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Rai-Tv 

« Diritto 

alia 
cittd » 

contro la 
« cittd dei 
padroni » 

Quali sono lo cause che han-
no condotto alia sconlitta del-
la riforma urbamstica radica-
le? I/anallsi critica che la si
nistra italiana ha s vol to sul 
rapportl fra regime lmmobl-
liare e sistema capitalistic© 
ml sembra lnecceplblJe, come 
sostanzialmente vallde ml 
sembrano anche le proposte 
di riforma legislativa avanza-
ta. Che cosa e mancato alio-
ra? L* risposta e credo fin 
troppo facile: ci e mancata la 
capacita di mobilitare le mas
se per la riforma urbanistl-
ca. Non potevano basiare gli 
appelll esortatlvl al lavoratorl, 
ai cittadlnl, era necessario 
molto di piti: blsognava cioe 
trovare obiettlvl generall e lo
cal!, assai concretl e diretta-
mente collegati con la batta-
glia per la riforma, obiettlvl 
che non mancano certamente. 
E poi far si che la lotta per 
11 raggiungimento di quests 
obiettivl nascesse dal basso, 
scaturlsse dalle iniziative auto-
nome dei plu dlretti lnteressa-
ti, inventasse nuovJ modi di 
manilestarsi. esprlmesse 1 suoj 
propn dlrlgenti. 

Lungi oal soffocare la ger-
mlnazione spontanea di que-
ste iniziative noi abbiamo dun-
que 1'lnteresse a favorirla con 
ognl mezzo. E gli organism! 
di massa potrebbero offrire 
un valido appoggio a questo 
proposito: le organizzazionl 
femminill da tempo impegna-
te. mal pero in forma siste-
matica, sul teml della casa e 
dei servizi civlli; le associa-
zlonl sportive e quelle ricrea-
ttve e cultural], che gia lavo-
rano per la educazione fisica 
delle masse e sul problem! 
del tempo libera; ma pfu di 
ognl altro il sindacato, che do
ve aprire oltre la dimensione 
della labbrica-lUproprid-mte-
resse per-la wndiziqii^tiej la-
voratort.vtl amtjacato.-aecer-rl-
conoscere che se'nella fabbrl-
ca 1 lavoratorl dimostrano 
combattivita e declsione con
tro lo sfruttamento di classe, 
altrettanto, non si venfica 
quando 11 lavoratore rientra 
nel suo amblente di residen-
za: ne e possiblle negare che 
l'oppxessione delta classe do-
minante si manifesti In egual 
misura, seppure In forme di
verse, nelle tabbriche come 
nel quartlerl. E* qutndl nel 
quartieri che deve estenders) 
oggi la contestazlone al capi
talismo. creando un clima di 
lotta generate che non abbla 
angoli mortl , che non rlspar-
ml 1 luoghi dl resldenza dei 
lavoratorl dopo aver divampa-
to nei luoghi di lavoro: ne 
11 sindacato pu6 contentarsl 
di difendere la personalita 
produttiva del propri membri, 
ma deve estendere 11 proprlo 
impegno oltre 1 teml dell'oc-
cupazione. del salarlo, deil'as-
sistenza, delle pensionl, delle 
condizionl di lavoro, anche al 
teml che lnvestono piu in ge
nerate tutte le condizionl dei 
lavoratorl nel luogo dove essi 
vivono con le loro famiglie. 

La contestazlone della citta 
capitallstica si offre anche co
me impegno politico dl ecce-
zionale lnteresse al movimen-
to studentesco, Impegno che 
per la verita e s tato spesso 
gia raccolto. II movlmento stu
dentesco per sopravvivere e 
ralforzarsl non puo llmitaro 
la propria azione airamblto 
epecliico dell'unlversita, e del
la scuola, ma deve trovare in 
una parteclpazione diretta al-
le lotte dei lavoratorl. l mez-
sl delia sua maturazione e del 
guo inserimente permanente 
nel blocco di foize a lticapita-
llstiche e rivo.uzicnirie. 

La condizlone potenziaimeo-
te rivoluzionana che si deter-
rnina oggi neila citta capita
llstica, rende potenziatmente 
rivoluzionarie tutte le classl e 
1 gruppl sociatl che hanno tn-
teresse a s trappare 1 luoghi 
di residenza e di vita — tnte-
sl dal capitalismo soltanto co
me produttori di reddito — 
alto sfruttamento del sistema 
per restituirli all 'uomo, a tut
ti t cittadint. Proprlo su que
sto terreno la classe operaia 
ha dimostrato minore consa-
pevolezza. in quanto interessa-
ta non escluslvamente, ma so
lo insieme agll altrt gruppi so
cial! oppressi dalla citta capi-
talistica. E proprio su questo 
terreno mi sembra possa av-
vemre in forma piu orgaruca 
— non pedagoglca ne popull-
stica — 1'incontro fra operal 
e studentl: un tncontro da pa
ri a pari , senza maestri, ne 
allievi un incontro che awie-
ne nel quadro delle contraddi-
zioai piu recent! esplose nel 
capitalismo contemporaneo, 
con un preclso obiemvo co-
mune a numerosi a l tn grup
pi sociali, quello di scatena 
re la lotta contro la citta ca-
pitaiistlca e di tniziare a co-
s t ruue dalle fondamenta la 
citta del sucialismo. 

E' dunque questo il terreno 
sul quale va ntrovata «una 
nuova linea di polmca urba 
nisuca », il terreno della cor 
rspondenza fra lotta di mas-
ea e obiettivi generall. della 
alieanza fra class! e gn ipr i so
ciali da coinvolgere dlretta-
Ojent* nella lotta. Partlamo al-

lora nuovamente dal proble-
ma della casa, degil affitti 
sbloecati, dell'equo canone, e 
lanclarno una prima parota 
d'ordine elementare « bloccare 
10 sblocco dei fittl » e poi una 
seconda sul a rapporto fra fit-
tl e salari ». Una terza paro
ta d'ordine in questa direzio-

ne, dovrebbe riguardare le pro-
messe mancate del centro-si-
nistra per quanto rlguarda la 
edilizia pubblica, «un allog-
gio su quattro, a spese dello 
stato »; la percentuale del re-

sto ancora insufficiente, e quel-
la fissatu dal piano Pieraccl-
nl a clamorosamenie violata 
dal governo, che stabillva nel 
25% |a partecipazione statute 
alle costruziom residenziali. 

