni contro un popolo che 
si bat te per la sua liberta, 
nel Vietnam; le questioni 
della guer ra e della pace rie-
mergono dense di prospett i-
vc catastrofiche, a ridosso 
della violenza imperial ista; i 
problemi della fame e del 
sottosviluppo — dice l'auto-
re : « p e r t roppi uomini la 
vita e sol tanto il travesti-
men to p re t a r io della mor-

t e » — si impongono in tut ta 
la loro drammat ic i ta come 
decisivi pe r l 'avvenire del 
mondo , e la stessa Chiesa, 
a t t raverso alcuni suoi vesco-
vi piu coraggiosi, sente di 
dover d i fendere la * collera 
dei pove r i» , e bat ters i al 
loro fianco, pe r tisare la pa-
rola del vescovo Camara, 
nel la « rivoluzione ». Asettt-
ca, la Democrazia crist iana, 
passa t ra i email» del mondo, 
r ipe tendo monotonamentc : 
a t lant ismo e europeismo, 
come cardini esclusivi di una 
posizione mummificata nel 
tempo. Po t rebbe sembra re 
cont inui ta , e sono solo pigri-
zia e paura . 

Nulla di nuovo sotto il 
sole, si dira . Ma a par te 
Fut i le documentazione che il 
Graziano fornisce in propo-
sito, c'e una osservazione il-
luminante , che dovrebbe far 
pensa re : « l a permanenza 
delle nostre scelte in politi
ca estera appare a tut ta pri
ma un elemento rassicuran-
tc. In effetti non lo e. Tale 
costanza, da taluni det ta fe-
delta indefett ibi le delle al-
leanze, da al t r i secondo la 
vecchia formula di V.E. Or
lando " cupidigia di servili-
s m o " denuncia verosimil-
m e n t e » «1'inesistenza di 
una visione d ' insicme del 
mondo, propr io nel momen-
to in cui il r i tmo della sua 
evoluzione si intensifica ed 
il raggio di azione es terna 
del le politiche nazionali si 
amplia ». 

Comprendiamo come la 
inerzia e la passivita possano 
rass icurare i buoni borghesi 
conservatori , a l imenta re la 
loro quie te di chi vuole vi-
vere nell 'ovatta dell ' immobi-
lita. Ma gli al tr i ? Come 
possono sent i rs i rassicurati 
dal «eon t inu iamo con la 
DC »? Quando quel « eonti-
nua rc » vuol d i re persevera-
re nella logica at lant ica, os-
sia il p reva le re del mil i tare 
sul civile, il r i f iuto di ogni 
ini / iat iva di movimento e di 
ridu/.ione della sp i ra le della 
violenza internazionale, il di-
s interesse per la propria e 
altrui indipendenza na/iona-
le? Quando la stessa carica 
« ideale », coper tura di una 
politica di gue r ra fredda, 
delPeuropeismo, e ventita 
meno? Sicche, nota con un 
pi/zico di ferocia, l 'autore 
« gli europeist i par t i t i come 
grandi e convinti costrut tor i 
politici, affidano ormai tut-
te le res idue speranze d'in-
tegrazione dalla logica della 
merca tura? ». 

La verita e che la Demo
crazia cr is t iana non ha so-
luzioni di r icambio da offri-
re . Incapace di cogliere, e 
pers ino di comprende re il 
nuovo, si muove negli angu-
sti binari di un asfittico ar-
roccamento. E se si muove, 
lo fa al r imorch io dei grandi 
alleati e padroni . Ma prefe-
risce la stasi, pe rche e del 
tu t to imprepa ra t e al muta-
mento . Perche d u n q u e con-
t inuare? 

Due parole res tano da dire 
suH'apporto dei socialisti 
alia politica es tera i tal iana, 
e sulPinformazione dell 'opi-
nione pubblica. L'unica con-
quista ser ia fatta nella 
< Stanza dei bottoni > dai so
cialisti e quella del « vice-
pres idente del consiglio che 
ha chiesto e o t tenu to un 
suo consigliere diplomatico, 
proveniente dalla car r ie ra e 
dis taccato a Palazzo Chigi ». 
P e r il res to i socialisti « as-
sociati al potere ne scontano 
la partecipazione con una 
connivenza di fa t to e ta lora 
ideologica di fronte alle pre
c e d e n t scel te internaziona-
li del governo ». 

