
PAG. 8 / ^ t T T n J t a / venerdi 24 gennaio 1969 

TRIBUNA CONGRESSUAL 
Verso il XII Con gresso del Partito comunista italiano 

Con le 
Regioni 
nuovi 
strumenti 
di potere 
dal basso 

Lungo gli ultlmi venti an-
ni della storia e della crona-
ca politlca del nostra Paese, 
dal momento In cul 11 princi
ple) della ristrutturazlone de-
mocratica dello Stato venne 
solennemente codificato nel-
la Costituzlone Repubblicana, 
si trascina lrrisolto 11 proble
m s deU'attuazione dell'ordina-
mento regionale. L'atteggia-
mento allora assunto dalle 
forze rappresentate nella 
Assemblea Costltuente non 
pub dirsi mutato nella forma 
dal 1940 ad oggi, ma nella so-
stanza, oss la nella volonta po
litlca dl reallzzare 11 decen-
tramento reglonale, abbiamo 
assistito a molte retromarce 
e a moltl colpevoll rltardl. 

Intanto, bisogna chlarire che 
1'attuazlone dell'ordlnamento 
reglonale non 6 un problema 
dl semplice razionallzzazione 
delle ormal decrepite struttu-
re dello Stato accentrato e 
accentratore, avviato alia com-
pleia sclerosl burocratlca e 
ammlnlstrativa, ma e invece 
tin problema di orlentamento 
politico fondamentale. Nella 
artlcolozione e organizzazlone 
statale l'ente regione deve cioe 
porsl c o m e un tnellminabile 
momento di democrazia, nel
la rlcerca dl sempre piu ef-
flcaci strumenti e istituti che 
awic in lno ii cittadino alia ge-
stione diretta del potere. 1 di-
fensori deH'ordinamento sta-
tale centralizzato hanno pie-
namente compreso questa 
enorme potenzialita della au-
tonumia reglonale, e perclb 
no hanno ostacolato e rinvia-
to lattuazione. La battaglla 
si avvla ora alia sua fase riso-
lutiva. Bisogna quindi che le 
forze autenucamente regiona-
liste trovino un nuovo slan-
cio e una nuova compattezza 
per imporre questa svolta po-
litica sul terreno della strut-
tura dello Stato . 

Occorre, l n s o m m a , « recupe-
rare> 11 problema reglonale 
al suo signil icato politico. Per 
questo, prima dl tutto 6 ne-
cessario porsl e sciogllere al-
cuni lnterrogatlvi. C'e un ve-
ro ed e l i icace impulso reglo-
nalistico, a l di Ik di una vo-
cazione teoricamenle concla-
mata? CI sono , sul terreno 
dell ' impegno e della lotta quo-
tidiani, forze politiche declse 
a riproporlo ed imporlo, te-
nendo s o t t o presslone senza 
tregutt la parte lncerta — ep-
pure dirigente — della classe 
politica? C'e stato uno sforzo 
di « volgarizzare > a Uvello dl 
base, e quindi dl mas3a, il 
signiflcato dell'ordinamento 
regionale? Le risposte sono 
purtroppo parzialmente o to-
talmente negative. 

Dn impulso c'e, seppure sog-
getto a flussi e rlflussi secon-
d o le contingenze. CI sono le 
forze politiche qualificate non 
da ora in senso regionalista, 
ma spesso incapacl di svilup-
pare concretamente una Unea 
conseguente e coerente di po
litica regionalistica, e di inv 
pegnare s enamente , di fronte 
al Parlamento e di fronte al 
Paase soprattutto, la classe gr> 
vernativa non so lo al rlspelto 
delle scadenze e deJ program-
mi concordati, m a in primo 
luogo al rispetto del dettato 
costituzionale. C'e stata, an-
che da parte delle forze auten-
ticamente regionaliste, la taci-
ta rassegnazione ad accettsre 
la marcia regionalistica secon-
do il ntrrio olando e evasivo, 
imposto daila DC. A questo, 
alia suggesUone che l'attuazio-
ne dell'ordinamento regiona
le possa e debba essere una 
graziosa concessione della DC, 
e che pertanto ad essa sola 
compete definiroe i tempi e 
i modi , occorre sottrarsi. 