Ma l'impegno per la conte
stazlone della citta capitalist-
ca, non puo restringersi sol
tanto al problema degli allog-
gl a buon mercato. dovendo 
al contrarlo estenders) a tut-
to l'arco dei a servizi civlli ». 
Del resto in tal senso la si-
tuazione e gi& in movimento: 
occupaziom di suoli urbani 
sui quali la popolazione vede 
sorgere con ostillta alloggl a 
fitto sbloccato invece che ser
vizi, manifestazionl local! per 

lmporre la soluzione di un pro
blema di trasporto, tnterven-
ti diretti per affrontare le 
drammatlche carenze dell'edi
lizia scolastica, decise rivendi-
cazioni spontanee per 1 cam-
pi sportivi, i servizi sanltarl 
e assistenziall, i centrl cultu-
rali e rlcreativl. Gente che 
spesso non ha ma) sentlto 
parlare di riforma urbamsti
ca, di trasformazione radicale 
del regime lmmobiliare, ma 
interviene In prima persona, 
magari elementarmente, e do 

11 suo contnbuto ad una nuo
va urbamstica, ad un nuovo 
regime dei suoli: e nella lotta 
matura la coscienza di pro-
btemi piu ampl e complessi, 
collega la sua imziativa perl 
fenca ad un movimento piu ge
nerate, suscettlbile di estender-
si a tutto U paese. 

Perche lo lotta per 11 «di
ritto alia cittd » possa matura 

re. eslendersi, esplodere in tut-
ta la sua violenza contro la 
« cittii dei padroni i), e uiiatti 
Indisoensabile che essa man 
tenga un suo carattere specifi 
co, autonomo nei confromi de
gli a l tn movimenti e organi
sm! esistenti, seppure alleata 
con questi. E' necessario che 
la lotta nasca da cento rivo-
11, da tanti modesti obiettivi 
immediati, per acqulstare co
scienza nella gestiono stessa 
delia lotta, inventando nuovi 
modi di combattere. scopren-
do nel vivo degli scontri 1 di-
rigenti adatti a questa nuova 
battaglia. per matura re nel cor-
so dl questa crescita dialettl-
ca gli obiettivi generall di una 
riforma legislative del regime 
lmmobiliare, che solo cosl po-
tra essere imposta ail'inter-
no dei sistema capuaTlstico. 

Sojtanto con il "cohtributo 
decisivo di questa parteclpa
zione popolare, l'a2lone dei co-
munisti e delta sinistra negll 
enti locall e nel Parlamen-
to, potra superarc i livet-
li di pura razionalizzazione, 
ma riuscira invece a diventa-
re veramente un passo decisi
vo per la costruzione della 
« citta del socialismo ». 

G. Campos Venuti 
del C.F. di Bologna 

Far 
crescere 
I'assem
bled di 
fabbrica 
nella 
coscienza 
operaia 

L*uitima lotta delta classe 
operaia della Lebole va vaiu-
tata rispetto alle sltuazionl 
precedent! e per gl'lmpegni 
che pone per I 'awenire. La rl-
duzione delTorarlo di lavoro 
a 43 ore. e 11 diritto dl assem
bles con la parteclpazione del 
dingenti smdacalt estenu al
ia faODrica. sono una grande 
vittoria. 

Questi nsultati delle nostre 
lotte dimostrano che e pos-
sibile combattere per una so-
stanziale nduztone de l lorano 
di lavoro. partendo anche da 
una lotta arucolata. II Parti
to deve attesiarsi sulla lotta 
per le 40 ore In generate. In-
fatti e stato un grosso umi-
te a tu rdars i a discutere sul 
progeuo di legge del CNEL 
che fissava I'orario dl lavoro 
a 45 ore settimanali. Questo 
si rende necessario in quan 
to negll ultlmi anni si e in-
tensificato lo storzo fisico im-
posto dal sistema produttivo. 
La rlduzione de l lo rano dl la
voro, oltre ad essere una COD 
quista pe ' i lavoratorl gia oo 
AftnAtt t**i*s%r\rQ* j ' O M m A n l n rial 

la occupaztone- Alia Lebole. se 
si vuole «--rife la quantita pro 
duttiva nmanga quella dl pri 
ma. occorre che U personate 
sia aumentato di 190 unita 
d r c a 

II d in t to dl assemblea in 
fabbnea fa compiere un gran-
de passo avanti all'accordo In 
tersindacale. alia legge sul rl-
conosamento giundico delle 
commtssionl interne, al dirit
to dl quesle a tenere 1'assem-

pi (J 
Ma 

blea in fabbrica. L'esigenza 
dell'assemblea sorse alia Le
bole al memento in cui si 
unpustO li piuoieuta aeuu con-
trattazione del ntmi. e da qui 
venne fuon l'esigenza da par 
te delle operate di discutere 
I tempi di lavorazione che ve-
nlvano impost) dal padrone 
It quale era 11 solo a decide 
re una determlnata produzia 
ne. senza nessun controlto e 
con tutti t rlschl per la salu
te e la dlgnlta delle lavora-
trlcl stesse atl'interno della 
fabbrica 

La contrattazione dei ntm) 
ha aperto un grosso discor-
so: quello dl prevenlre una 
determlnata azione padrona 
le, dl rendere piu partecipi 
noi operale del ruolo che svol-
giamo atl'interno della fabbri
ca e nella socleta. Pino a quel 
momento 11 diritto dl assern 
blea era solo un fat to pr"pa 
gandlstico, legato alia nostra 
proposta dl legge per lo « Hta 
tuto del dlritti del lavorato 
rl » che va portata avanti con 
>l(j energia a tutti I livelli. 
la al tivello di fabbrica t) 

miglior modo e d) cnnqulsta 
re glorno per glorno nuovi 
dirlttt per i lavonitorl, atftn 
che per questa via si conqui 
st) 11 diritto per 1] control 
lo di Investment) e di indl 
rizzi produttivi. 

La conquista deirassernOlea 
e crescluta rapidamente nella 
coscienza delle operaie. pro 
pno in qunnto ahbiamo sapu 
to scegliere II pnmo obiettl 
vo, clue la contestazlone e la 
contrattazione dei ntmi. per-
cb6 il massimo strumento che 
la direzlone usa per lo sfrut
tamento sono 1 ntm) stessl. 
Appena applicato I'accordo sul 
ritml. e inlziata la lotta per 
la rlduzione dell'orario dl la
voro Insieme al diritto dl as
semblea. La lotta artlcolata 
da noi condotta e stata deci-
sa dalle operale glorno per 
giomo, respingendo cosl atcu-
nl tentotivl di altri slndacati 
di portare la lotta ad oltran-
za; e qui si e dlmostrata la 
matuiita delle operaie su co
me gesttre la lotta e sulla scel-
ta degli obiettivi da ragglun-
gere 

II processo dl unita sinda 
cale in questa lotta fa vede-
re chiaramente come esso 
pub procedere rapidamente 
se il rapporto unitario parte 
a livelto di azlenda e perci6 
come az'one concreta da par
te degli operal, e non dele-
gando solo al vertici questo 
processo unitario che pub e 
deve essere un grande fatto 
per conquistare piu potere 
nella fabbrica e nella so
cleta. 