Circa l ' informazione, Lui-
gi Graziano ci fa sape re che 
l ' l talia ha la piu al ta per-
ccntuale di non informati 
sul le quest ioni internaziona-
li (64. cont ro i 13 dell 'Olan-
da, i 21 della Francia , i 27 
del Belgio, e cont ro una me
dia europea del 34) . Cid e 
dovuto alia < tendenziosita 
propr ia di tu t ta la s t amps 
che ostenta una indipenden
za di pura f o r m a » contri-
buendo a « c r e a r e quel cli-
lua zeppo di s te reot ip i che 
segna tu t ta la nost ra condot-
ta in te rnaz iona le» . E ' que-
sta < una ignoranza spesso 
coltivata ad a r t e ». Non san-
piamo se l 'autore abbia pen-
sa to alia Televis ione. In 
ogni caso g i r iamo lo s tudio 
anche a Granzotto, De Feo, 
e agli imper tu rbab i l i com-
menta tor i del Telegiornale . 

Romano Ledda 

SONO V0L0NTARI ARRIVATI DA TUTTE LE REGIONI DELL'URSS 

A colloquio coi giovani «romantiki» 
di Togliatti citta dell' automobile 

Apertura verso la vita, volontd di contribute a fare cose importanti, di lasciare un segno nella storia, di costruire il socialismo sulla base so-
prattutto degli incentivi moral i : questo e il sentimento comune dei gioveni di questa cittd giovanissima, dove I'eta media e ventisei anni 

VITELLI ROBOT r » : £ vitelli autentici, per I'alta scuola dei cow boy del 1968, ma un 
irris proprietario d'un grande allevamcnto nonche di una scuola di 

cow-boy, stanco di vedere cavalli e vitelli ferirsi troppo spesso durante gli allenamenti, ha avuto la bella pensata di costruire 
un pupazzo e di farlo guidare a distanza in mezzo all'arena. II poco decoroso carrello sul quale il vitello-robot si muove 
non entusiasmera i patiti del West, ma il progresso esigeva anche questo sacrificio (che per Mister Harris e poi un beneficio) 

Non esiste una spinta coordinatrice capace di integrare le attivitd di istituti e di gruppi 

PEGGIO DELLALLUVIONE PER LA CULTURA 
5 ANNI DI CENTRO SINISTRA A FIRENZE 

La grave situazione dei musei e delle gallerie - I meritori interventi dell'amministrazione provinciate • La questione universitaria 

FIRENZE, maggio 
Nel 1962 la redazione Ho-

renttna de *l'Unita» condus-
Me un'tnehiesta sulle struttu-
re culturah cut parteciparo-
no t rappresentanti piu auto-
revolt del mondo artistico e 
tnteuettuaie della ciM«l Dat-
Vtnchiesta emerse un quadto 
desolante di provmcialismo e 
di decadenza e cennero denu-
ciaie la lontana matnee sto-
rtca e le piu recentt respon-
saoaita della classe politico 
italmna: «11 Umite maggiote 
della situazione culturale fio-
rentiita — osservava Eugenio 
Uann — deriva dalla mancan-
za di una spinta coordinatri
ce, capace at integrare le at-
tivita di Istituti e di gruppi, 
di sanare squilibrt evidenti, 
e, soprattutto, di rompere bar-
riere e chiusure: Qual e la 
situazione, oggt, dopo cinque 
anm di centro-simstra? Un dt-
scorso sulla situazione cultu
rale di Fireme, per essere 
contenuto entro lo ipazio di 
un arttcolo, deve necessana-
mente < restnngersi ad alcuni 
problemi nodalt t qualt, tut-
tavta, possono gia servxre co
me « t e s t » per I'avvto di un 
esame piu ampto. Bastera rt-
jam, tntanto, a quanto ci ap
pare esaminando. ad esempto, 
il palrimonio artistico. la con-
dlzione in cui si trovano Mu
sei e OaUerie. Anche tenendo 
present* la terriblle esperien-

za dell'alluvione — che del 
resto na drammaticamente 
conjermato la validtta di pre-
cedenti denunce — la situa
zione dei Musei fiorenttnt, del
le opere d'arte e delle Galle
rie $ tuttora all'anno zero. 