Sorge c ioe 1'esigenza dl su-
scitare e mobilitare una va-
Bta e cosciente nvendicazio-
ne popolare, filtrate attraver-
s o una chiara elaborazione 
politica del problema. Ma co
m e collegare 1'elaboraKone po
litica che lo schieramento dl 
sinistra porta avanti con la 
azione politica che si preten-
de dalle masse popolan , se 
prima non s i raggmngono del 
punti fermi, inequivocabili? II 
discorso che dobbiamo fa
re non p u 6 prescindere da 
queste conslderaziom, che 
stanno a monte di ogni ulte-
riore impegno e sforzo rer 
l'affemiazione della battaglla 
regionalista. E ' un discorso 
t o l t o a chianre a l l 'mtemo 
del lo s te s so schieramento di 
sinistra l'effettivo valore. il 
grado di p n o n t a che si ln-
tende attribuire e nconoscere 
aU'ordinamento regionale nel 
quadro di una globaie revlsio-
ne delle strutture sulle qua
il oggi fe fondato e si regge 
il potere in Italia e, in ulti
ma analisi, nel quadro della 
traslormazione in senso so
cial ists della societa. 

Si introduce qui, obblig&to-
namente . una nt less ione aulo-
cnt i ca per lo schieramento 
di sinistra. II problema regio
nale non e stato ne, in larga 
rmsura, oggi e un proo'.ema 
realrnenie sentito alia base .E" 
st&to es tremamente carente 
tutto il processo di « vclgariz-
zazione» e di sensibiluzazlo-
ne, a livello di massa, dello 
istituto regionale. E" in defl-
nitiva, n m a s t o un problema 
di una parte dello s tesso no-
•tro schieramento. Suli'altro 

fronte, Invece, si fe almeno ten 
tato di portare contro le re 
giuni argomemaziom iacilinen 
te comprensibili , in certo sen 
so di massa, sla mutuando 
dal vecchio clima retorico-ri-
sorgimentale lo slogan della 
irreparabile «frantuma/ione 
dell'unita nazlonalo», sia fa 
cendo appello alia nebulosa e 
approssimativa tesl dell'enor 
m e costo finanziario dell'ordi 
namento reglonale. Grossola 
ne e ridlcole quanto si vo 
glla, queste argomenta/ionl 
sembrano comunque aver fat-
to presa su larghl strati di nt-
tadlni, benchd politieamente 
non conservatorl e rc-trlvi Co 
sicche, mentre c'e, e si pub 
rllevare, una spinta dai bas
so — sia pure modesra per la 
modestia delle forze che la 
ispirano — conlrurla all'.ittua-
zione deU'ordinamento regio
nale, non c'e un'analoga spin 
ta che dovrebbe avere ben al-
tro slnncio e ben altra dlmen-
slone a favore 

Nemmeno c'k stata coordl-
nazione nella impostazione e 
conduzlone dl una coerente 11-
nea dl politica regionallstica 
all'lnterno dello schipramento 
dl sinistra - la battaglla, quan-
do c'e stata si k artlcolata In 
eplsodi framnientari. Occorre 
invece elaborare serlamente, 
in un contesto ben preclso dl 
forze disponiblh alia sinistra, 
una plattaforma comune dl 
lotta e trasmettere l<« densa 
volonta di reali/zare le re^io 
ni alia piii larga massa p<>s 
sibile di cittudim. AUe test 
degll awersarl bisognera cun 
trapporre altrettanti chiari ed 
efficacl argomenti. sottohnean 
do che 11 problema e e rima-
ne esclusivamente politico e 
che. una volta attuate le re
gioni, la classe dominante sa 
ra da esse chtamata a breve 
termine a pagare un prezzo 
politico all'tntera collettivita 
nazlonale. 

Questo orientamcnto, se va 
Udo, conduce innanzi tutto a 
preclsare cosa debbano esse 
re le regioni e cosa, invece, 
non debbano essere. una seel 
ta dl democrazia politica e po 
polare; una riforma politica 
di fondo, non una riforma 
tecnica di superficie. Deve in 
somma diventare chiaro che 
con le Regioni si creano nuo
vi livelll decisional! autonorni 
plu vicini alia volonta popo
lare, strumenti , sia pure lm-
perfetti ancora, di gestione di
retta del potere dal basso, e 
pertanto piu sensiblli — In 
ogni campo e speclalmente in 
quello economico per la capa 
cita di programmare e attua-
re le proprie eslgenze e l pro-
pri fabbisogni — agli Interes-
si della collettivita. 