I problem! inlziaii a cut U 
Partito deve dare il suo con
tribute sono la costituzione 
di una sezione slndacale e la 
formazione delle delegate di 
reparto. Questi due strumenti 
sono indispensablll non solo 
per raccogllere t'attuale po-
tenziale che eslste In fabbri
ca, ma per lo sviluppo del 
quadn, valorizzando anche 
per questo I'assemblea dl fab
brica. Per andare avanti. per 
gestire le attuali conquiste oc
corre accrescere la forza del 
sindacato, del Partito, In po-
sizlone dl lotta attiva e per
manente. Lo stesso accordo 
sul diritto dl assemblea deve 
essere perfezlonato e portato 
avanti: anche percbd da par
te delta direzlone si spera che 
questo accordo venga vanifi-
cato nel tempo. E ' necessa
rio porre alle operale, per il 
tipo dl esperienza fatta, e per 
il grado di coscienza acquisi-
to, problem! che pur parten
do dalla fabbrica entnno dl-
rettamente nella societa. La 
classe operaia alia Lebole con 
questa lotta ha fatto un gran
de passo in avanti, non solo 
per le posizioni raggiunte. ma 
come coscienza di classe e 
come coscienza pohtlca. Infat-
ti il recluiainento al Partito, 
la partecipazione sempre piu 
convinta a problemi piu ge
nerall (pension], lotta contro 
le zone salanall), la reazione 
positiva in direzione del pro
prio nucleo dingente. lo stes
so comportamento durante la 
lotta elettorale, fanno caplre 
U grande passo in avanti com-
pluto. 

Per quanto rlguarda la lot
ta per la difesa della salute 
essa ha trovato nel nostro 
Partito un primo arteflce del
la lotta in fabbrica. Occorre 
ora portare avanti questa lot
ta, che si saldi con il nostro 
progetto di legge per la me-
dicina del lavoro e piu in ge
ne rale per U servizio sanita-
rio nazionale. Punto dl par-
tenza in questa lotta In fab
brica e di sostituire 1'auuale 
medico azlendale con una 
commissione operaia di fab
bnea e con un medico del 
Comune, oppure scelto dal 
sindacato. La commissione de
ve controllare tutti gli aspet-
ti della fabbrica: tipo dl mac-
chine adeguate ai movimenti 
natural! dell'uomo. aiia, lu
ce. umidita. n tmi . Cosl si de
ve garantire la salute di ognl 
operaia, che r.cn deve trovar-
si costretta, come attualmen-
te, a recarsi ognl maltlna al-
l'entrata del lavoro. nell'uifer-
merla della fabbrica a farsl 
iniettare en-lovene o a trangu-
glare calmanU. 

Ritomando, inline, alia fun-
zione del Partito e ovvio che 
II partito nvoluzionano della 
classe operaia deve essere or-
ganizzato nella fabbrica, do
ve e il cuore del mor.do mo-
demo, d poito dove l'awersa-
rio di classe esprime piu bni-
talmente il suo potere. D'al-
tra parte 1'autonomia del sin
dacato, I'azlone per l'uniia del
le sinistre. 11 bisogno pressan-
te, di fronte al tentatlvl au-
toritart delle classl dominan-
ii. d ie il Partito possa mter-
venlre In ognl momento su 
tutte le question! di interes-
se particolare per 1'azienda e 
generale del Pacse. tutto que
sto esige che it Partito si mi 
siirl COD !e s l ' r e f c ? e r,o!'-
tiche. in fabbrica non meno 
che aU'esterno. aitorno a tuv 
U i problemi aziendali econo
mic!. politicJ, sociali e della 
pace. L'assemblea di fabbrica 
pud essere per noi. compagne 
operaie, un terreno dove 
operare per questo confron-
to e per I posslbili Incontri. 

Gabriella Salvietti 
Sejiretarlo della Sezione di 
Partilo < Lebole > (ArezM) 

Lotta 
antifa-
scista 
al fa-
scismo di 
oggi 

Non puo sfuggire nell'esa-
me delle test conjjressuali, 
quandw si tissi 1'uttenzione a'1 

problemi della politics unita 
ria e delle alleanze del parti 
to, come manchi ogni -iferi 
mento specifu:o a nartiti co 
stituiti. In nessuna. infatti, del 
If lunphe pagme che occupa 
no le test st mdica un parti 
to come naiurale alleato no 
stro: neppure il PSIUP nei 
conliMnti del quale ci si luni 
ta a un pieno riconosnmen 
to della legittitnita della sua 
esistenza e della capacita dl
mostrata nell'M atlermarsi. — 
sulla base di una polittca uni 
tana — come una forza im 
portante del movimento ope 
ralo » Un nconoscimento op-
portuno perche" si deve dar 
atto ai compagni del PSIUP 
di essere riusciti a inserirsi 
quale elemento dialettico del
lo schieramento unitario di 
classe con una fertility di idee 
e con una capacita dl elaba 
razione ideologica quale non 
aveva certo dimostrato in tan
ti anni di pohtica unitaria il 
vecctiio PSI, e tanto meno ha 
dimostrato il tronco da cui si 
sono staccati I sncialproietari, 
sia nella sua lncarnazione del 
PUU che neila sua piii lecen 
te incarnazione di PSI. 

Assenti dunque i partiti co 
me tali dalla problematica del
le alleanze. Un'assenza =igni 
ficativa, mi sembra, in -iuan 
to il problema deU'-jiuia, d 
un movimento largo di forze 
diverse e costantemente pie 
sente nella elaborazione con-
gressuale, dove a tutte If He
re e evidente la nostra srel-
ta che tende ad uno scliiP-
ramento unitario. « I ;omuni-
sti, — si legge nel secondo 
capitolo, — si impegnano a 
lavorare per realizzare ^n ?to 
gressivo awicinamento e una 
leale collalxirazione fra tutte 
le forze autenticamente socia-
liste per determinare e acce-
lerare it loro raggruppamumo 
in un solo grande partito di 
classe democraticamente ciga 
mzzato. che respinga c .^o.ii 
batta l'ideologia socialde-
inocratica, cne abbia pe» 
obiettivo l'unita politica della 
classe operaia e delle classi 
lavoratricl e la lotta xinse-
guente per I'abbattiniento del 
sistema capitalista e la in-
staurazione di una societa so 
ctalista ». 