Non vogliamo qui rtpetere 
— per non apparire noiosi — 
come importanti centrt cultu-
ran restino chiusi per buona 
parte dell'anno (S Marco), 
come immensi teson artisti-
ci stano ancora relegati nel-
le cantme della GaUena de-
git U/fizi ed esposti ad tncal-
colabill danni di deteriora-
mento (la sistemaztone del 
cornaoio vasariano e dtventa-
ta una favola). Ogni tanto sui
te cronache dei giornalt am-
vano gli incrediblli e inqute-
tanti comunicati dt una men-
torta ed anacromstica assocta-
zione di •amid dei musei» 
la quale fa sapere che i mo-
aesti fondi di cui disponeva 
sono fimti e che, dt conse-
guenza, i rolontart cesseran-
no la loro attwitd di sorve-
guanza. 

Passa qualche giorno e pot 
arrtva puntualmente un co-
mumcato del mmistero della 
Pubblica Istruztone attraver
so il quale si viene a cono-
scere Ventita dt un nuovo mo* 
desto stanziamento grazie al 
quale I'associazione riprende 
fiato e i wvolontari* torna-
no al lavoro. Si deve, eioe, a*-

lo spicciolo volontarismo dt 
una sparuta schiera dt ama-
tori se Michelangiolo, Giotto 
e Botticelli possono essere vi-
sitati da migltaia di tunstt i 
quait, come si va ripetendo 
net noiosi convegnl degli en-
U tunstici, rappresentano un 
apporto non tndifferente alia 
economia della citta. Allora, 
perche non st regolamenta 
tutta la situazione — come e 
stato recentemente chiesto 
dalla Commissione d'lndagine 
per la tutela e la valorizza-
zione de) patrimonio storico, 
archeologlco, artistico e del 
paesaggio — attraverso la 
creaztone di una • Ammtni-
strazione autonoma dei bent 
culturali» democraticamente 
gestita? Gut e venuto spesse 
volte a Firenze, ma non ha 
mat risposto a questi inter-
rogativi scottantt, preterendo, 
le promesse tumose e aweni-
nsttche. 

Altro problema per Firenze 
e quello del Teatro Anche qui 
ia itnea di compromesso che 
si e venficata ad alin Itvelli, 
ha provocato conseguenze cul
turali di notevole gravita, 11 
Maggio Musicale e scaduto a 
mero ztbaldone eclettico. per-
dendo quella funzione di sit-
molo e di recupero sulla ba
se dt una prectsa linen cul
turale che. oggi, per ammis-
stone dealt stessl dirigenti, e 
totalmente assent*. Eppure un 

non dimenticato convegno in 
Palazzo Vecchio — al quale 
partectparono le voci mustco-
logiche piu vive ed interes-
santi fiorentine ed italiane — 
aveva deltneato una piattajor-
ma dt impegno culturale cut 
avrebbe dovuto conttnuamen-
te nchiamarsi tl Consiglio del-
I'Ente del Teatro Comunale. 