Renato Pollini 
Smdaco di Grosseto 

de) Comitato Regionale Toscano 

Misurarsi 
con i 
problemi 
moderni 
dell'agri-
coltura 

L'opposizlone alia razlonallz
zazione capitalism deU'econo-
mia ha avuto un poderoso svl-
luppo anche nelle campagne. 
Nel corso del 1968, in seguito 
alia csduta del reddito conia-
dino dovuta all'attuazione del 
regolamenti comunitari e al-
l'integrazlone dei mercati agri-
coil, le nostre campagne so
n o state protagonist e di bat-
taglie articolate sul problemi 
generall dello sviluppo econo
mico, con la partecipazione 
umtaria dj tutte le compo
nent! del movimento conta-
dino. On grande sforzo e sta
to compiuto per uscire dal 
se t tona l i smo e dalla pura ri-
vendlcazione corporativa. La 
unita realizzata nel corso del 
le lotte ha permesso la na-
sclta di nuove forme di par
tecipazione e gestione conta-
dina delle lotte: i centn per 
lo s\nluppo delle forme asso
ciative. le associazioni del pro 
duttorl. 

Dobbiamo constatare perb 
che i contadini hanno lottato 
niOito tiu-L cunquistuio tuicurd 
poco Lotte giuste che sono 
servite a mettere in ens i i. 
patemalismo del ccntro sini
stra. ma non hanno ancora 
avuto uno sbocco politico po-
sitivo Le que^tioni del pote
re e del'a presenza contadi-
na nella societa sono ancora 
da nsolvere D3 qui occorre 
partire per comprendere co
me in questi mesi il p3rti-
to , nspondendo a sollecnazio-
ni e s teme , abbia finito per n-
durre il rapj.x>rto col n u m 
mento studenie^eo in term.ni 
di ir.cor.tro e di unita operai 
e studenti. Questo almeno in 
molte sue istanze. Sollecua-
zioni estremiste possono fa
re perdere di \1s1a il quadro 
degli schieramenti e de: cxny.e 
gamenli sociali che si deio-
no stabihre attorno alia c.as-
se operaia e snaturare la po
litica delle alleanze e la iun 
zione nvoluzionana assejna-
ta al movimento eontamno e 
ai cetl medl In generale La 
lotta per il social ismo ron 
pub prescindere dalla presen-
za e partecipazione unitana 
del contadini e del ceto me
dio, aUnmenU cornamo U rt. 

schio dl alterare la politica del 
le alleanze e mutilare tutto 
U movimento. 

Del resto, la conqulsta di 
un diverso tipo di sviluppo, 
alternativo all'attuale. nella 
provlncia dl Forll si pone in 
termini di rinnovamento del-
l'agricoltura e di partecipazio-

ne contadina Le tesi indlca-
no che la riforma agiana, per 
il snperamento di strutture 
precapit.iliste deve essere la 
prima riforma da attuare Ue 
ninteso una riforma che non 
si esaurisca nella terra ul con 
tadim in un nuovo tipo dl 
pruprieia, ma abbia le capi 
era di rompere vecchi rap 
portl e equilibri e conquista 
re una estcsa presenza conta
dina nella societa Non In tut-
ti 1 momenti la riforma agra 
ria si 6 posta nello stesso mo 
do Dobbiamo coglieic 'utte 
le modificaziom clie sono in 
terveiiiite nella societa per 
urncrhire di nuovi contenuti 
la nostra politica di nlcjrma 