Significativa dunque e tale 
assenza che mi sembra opnor-
tuno sottolineare per r.ver-
carne le ragioni in due con-
statuzioni presenti nelle *.esi: 
il togommento dei partiti, .a 
crisi m cui sono precipitati 
inseguendo una logica che non 
e mat andata al di la di u»>a 
spartizione del potere, aitra-
verso la partecip.»/Hine a. no-
verm presieduti dalla DC e al
le posizioni di sottoRJVsrno 
dl cm la DC stessa ia dato 
1'avvio m forme mortuicaiiu 
per ta democrazia italiana; e, 
in secondo luogo. it nfmto di 
quella pratica verticistica che 
e stata carattenstica deH'azio-
ne dei partiti e origme de! 
loro progressivo distacco dal 
le masse. 

II PSI e l'esempio tipico de: 
processo di svuotamenui di 
ogni carica ideate capace di 
tnanienere solidi legami con 
le masse, conseguenza di ta 
le pratica verticistica. Al con
gress*) di Roma del 1963 .1 FS1 
ha scelto la via dell'iv-Mrdo 
con la DC. Lo ha fatto al mo
do che sappiamo. dando pei 
altro alia via lmboccata il ca 
rattere di scelta di civilta, 
rompondo i suoi legami roi 
solo con noi ma con le mas
se per arnvare al centro s.-
nistra nella sua attuale MIUI-
tura di accordo di verti ' i . li. 
tal modo da un lato 'ta ap-
pn>dato alia toiale ->ocialde-
mocratizzazione. che gia oe-
nunciammo come orosoefiva 
sin d'allora. dairaltra parte 
hd aperto non gia al mondo 
cattolico, per queH'incontro 
che Nenni contmua a presen-
tare come « stonco » nvelan-
do una straordmana -ajeici-
ta di vedere a grandi propor-
ziom quello che non e se oon 
!l mostnciattolo di un mcon-
tro tra due oligarchic auella 
socialdemocratica e quella de-
mocnstiana, quanto pjuttosto 
ad uno dei mail endemici del 
la nostra tradi7:one ^o!i:ica; 
11 traslormismo. E in -;u?st& 
operazione si sono tarpate le 
all ad ogni processo d: fcla 
borazione autonoma di gruppi 
e mdividui. delle « sane lorze 
socialvste» presenti nel -̂ Sv 
cui si fa cenno nelle tesi, non 
meno di quelle sinistra catto-
bche le quali non hanno <apu 
to rompere con l'mterclassimo 
e il nformismo demoensttano. 

II rifiuto a questa pratica 
verticistica non pu6 ounqut 
non nentrare nella logica d. 
un partito nvoluzionano come 
11 nostro. Un rifiuto j.ne nor 
e ai partiti. ma a quello che 
si sono ridotti ad essere i par 

nostro. Anzi, in modo c:amo 
roso. il rifiuto al verticsmo 
che ha portato alia scleroiiz-
zazione dei partiti sale da 
paese. dalla nbellione, d.-ha 
rabbia che si estendono ai.e 
forze sane del paese. al movi
mento operaio, alle nuove ge-
nerazioni. al movimento stu 
denteseo. 

Non ai partiti viene dunque 
rlvolto it nostro discorso imt-
tario quanto ad una lealta 

nazlonale che si presenta cen 
una fisionomia nuova e *om 
plessa, in una articolazione di 
gruppi di forze, di 'ndi/i.Ji". 
Si legge nelle tesi che .1 ccn 
fine d«Mla lulla aniiiii;>'" •» 
sta, della lotta per la demo 
crazia e JJ socialismo -orre •• 
I'interno del PSI e della DC 
E' perfettamente vero. E;isto 
no nella DC e nel PSI •lomi-
nl e gruppi che dividono It-
nostre ansie per la oace de; 
mondo, le nostre sie->it- asp) 
razioni a una societa ouova 
a una societa socialista -Sv 
no peraltro gruppi, <••<>•-i-v\ 
indlvidui che non nesc-ir.o -
^spriniere una forza iuton>> 
nia perche ancora non ' . . 'IIM 
maturato la consapevolezza 
del condizionarnento !(iro mi 
posto dall'accettazione della lo 
gica del partito, perche an 
cora non hanno saputo libe 
rarsi del peso alicnanfe dl 
quel gioco verticil'.'•<> cui si 
sono ridotti i loro partiti. Ec: 
co perche tl nostro oartito 
deve assumere in prima per 
sona il dialogo con cjuelle e 
con tutte le altre torzt* \:vi 
del paese, nfiutando la me 
diazione dei partiti. arrivat) a. 
pur o cstremo di ; -Icrtjtizza 
/.lone. Le furze reali del pae 
se noi le possiuino mountra 
re luon dei partiti, solo quan 
do si sono e si saranno hue 
rate dal condizionamento del
la logica dei partiti. Almem 
nella situazione attuale 

Alia luce di queite conside 
razioni che possouu dedursi 
d;- una riflessione delle tesi 
quale tunzione hanno gli or 
ganismi di massa e quale ten-
denza devono portarvi i com 
pagm che vi lavorano o co 
munque ne fanno parte? Una 
indicazione generate mi pare 
emerga nelle tesi dalla piu vol
te ribadita atiermazione del 
la esigenza di una sburocra-
tizzazione, della necessita che 
venga assicurata la piu lar-
ga partecipazione democrati-
ca delle masse. E' una indica
zione questa importante in 
quanto cughe nella realta di 
o^gi, nel tiorire di iniziative di 
lotta al sistema, ne! rafforzar-
si di una spiiita dal basso il 
signiticato piu profondo del 
formarsi di una democrazia di 
base, libera da verticismi con-
dizionanti e afferra in essa la 
prospettiva emblematica dello 
articolarsi dl quella dialettica 
a piu voci che e presentp 
nella concezione pluralist ica 
della societa socialista che il 
partito ha vigorosamente eta 
borato. 