Un qualtftcato Maggio-
espressionista resta Vumco rt-
corao vahdo degli ultimi an-
nu Attualmente, dopo una fe-
roce disputa fra Sovrinten-
dente e Direttore artistico — 
entrambi espressxone del cen-
tro-stntstra — tutto e torna-
to *normale» e in mezzo a 
programmi frammentari e sle-
gati, spuntano suggestumi an-
cestrali di avanspettacolo giu-
stiTtcate dal venale njenmen-
to alia * cassette*. Ne piu 
conjortante appare la situa
zione per quanto rtguarda il 
teatro di prosa. Anche qui t 
dosaggi politici, git intrallaz-
zi all'ombra delta formula tau 
maturgica del centro-simstra 
nanno smora tmpedito la co-
stituzione dt un Teatro Sta
bile qualtftcato ed efftctente 
e ct st e accontentati dt sfor 
nare modeste iniziattve quali 
quella dt Firenze-Teatro, no
ta sotto il patronato deli in-
quteto assessore alia eultura 
fex-dirigente della Spes) che 
non nasconde le sue ambizio-
m elettorali * si serve dt tut-

tl gli strumenti per approda-
re at lidi di Montecitorio. La 
rassegna dei Teatri Stabtli cui 
coilabora efficacemente VAm-
mimstrazione Provinciale, co-
smuisce uno spiraglio in mez
zo al grigiore che grava sul
la tita teat rale fiorentina de-
cadnta, secondo un termtne 
tecmco. a t stazlone dt pas-
saggio ». 

Un panorama anche som-
mano non pud ignorare la si
tuazione universitaria. non 
tanto e non solo per la gra
vita dei problemi che, comu-
m a quelli dt altri Atenet, 
esptodono m tutte le facolta 
e investono in termini nuovi 
t contenuti, le strutture, i rap-
porti con i docenti, il dintto 
alio studio, la vita aeu'Unt-
versita in tutte le sue tstan-
ze ed articolaztonL L'Ateneo 
fiorentino ha di fronte a se 
due questioni scottantt: I'm-
sediamento di una parte degli 
istituti nella piana dt Sesto, 
rimasto per a momento lette-
ra morta, con una commis
sione fatiscente che lavora ma 
della quale non si conosco-
no le decisionu Si rischia co
st di predtsporre tpotest ur 
bantsttche che poi verranno 
vantficate dalla realta come 
e accaduto per la Facolta di 
Uttere e Filosofia, 

L'altra questione, non meno 
acuta, riguarda la coUocazto-
n* dei laureati, n fenomeno, 

gia registrato in precedentt 
dibattiti, di una fuga dei lau
reati verso zone di ptu facile 
tmpiego, sottohnea il proces-
so dt decadenza della nostra 
economia, incapace di assor-
bire ed utiltzzare le sue for-
ze migliort che sono costret-
te ad emigrare net iradizio-
nalt centn di potere industna-
le e tinanztano dove prospe-
rano (sia pure stntmentaltz-
zate) le attivitd arttstiche e 
culturally Cinque anni dt cen
tro-simstra hanno lasctato a 
Firenze un segno negativo e 
ne hanno deturpato il volto: 
contro questo fatale processo 
di disgregazione e di atomiz-
zazione si sono oppostl e si 
oppongono — con posUaoni 
aperte e contestattve — i la-
voratori e gli studenti facen-
do leva sull'associazionismo 
che conta nella nostra provin-
da una rete profondamente 
radtcata con le istanze della 
base sociale e suglt entt lo-
calt dtrettt dalle torze pop& 
lari che vengono ad essere 
oggelttvamente gli eredt d« 
un patrimonio culturale e de-
mocratlco che potra essere 
valortzzato solo nel contesto 
oei progresso economico, ct-
vtle e culturale della provtn-
cia e della regione. Qui sta U 
senso delta battaglia idea
le in otto. 

Giovanni Lombard! 

Dal nostro inviato 
TOGLIATTI, 19 

Lo scorso anno Togliatti 
aveva 150.000 abitanti. Adesso 
sono 180.000 e dovranno diven-
tare 200.000 entro la prima-
vera. Come? 

Le cose si sono svolte e si 
svolgono cosl: un certo gior
no dalla citta partirono ver
so un certo numero di loca-
lita, speciali gruppi di pro
pagandis t . II loro compito 
e di trovare raga?zi disposti 
a piantar 11 tutto, la casa, 
la famiglia, il lavoro, per an-
dare a mettere il cantiere 
della fabbrica di automobili 
e della nuova citta da 150 
mila abitanti. Cosi a Mosca, 
a Donietz, a Kiev hanno avu
to luogo, nelle sedi del Kom
somol, riunioni attorno a 
grandi foto coi progetti del
la citta del luturo, del mare 
di Gigulin, nato insieme alia 
lunga diga sul Volga. Negli 
stessi giorni i giornali pub-
blicavano reportages, la te
levisione intervistava ingegne-
ri e architetti . Cosi nel breve 
spazio di poche settimane mi-
gliaia di giovani hanno preso 
il treno o l'aereo per venire 
qui. Chi sono. perche hanno 
declso di venire proprio qui? 
Abbiamo chiesto ai compa-
gni di organizzarci cosi da 
raccogliere le loro storie, ma 
quando ci siamo affacciati 
nella sala delle riunioni del
la direzione del cantiere, ab
biamo avuto un istante di sbi-
gottimento: at torno ad un 
lungo tavolo, stretti uno ac-
canto all'altro, vi erano infat-
ti almeno una trentina di 
ragazzi. Cosi 1'intervista ai 
giovani « tipici ». si e trasfor-
mata presto in un vero e 
proprio « sondaggio d'opinio-
ne», e poi, in una conversa
zione che solo impegni che 
avevamo preso in preceden-
za cl ha costretto purtrop 
po ad interrompere troppo 
presto. Ad un certo punto, 
sfruttando un istante di pau-
sa. una ragazza ha capovolto 
i! «gioco delle par t i» chie-
dendo a noi informazioni sul-
l'ltalia, e soprattut to sui 
problemi dei giovani studen
ti italiani, ed fe stato l'avvio 
di una serie infinita di do-
mande sui cattolici e sugli 
operaf della FIAT, sulla poli
tica della nostra FGCI e sul-
l'ordinamento dell ' apprendi-
stato in Italia. 

Ma cib che piu ci ha col-
piti e che, alia base delle 
domande non e'era un'astrat-
ta curiosita per le cose di 
un altro paese, ma una lar-
ga conoscenza dei problemi 
e dei temi della vita italiana. 
Vediamo, per6 di riassumere 
le risposte che abbiamo avu
to alle nostre domande. « Per
che1 dunque siete venuti 
qui?», abbiamo chiesto. La 
prima risposta che abbiamo 
ricevuto e una parola che e 
dtffusissima in tutto il pae
se: « romantika ». Difficile 
tradurla. Perche d a w e r o cib 
che noi definiamo romantici-
smo e'entra solo in parte. 
« Romantika » vuol dire, an-
zitutto, un atteggiamento 
aperto e «disponibile» ver
so la vita accompagnato dal 
desiderio, dalla volonta, di 
contnbuire a qualcosa di im-
portante, di lasciare un se
gno. Non dunque un atteg
giamento sportivo, verso la 
vita, un amore per l 'awentu-
ra fine a se stessa. anche se 
questo c'e. naturalmente, per-
ch6 e anche spirito di av-
ventura quello che spinge un 
ragazzo a lasciare la casa per 
andare nei cantieri siberiani, 
o anche qui, in questo ango-

10 del Volga ove len non 
e'era nulla e domani ci sara 
una citta di 200 mila abitanti. 
E, ancora, a romantika » vuol 
dire un certo modo di con
tnbuire a costruire il sociali
smo, ponendo al centro un 
problema ideale il modo — in 
altre parole — degli «incen
tivi morali ». 

La questione, come sanno i 
nostri lettori, e complessa ed 
e stata dibattuta per anni e 
anni. Intere generazioni sono 
state chiamate a sopportare 
disagi di ogni tipo, saenfici 
che sembrano adesso incre-
dibili e non per denaro, per 
godere finito il lavoro di una 
vita piu comoda, ma semph-
cemente p e r guadagnarsi 
l'onore di appartenere ad una 
« squadra » d'avanguardia nel 
< lavoro socialista ». II paese 
di oggi e stato costruito cosl 
con le «domeniche di lavo
ro » offerte al Parti to, Ian-
ciando in ogni campo le cam-
pagne per l'« emulazione so
cialista », alia fine delle quali 
chi aveva fatto meglio vin-
ceva una semplice bandiera 
rossa, quat t ro righe di segna-
lazione sul giornale, una fo
to appesa all'albo. Non si 
possono capire neppure gli 
er ron , le tragedie degli anni 
di Stalin se si dimentica 
questo. 