E ' su questa base, alia lu
ce di queste conside razioni 
che vorrei fissare .1 mio e.='i 
me a queU'orgumsmo di mas 
sa nel quale occupo una iiiu-
desta funzione dingente, la 
ANPI. Premetto anzitutto che 
non intendo mettere in discus-
sione l'autonomia di que-to 
come di a l tn organism! di 
massa. Pero mi sembra alio 
stesso modo di alTermare con 
tutta schiettezza il nostro di
ritto, di noi comumsti, che 
operiamo in tale associazlone 
di dire la nostra parola, non 
di mdividui liberi da impe
gno politico, ma dl militanti 
delta classe operaia e del par
tito. sulla situazione dell'orga-
nismo, suite sue prospettive. 
sulle carenze, sulle possibili-
ta. Fatta questa premessa. io 
penso che il discorso vada fat
to parti re dalle affermazioni 
piu volte espresse nel parti
to. che ta concezione della via 
italiana al socialismo affonda 
le sue radici nella Resistenza, 
neU'espenenza unitaria che si 
compl nella lotta di libera-
zione. 

Questa premessa da un la
to porta in evidenza quale im-
portanza assuma, o potrebbe. 
o dovrebbe assumere, nel con
tests delle lotte attuali I'asso-
ciazione che per sua natnra si 
nchiama alia Resistenza, la 
ANPI in particolare. dall'altro 
precisa che noi vediamo nel
la Resistenza una tappa im 
portante sul cunmino del no
stro paese verso il socialismo. 
Inrine ountualizza un elemen
to determinanie sulle scelte 
che noi comumsti dobbiamo 
portare nella vita e nell'attivi-
ta dell'ANPI: la ferma convm-
zione che la Resistenza non 
e un momento conchmso del
la nostra >-tona nazionale, ma 
che contmua come idea-forza 
che si mserisce in una dialet
tica rivoluzionana destinata a 
portare l l t aha al socialismo. 
E questo r~rche la Re«--ten-
za e stata qualcusa di piu di 
lotta arrnata; e stata, alia sua 
origme. una scelta morale e 
politica: scelta di una soc.e^ 
ta nuova libera dal fascismo e 
da quello che stava dietro al 
fascismo, scelta di una socie
ta fondata su un concetto nuo
vo di dignita umana, di Uber-
ta, di democrazia. E scelta po
polare che ncostitul queU'u.n-
ta nazionale che il fascismo 
aveva infranto. Questa fu la 
unita della Resistenza: unita 
popolare di cui i CLS fjro-
no pspres«ione politica, trr*.du-
zione al vertice dell'unita di 
base. 

Ne consegue da un lato che. 
intesa la Resistenza m tal mo 
cVa, essa c attuale anche ojrjr; 
e preaentc neue .utu etie > 
moltiplicano contro e ^tnittn 
re aiitonfarif- -i»>'ia •»->>ic:.> -.? 

r'talista fondata sullo sfruHa 
monto. dall'-il'ru che !;• 
esperienza della Hesistenza 
pub e deve operare come for 
za catanz/atrice di una nuo 
v • unita tra ie diverse forze 
che si trovano sul terreno dei 
la lotta: forze dl leri e forze 
nuove che da poco hanno fat 
to irruzione sul piano della 
contestazlone. Sono forze spes 
so dlvjse da diffidenze, da con 
trasti, da polemicbe, ma che 
hanno in se una splnta uni 
taria destinata a superare con 

j trasti e polemiche: U oomu 
ue nliuto della societa attua 
le IP cui strutture sono sostan 
'lalmente le stesse dl quells 
jontro cui si scontrarono 1' 
forze della Resistenza In que 
sta direzione credo nebba ve 
nire indinzzata ''azione dei 
I'ANPI: verso la realizzazione 
di una unita nuova tra M m 
diverse; una unita che ripro 
Jiiie in uno schieramento mu 
tato la talsanga dell'unita re 
•^istenziaie popolare-nazionale 
lllora. popolare-nazionale oggi. 

Puo, in altre parole, I'ANPI 
j t tr ire, desurnendola dal suo 
oatnmonio ideale, ina piatta 
forma politica su cui si incon 
tnno forze diverse. Due con 
dizioni mi sembra comunqut 
vadano indicate come pregiu 
Jiziali per l'efficacia di que 
sta prospettiva politica. Che 
I'antifascismo sia lotta contro 
,i lascismo li og^i, non nostal-
gica commemorazione del pas 
5ato. o lotta contro I muhni 
a vento delle sparute nostal 
gie fasciste: il tascismo di og
gi e abbastanza forte per non 
consentirci deviazioni o talsi 
scopi. L'altra condizione e che 
1'appelio unitario si rivolga a 
tutte le forze disponiblll per 
la lotta contro il fascismo. 
senza preclusiom, senza pre-
-edenze. Unico criterio sia la 
reale disponibillta per uno 
schieramento di lotta nel qua 
le gli slue* n'.l che buttano le 
uova marce contro la Hera 
delle vanita dell'inaugurazione 
della Scala non danno oggi me
no di molti che a un lumino-
so passato non sanno tener 
dietro con un adeguato pre 
sente: unica discriminante, 
cioe, sia I'essere antifascist! 
oggi. non esserlo stati ieri. 

Mario Fanoli 
Segretano dell'ANPI 

provmciale di Milano 

Creare 
Vuomo 
nuovo 
costruendo 
la 
rivoluzione 

Un elemento dl novita 
emerso dal dibattito politico 
ed ideologico che precede il 
nostro XII congresso, mi pa
re debba venire sottolineato 
specie da chi, come il giorna 
lista comunista, ha un ruolo 
di punta nella • propaganda » 
della concezione del mondo 
socialista. ulterna a quella di 
cui e tmpregnata la societa 
borghese. Questo elemento con-
siste nella nuova attenzione 
che viene nvolta al ruolo del-
I'intellettuale e deH'artista. del 
« portatore di comunicazioni », 
o. come e stato definite da al
tri, del «lavoratore a livello 
delle sovrastrutture ». 