Certo i tempi sono ora 
cambiati: non e con un eser-
cito di entusiasti manovali 
comuni che si possono co
struire le fabbriche e le cit
ta ai livelli necessari oggi. 
11 moderno cantiere edile non 
assomiglia piu a queili degli 
anni del pr imo piano quin-
quennale, quando gli unici 
strumenti di lavoro erano 
spesso il badile e la carriola. 

Per le gru da cento tonnel-
Iate. per le nuovissime mac-
chine che aprono strade, sca-
vano fondamenta e canali, ci 
vogliono oggi specialist! e tec-
nici. e quindi ci vogliono scuo-
le, insegnanti. La nforma eco-
nomica dal canto suo ha po-
sto, non certo a caso, il pro
blema del ripristino dei cri-
teri economici, del molo de
gli incentivi materiali . E 1 
costruttori di Togliatti, quan
do •ottolineano la spinta « ro-

mant ika» che It ha spinti 
a vemr qui, non sono evi-
dentemente dei nostalgici de
gli anni di ferro della co
st ruzione di Magnetogorsk, o 
di Komsomol suU'Amur: essi 
pensano pero che la spinta 
ideale deve continuare ad 
avere un suo grande peso, 
giacche non ci pub essere un 
salano cosi alto da spingere 
un giovane che vive e lavora, 
per esempio a Mosca, a met-
tersi in viaggio per la taiga 
siberiana, il deserto dell'Abia 
cent rale, o il corso medio del 
Volga. Ci vogliono certo sa-
lari piii alti. cosi come ct vo 
gliono le case, i luoghi di 
ritrovo, gli elettrodomestici 
nei npgozi, ma ci vuole anche 
un « certo » atteggiamento ver
so il lavoro e verso il paese, 
il che e, e non puo non es
sere. parte integrante del so
cialismo. 

Questo dunque ci hanno 
detto i giovani di Togliatti, 
aiutandoci cost a capire me
glio anche « cosa c'h sotto » 
a certi dibattiti di economisti 
che da lontano possono ap
parire anche un poco astratt i . 

A distmguere, dunque, 1 
« romantiki » di oggi dai loro 
padri non c'e dunque tanto 
l'atteggiamento verso la vita 
o verso il lavoro, quanto pro
prio un diverso punto di par-
tenza ed una diversa maturi-
ta. I ragazzi di oggi non sono 
piii manovali comuni, armati 
soprattutto di entusiasmo: 
hanno tutti alle spalle una 
scuola dell'obbligo di otto an
ni, un mestiere, una eultura 
decisamente superiore a quel
la dei loro coetanei di qual-
siasi altro paese. Cosi i tren-
ta giovani lavoratori edili coi 
quali abbiamo parlato (e che 
rappresentano — conviene pre-
risaip — un « campione >» rea-

le della gioventii sovietica di 
oggi) avevano tutti studiato 
una lingua strainera. l'alge-
bra, le scien/e naturah, e 
alle nostre domande dnet te a 
individuare una sorta di « li
vello culturale medio » (((qua
li sono i hbri che vi sono pia-
ciuti di piii?») hanno risposto 
citando Tolstoi ecc. Pre.ssoche 
tutti poi continueranno a fre-
quentare corsi regolan nel 
van istituti specializ/ati del
la citta. Le scuole serali han
no uno sviluppo enorme e fra 
qualche mese mizieranno cor
si per l tecnici dell'automo-
bile. 

Una gioventii di questo tlpo 
pone nc»cessanamente e tal-
volta. nuturalmenti ' con impa-
zienza. problemi nuovi alia 
societa sovietica. II paterna-
hsmo, la facile retonca del-
l'entusiasmo, hanno fatto. se 
mai lo hanno avuto, il loro 
tempo. Indicare a questi ra
gazzi quali canzoni devono 
cantare e quali no, e sempre 
piii difficile. 