Da van interventi e risulta-
to che I'artista. nella nostra 
societa. e espropnato. col cre
scere della parcellizzazione del
la attivita umana: da u ' par
te viene condannato alia mer-
cificazione del suo Drodotto. 
dall'altra ad una sorta di pe 
renne sottoocupazione: due 
termini che coincidono, in 
quanto merrificazione si~nifi-
r» in pratica non tanto che 
11 suo prodotto circola come 
merce. quanto che viene de
terminate come una certa mer
ce. quella che serve al mer
cato; e la sottorcupazione. che 
crea in pratica un esercuo 
di nserva di mano d'opera in 
tellettuate (anche a livello ar-
tistiro, non solo tecnico). col 
rischio delta degradazione nel 
dilettantismo. e In pratica an
che un elemento di pressione 
affmch£ I'artista integrate) non 
si arrischi a produrre merce 
che non corrisponda al mer
cato ideologico della societa 

C^n-tHli?tH 
Scrtvere. dipmgere, fare mu 

sica. significa costruire pro-
dotti La condizione delfarti 

ABRONATEVI 
ALU UNITA' 

S0STENIT0RE 
ANNUO 
SEMESTRALE 

i l 

» 

30.000 
18.150 
9.400 

Abbonarsi e facile: si pud effettuare il versamento 
all'Ufficio postale con vaglia indirizzato a: I'Unita 
. Vialo Fulvio Tesli. 75 . 20100 Milano. o sul 
conto corrente postale numero 3 /5531 (alio stesso 
indirizzo); ci si pud rivolgere alia locale sezione 
comunista o agli « Amici deU'Unita ». 

•jtu e qumdi quella dei pro 
duttore. Cib nhe egli fa divie 
ne merce quando 11 Drodot 
to camnuna nella stessa dire 
zione della societa, ossia de 
gusti, delle mtenziom, degl' 
obiettivi di cui la classe ri< 
mmante lmpregna I'mtera so 
c)eta E questa direzione ten 
de a tare del prodotto d'artt 
0 del prodotto intelleitualt 
(noj tecnico) un prodotto mu 
tile: uno strumento di 'iverti 
mento di gioco intellettuale 
un esercizio di Intelligenza alie 
no dalle reali necessita e aspi 
razioni degli uornini. La pre 
3a di coscienza di questi, un 
lo porta a due lpi di reazio 
ne. queiia che condannandi 
.'attivita artistica in se (accet 
tando cioe la lneluttabilita del 
la sua inutilita sociaie). ten 
de opportunisticamente ad ab 
bandonare il proprio natnra 
le terreno di lotta. trasteren 
do esclusivamente sul camp< 
dell'azione politica immediate 
l'impegno del produttore di 
cultura. Secondo questa con 
cezione il momento in cui la 
i r te sara dl nuovo utile alio 
uomo verra dopo la costnzio 
ne dl una societa socialista 

Un'altra ipotesi e eh inve 
ce compito deH'artista sia con 
testare gusti, intenzion! ed 
obiettivi della societa borghe 
se nel proprio prodotto, calan 
dolo in un circuito alternati 
vo di classe. merciftcandosi al 
trove. Mi sembra che questa 
concezione espnma per6 soli 
una parte di realta. Non ba 
sta negare il «c gusto» borghe 
se e rivolgers) altrove. Arte 
rivoluzionana e quella che 
piomba come una bottiglia Mo 
lotov sulla struttura dominan 
te, che rlnunzia all'estetica co 
me obfettivo per cercare di 
diventare strumento della clas 
se oppressa. Ogni ricerca este 
tica, per quanto negatnee es 
sa ia, se ha come obiettivo 
I'estetica rimane al servizio 
del sistema. Ogni discorso ch( 
non sia direttamente al ser 
vizio della classe u;, -ua . pei 
quanto liberatorio possa appa 
rirn, fe obiettivamente un con 
tributo all'oppressione. Le ri 
cerche formali sono un aggior 
namento della comunicazione 
La comunicazione ha una du 
plice direzione: quando va ver 
so la innovazione dei valor-
formali, rimane al servizio de) 
la gerarchla di vaion che t 
specchio della gerarcliia .ocia-
le. In questi casi anche la 
disaporovazione dei filistei e 
un sigillo del sistema, fa par 
te di'lla sua dialettica in 
terna. 

II problema non £ tanto 
creare una a cultura altevnati 
va»: essa gia esiste, la lotta 
di classe e la cultura alterna 
tiva. II compito di un artist; 
(o comunque. di un produtto 
re di merce cultuiaie) nvolu 
zionano fe elaborare il Unguag 
?io di questa cultura. che . 
immediatamente strumento 
della lotta Gli spetta it compi
to di n prupagandare n nelta TO 
cieta la concezione del mondo 
che si oppone al sistema 
creando le « coscienze alterna 
tive » cne devono edificare la 
rivoluzione e la societa de 
futuro (sarebbe fin troppo ta 
cile citare Gramsci, a questt 
punto). La rivoluzione non c 
un momento: e un .ungo tern 
po, nel quale cresce la lotta 
crescono i processi di presa 
di coscienza della lotta, in cu< 
it lavoratore a livello sovra-
strutturale ha un ruolo di im 
portanza strategica. Forse il 
non aver valutato questo pro 
blema e alia base di molt< 
carenze e drammatici erron 

del movimento operaio mondia 
le. La creazione dell'uomo nuo
vo avviene nel momento delU 
costruzione della nvolu.:,one 
non e un processo determini 
stico che abbia luogo automa 
ticamente all'atto del rovescia 
menU) delle strutture econo 
miche della societa. 

Porsi oggi il probiema delic 
uomo nuovo signitica uscire 
dai limit) della falsa razionali 
ta del sistema: « tut to il po 
tere alia tantasia», ossia in 
durre gli uomim a non lasciar 
si incanalare nelle leggi di una 
logica del potere, aiutarli a 
scopnre la possibilita da rove 
sciare il mondo. Ma ciO si 
gntfica che in pnmo luogo i-
pnxiuttore di cultura dovra 
operare questa liberazione ir 
se. dimenticare i moduli d 
trasmissione verticali e auton 
tan deH'opera d ' ane nata nel 
ia societa divisa in classi, ipo 
tizzare nel suo lavoro l'abbat-

timento dei diaframma tra pro 
dut ton e fruiton di oultura 
e d a i t e . divenire un funziona 
n o della costruzione del luo 
mo nuovo. It « Unguaggio» ri 
voluzionario (e parlo anche 
dei nostn giornali) non puc 
e non deve reeuperare la ver-
ticalita deiie trasmissioni tra 
dizionali di comunicazioni. de 
ve abbattere o?ni diaframma 
ctic lo scpart da chi .o usa 
e chi lo fruisce; nascere in 
sieme. 

Per questo, senza dubbto 
esiste la necessita '!; uno spa 
zio, entro il quote si collochi 
no I prodotti s u m dalla con 
cezione rivoluzionana dellr-
sturia dell arte. 'Juesto sp.iz:c 
«)ggi m Italia esiste: i"ha c e a 
to la classe operaia. nel cor 
so di quasi venuemque anni 
Dalle Case del Popolo alle se 
di de) partito. dai circum one 
rai fino alle piazze dei comu 
ni democratici, esiste una ipo 
tesi di circuito alternat:vo, co
me e stato ben detto da altn. 
Ma non basta calare in es 
so parole d'ordine nvoludona 
rie, se it « metodo » della pro 
duzione di queste naroie < 
vecchio. Esse devono rervirt 
alia nascita, ad opera degli m 
teliettuali e degli artisu cht 
si sentaric veramente * lunzio 
n a n » della rivoluzione a h 
vello delle sovrastnitture. i 
miKtel'.i di trasmissione demo 
craiica. di comune invenzion 
con coloro cui e etta 1: 
comunicazione, nel quadro del 
la costnizione h ipotesi di 
condizionl sovrastnitturali d: 
una societa socialista in un 
paese industnalmente avanza 
to come 11 nostro. 

Franco Prattico 
«, della redazione di « Vie N'aove » 

Controcanale 
VOLTI K NOTIZIE - II Tele 

giornalo della sera, sulla scui 
di quello delle 13.30. va ani-
i/ia/icfoM di tolli di (jiornalt>ti 
cite rijeriscorw direttamente le 
natizte. tl un vroaresso: cost. 
tl Telegior.-iale ha un sapore 
meno anomino; if notiziario so-
mmlia meno ad un bollettino 
ufficiale. Ma .si tratta snprat-
tutto di un profiresso jormale: 
in realta. infatti, sussist? uno 
itacco ut'tto tra il Telegiornale 
e la viva realta del paese. II 
notiziario U'levisivo contimia a 
muoversi tra il Quinnale. ta 
I'remdenza del Consitilio. le 
sedi d^ali oroaiu i-sfifuzionafi. 
ma non < scende » mat tra la 
(jente. Ri/erisce a tunyo dei di 
scorsi di Saraf/at e di Humor. 
anche <iuando que*li parlano 
aali atleti olnnpiomct. ma 
if/nora movimenti di massa co-
vie nli scw;>eri contro le zone 
salanali in yrandi reijioni ila-
hane. .S'i intiressa del con-
veuno della Cdnjederazione del 
coltiratori diretti. perche si 
tratta della c Honomiana » e 
perche vi parla ancora n»a 
tolfa Rumor. Ma delle dram-
mat iche lotte che. contempora
neous nle, i lavoratorl della 
terra del Trapcnese combatto-
no. non dice nulla. 11 traoico 
precedente di Avola nun ha in-
segnato nulla In Stcilia jl 
Telegiornale va solo se si 
tratta di scpuire Alancim tra 
i terremotati ed e soprattutto 
la voce del mmtstro che ci 
la ascoltare. i>'i. i rolfi dei re-
daltori si moltiplicano; via il 
Telegiornale ha sempre il com-
plesso oovernattvo. 

* • * 
JUGOSLAVIA Ol'.Gl - Nella 

seconda puntata. dedicata al
ia descrizion? di alcum tra i 
principal! aspctti della Jugo
slavia di oggi. I'inchiesta di 
Gino iVebiolo e Gruhano Tomei 
si e fatta. ci e parso. piu ricca 
e problematica. Ci sono stati 

ofjerti. soprattutto attraverso 
testimonianze a vari livelli, 
parecchi srorci di grande in-
tercss? della realta jugoslava 

e ci bono stale Jormte parcc-
chw mluriiiazium ut puma 
mano. Si e tratluto uiuora </i 
mipresstom gvr.eiali, ma nou 
sUfM.'rlictali: anche se. ad esem 
pio. suliautoget-twne sart'tjlii-
stato utile condurre un discorso 
ptu approjonditu. QueMa vvlta. 
a dire d vero. Sehwlo del* 
uvere anche aw rtito lo^*ei^ 
stta di analizzare mjotinaztuni 
e problemi. opetando un con 
fronto tra i datt raccolti: ma 
poi. nei jalti. ha finito spe^.^o 
per condurre tl discorso nou 
<jid metleniio a confroma testi
monialize ed espem-nze diivr.iv 
raccolte tra gli jugoslavi. benst 
prendendo spesso come univo 
punto di rilerm,ento le sue 
propne cuncezinui. 

II fatto e anvhe che. nono-
slant- eerie aperture, questa 
inclnesta >ei)ue i wwli tra u 
zionali. puntan'tii suprattulln 
sulle interv.sle :n!'amezzate a 
mimagini gpneriche. invece die 
documentary la realta racion 
tandoU. Kppiire. tiou .si puo 
proprio dire che questa volta 
il maferiale scarseygias-e: 
pensiamo. ad esempio, a quel 
le immagmi sulle discussiom 
e suite asscviblee operate, che 
avreb'oero permmso agli auton 
di dara un quadro ben piu 
vivo e dcltagliato dell'auto-
Oestionc. it.', unece di essere 
adoprate per ambientare le in 
terviste o per accompagnare 
il commento dell'autore. ]o<-
sero state utdizzate come do
cument! diretti. come ti\-t di-
mottrativi d'l fun?ioiiamento 
del sistema. Ma per far que
sto. sarebbe stato necessnno 
girare quelle sequenzc a que
sto scopo. t in diretta >. e poi 
doppiarle. Anche la sequenza 
sullo spettacolodihattilo alia 
Univernitd ros.-a Carlo Marx 
— uno scorcio d: cstremo in-
teresse e allualita — avrebbe 
guadagnato notevolmente da un 
doppiaggio, sia pure sintetico 
ma fedele. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 S A P E R E 

« La nostra sa lute », a cura dl Ccrretelll c Sforzinl (ot tava 
punta ta ) 

13.00 LE PARENT1 POVERE 
« L a v ia Flamlnia », appunti sul le curlos l ta turlst lcne dl 
Alberto BODUCC) e Blanca Lia Urunorl 

13.30 TELEGIORNALE 

17.00 II. TEATRINO DEL GIOVEDI' 
• Nel Paese del I'lrlmpDU », tes to d) Glci Gan?ini Granata. 
rcgia dl Peppo Sacchl . 

17.30 TELEGIORNALE 
17.45 TELESET 
18.45 QUATTROSTAGION1 

• L*elrttrlcltA e l'agricoliiira . 
19,15 S A P E R E 

• Lo sport per tutti >. a cura dl A iu .muu. t-u- .mii d i i / : i 
p u n i a i a ) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Crotlaclic Itallane. Oegi a! I'.ir-
I nmrn tu 

20,30 TELEGIORNALE 

21.00 STASEKA FERNxVNDEL 
« Una tranqull la v i l l egg ia tura» , ses to eplsodio della serie. 
cngl ir Fernando In un nuovo runlo: quel lo d) mago. do iato 
di poieri suvrannatural) nella cura delle m a l a i i i r Natural-
menu*. e solo uno spunto per la sol ita success ione di scc-
lu-li'-. prrsumiliilitu-iue sr ip i l e come al so l im. 