Iji societa sovietica b cre-
sciuta, e niaturaa: naturale 
che tutto cib che vi e di vec
chio sembri ai giovani anco
ra piii vecchio. Naturale an
che che certe tensioni cresca-
no. Sono esse a fare accele-
rare i tempi dello sviluppo. 
Una generazione nuova, nata 
tutta nel socialismo, si af-
faccia e da un suo volto pre-
ciso alle necessita. 

La citta che ha preso il no-
me da Togliatti, ove la popo-
problema ideale, il modo — in 
sciuta, e m a t u r a : naturale 
lazione ha in media ventisei 
anni, e oggi la testimonianza 
dell'affacciarsi di una nuova 
generazione sovietica. 

Adriano Guerra 

Luda Janatzovskaia, 18 anni, e arrivata a Citta Togliatti da 
Vitebsk (Bielorussia) insieme a cinque giovani della sua citta. 
Lavora al reparto presse e riparazioni del cantiere della 
fabbrica automobilistica e la sera studia al Politecnico 

(Da un sen iz io del settimanale «Vie Nuove») 

Alia Conferenza dell'Auto 

I metalmeccanici CISL 
rivendicano le 40 ore 
Si e conclusa len a Torino la 

VI Conferenza de-lla Internatio
nal Metalworker Federation 
(IFM). i! dipart;men:o «metal
meccanici > della CISL Inter-
naz.onale. La mozione approva-
ta denuncia. nei settore dell'aj-
to una c vera e propria pro-
l.feracone dei coniorzi a cat-
lere mulnnauonale. i qjah han
no dato vita a \ere e propne 
agglornerazioni di potenza eco-
nom.ca, capaci di esercitare un 
notevole controUo sul mercato 
e contemporaneamente una e-
norme influenza politica e com-
merciale *. 

Non viene proounciata la pa
rola monopolio. ma la denun
cia dello strapotere monopoli-
stico e chiara, e cosi pure quel-
la dei suoi effetti — una gran
de capacita produttiva che vie
ne la^ciala deliberatamente 
inutilizzata. La mozione affer-
ma moltre che c 1'aumento di 
una eccessiva capaci ta jumola 
presso i padroni il desiderio di 
aizzare i lavoraton di un pae
se contro quelli di un altro pae
se, tanto piu che i prodotti so
no spesso identka e le loro par. 
ti sono (faapombili da diverse 
fonti>; di qui la tendenza del 
padronato monopoUtico < a di-
sturbare e aowertire 1 tindaca-

ti dei Ja.orato.-i nei oaesi me
no •..-lOusinaliZzati » e. per quan
to nmarda J Sjd Africa, (ma 
perche non gli StaU L'niti?) 
c l'attitud.ne delle conpagnx-
muitinazionali di conformare le 
loro politicne deil imp.e^o e de, 
5a!an a q-je,le forme di ra/z,-
smo Tuz.o^a.e che sono tanto 
b;asimate ». 

Qjesti perjco'.i. prosegue il «io-
cumento. p>>ssorK) essere com-
batum soltanto mediante io 
sviluppo di una efficace solida-
rieta mondiale di intenti e di 
azioni tra i rappresentanti sin-
dacali dei iavoratori di ogni 
industria. Azione che si ripro-
pone di ottenere una riduzione 
generale dell'orario settimanale 
di lavoro a 40 ore senza perdi-
ta di salario: piu lunghe ferie 
annuali con un salary di va-
canze: elirrnnazione di ogni di-
spanta salariale relativa al ses-
so. a!I'eta. alia razza. rehgio-
ne o nazKxiahta: un reddito ga-
rantito a tutti gli inabili al la
voro o licenziati: una p:u equa 
distnbuziooe del reddito nans* 
nale. 

La Conferenza. a cui e inter-
venuto anche Walter Reuter d4-
rigente dei metalmeecanici USA, 
ha discusso anche la pr . 
di un «contratto europeos 