22.00 RE IN HAVIERA 
l l i i cumrniar lo dl Frederic Kosslf. La TV cont inua a pre-
sen iare il breve ciclo dl opere di Itossif s e n / a alcuna nola 
o in iroduzione . e c o m i n u a a cvi tare le opere ma^giori del 
recis ia francese. II documrnlar io di s iasera ricostruiscf 
l e s i s t enza l o r m e n i a i a di l.uigt II di Havii-ra. m o n o pazzo e 
suiciria nel lago del ( a s i r l l o di Ucrga ne) 1866. 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19.00 S A P E R E 

Corso di tedesco 
21.00 TELEGIORNALE 

21.13 IL MERAVIGLIOSO MONUO DKGL1 L'CCLI.LI 
Mol le tra le te lev is ion! s iranicrc prcdi l igono i documrntari 
sulla vita degli animal i ; c alcuni di quest i progiamnii 
sunn d a w c r o affa^cinanii . Ouello d | s iasera e opera del 
re^isla spagnolo Rodriguez De La Fuenie ed * div iso In 
ire parti: nt-lla prima si narra la storia di un pernic io l to: 
nel la seconda si desrr ivono le abi iudini di a lcuni rapari: 
nella lerza v e n s o n o mostrati i vari Up) di latent una vol la 
impiegat l nel la caccia. 

22.25 ZOOM 
La ruhrlca ha In f t o ; r i m m a per s iasera un d ibat t i 'o a 
conc lus ion? del la inchies ia sul la condiz ione feminini lr ne, 
mondo e un serviz io sul l 'are* metropol i tana di Milano. 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RADIO: ore 7; 8; 
10; 12: 13; 15; 17; 20; >J 

6,30 Corso di l ingua francese 
8,30 Le canzoni de) mat l ino 

10.05 L* Radio per le SCUnlr 
I0.J5 Le ore della musica (pri

ma parte) 
10.52 Radmie le fortuna 19E9 
11.00 La nostra salute 
11.08 Le ore del la muslca ( se 

conda par(e) 
I U 0 f n a voce per vol 
12.05 Contrappunio 
13.15 La corr ida Dilettanti a l 

io sbara^iio presenfati da 
Corrado 

11.00 Trasmissioni rrelonall 
11-37 List ino It.irsa di Milano 
14.45 Z'.baldonr ital iano 
I.V45 I ni>slri success ! 
Ifi.OO . Vis io dai Kiandl, viMn 

dal rag.17/1 • rrnrramma 
per I rai;azzl 

16 30 Scusi . ha un cerone ? 
19.13 • il cur jno Gerardo . . Orl-

ginalr poli7tesco dl Enri
co Roda ( U ' puntata> 

19.30 Luna-park 
20.15 Operet le ediz lone ta*ca-

bile 
21,00 Concerto d! Sere io Men-

des e il suo complesso 
. Brazil 66 » 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 6.30, 

7.10. 8.30; 9.30; 10.30; 
11.30. 12.15: 13.30; 14.30; 
15J0; IKJ0; 17,30: 18.30; 
19.30; 22; 24 

6 00 Prima di comlnc iare 
7.35 Almanacco . L'hohby del 

Klorno 
7.13 I l i l iardino a tempo dl 

muslca 
9,10 Interludlo 

10,00 • Grandi speranze • Ro-
m a n / o dl C Dtckrns 

10.1? Caldn e freddo 
10.40 Chlamatr Roma 313). 

Conversazioni trlcfnntrhc 
del mat t ino 

I3.no La bella e U bestia 

13,35 Part i ta doppia. Prrsrn.a 
Patty P r a \ o 

14.00 J u k e - b o x 
14.15 Nov i ta discograf iche 
15.15 Soprano Mar^heri i* Ca-

rosio - Bar i tono Carlo Ta-
gl iabne 

16.35 La Uiscoteca del Rgdio-
corriere 

17,13 Pomer id iana 
17J5 Clause t 'nica 
19.00 t o cantan ir tra la folia 
19.50 Punto e v irgoia 
20.01 Fuorig ioco 
20.11 Caccia alia voce 
21.00 Italia che U \ o i a 
21.10 « Le sorel le Mate,*as«l >-

Romanzo dl A Palazzr-
schi i sesta puntata) 

22,10 U be l l s e la best ia 
22.40 A n n n m a m e n t n rnn V n n . 

zio Rotondo 
23.00 Cronacbr del Mezzoginrno 
23.10 Conrorso f N C L A per 

canzoni n u o \ e 

TERZO 
)0.00 F. Schubert - F. Mendels

sohn-Hart hnldy 
11.05 Ritratto dl autore: Ka

m i S z \ m a a o i \ s k l 
12.10 I n l v e r s ' t a Imernazionale 
12.20 V. D'Indy _ E . \ a n Doh-

nan> 1 
12 55 .%nto!o,:la di inlerpretl 
14.30 Musiche camertst iche di 

G F. Ghedinl 
15 05 K Stamitz 
15.30 Corriere del disco 
15,55 F. Schubert - i. \ a n Bee

thoven 
16.30 Musiche d oggi 
17.00 Le opinion! "dee.ll altri 
17.10 11 • mlcnano . di Ma

dame Mere 
17.20 Corso dl l ingua francese 
17.45 I - B o c c h T i n i 
I8,0t) Notiz ie del Terzo 
IS.15 «)uadranle rronnmlco 
1S,30 Muslca leggrra 
18,45 Pagina aperia 
I9,)5 Concerio di oenl sera 
20,)5 In Italia e a i l e M c r o 
20,30 • St i t te l io . . Musica di 

Giuseppe Verdi 

VI SF.GNALIAMO: « Vlsto dal crandl, v lsto dai ragazzl 
(Nar lona le ore 16). una rubrica rcal izzata e presentata da Anna 
Maria Romagnol l . che ha pre<o II via qulndlrl glornl fa >i 
fra l ia d! dibatt it l tra adult) e g iovan) su tern) 41 • t tmalita 
Oggi II t e m a e: • Che ne pensate del clnb? ». 

http://I3.no
http://dee.ll