La modlflcazic"e pl(i tlpica, 
ass ieme ai rapid) niutainenti 
strutturali e produttiv; ilia 
composizlone mutevr)le della 
popolazione attiva fc la <(»' 
scente inlernii/ionali//a/i'»'ie 
deU'econornia naliana l..i po 
lltica comunit.ina di sostp 
gno del pre// i «> interventi nui 
mercati, rhe SJ e dmios'rata 
rovlnosa, doveva eornuruiue 
perinettere e coprire il ' os 'o 
dei processi di integra/ione e 
lusione dei gruppi industrm 
li c tinan/iari europei Cosi 
come ierj l'at'ricoltura uveva 
sostenuto II peso dello svilup 
po industr ia l , oziii essa s( p 
porta quello deU'mtegrizione 
dei monupoli Le stesse pro 
I)nsU' th ra/ionali7/a/ione del 
b'liocrati del MEC rlspondono 
a questa le^ge. per non par 
lare dei rapporti eommercia 
11 e di scarnbio tra paesi in
dustrial! e paesi sottosvilup 
pan « di come le for/e del 
capitale industriale approfitti-
no del diverso grado di svl 
luppo dl questi paesi per vol 
gere a loro favore nil scambl 
commercial! Quante volte ab 
biamo venficato come massic-
ce importazioni di prodottl 
agrlcoli, in camblo dei manu 
fatti dell' industna. abbiano 
prodotto il crollo del prezzi, 
lunghe crisi nel mercati agri-
coll e la costernazione dei con 
tadlni Mentre il MEC Incal-
za e Mansholt ipotizza un ve-
ro saito df quatita che do
vrebbe realizzarsi nelle cam 
pagne nei prossimi annl. di 
venta sempre piii difficile in 
snrire nelle strutture di que
sta societa 1 milloni dl conta
dini che la cacciata dalla ter
ra rende dispontbili. 

L'a/ieiuln contadina isolata, 
11 contadmo tradizionale non 
ci stanno piii nel sistema e 
sono un freno alia sua espan-
sione capitalista. Da questo 
nascono le tension) nelle cam
pagne e le spinte a cambiare 
I processi di razlonallzzazio
ne capitalista chitidono ogni 
prospettiva a milloni dl conta
dini. L'intervento nelle strut
ture per grandi a unita dl pro-
duzione n, pub far progre 
dire le tecmche produttive, 
ma avremo sempre una agri-
coltura socialmente impoveri-
ta dalla mancanza dell'uomo 
e sempre piii subordinata al 
monopoll Nol non p o s s h m o 
solo condannare il piano Man
sholt. dobbiamo nconoscere 
che e s so nasce da una agri-
coltura arretrata che non tie-
ne il passo con lo sviluppo 
della societa Con questa real-
ta fatta dl produttivita, costi 
e pre/zi terniche produttive. 
dimensionl nziendali, specia-
lizzazione, dobbiamo misurar-
cl anche noi, offrendo una va-
lida proposta alternativa 

Occorre uscire dalla dentin-
cia e da un tipo di lotta ar 
retrata rispetto ad una realta 
in contmua evoluzione. Sia-
mo in una situazione in cui 
aumentano gli squilibri e si 
aggrava 11 divario nello svi
luppo produttivo deH'agricol-
tura rispetto all 'mdustna. Le 
principali cause di cib van-
no ncercate nella diversita dei 
mezzi di mvestimento (per un 
lavora'ore occupato nell'indu-
stria si impiegano f>0 90 mi-
lioni e solo 3-4 milioni per 
un lavoratore della terra), nel-
l'enorme divario del grado di 
socializzazione dei due proces
si oroduttivi, e nei divcrsi 
rapporti con il mercato Men 
tre l'mdustria ha una alret-
ta penetrazione nel mercato 
(quando non controlla le stes-
se catene distributive), l'agri
coltura, per quasi tutti 1 be 
ni prodotti, deve passare dal
la manipola7ione. trasforma-
zlone e conservazione della 
industna. per cui il suo com-
pito e limitato alia prima fa 
se della produzione del bene 
alimentare che prima di arrt-
\are al consume, compie un 
lungo n c l o diretto e sfrutta 
to dall'industria. La produzio
ne agncola . per il suo rarat-
tere spontaneo e disorganiz-
zato, quasi sempre non fe re-
golata alia domanda, per cui 
diventano semprp piii frequen 
ti t surplus, dilatati dal so-
stesmo dei prezzi. chp non si 
nesce a vendere. 

Di tronte a questi fenome-
ni si ritorna a proporre 11 ri-
tornello dell'efficienza e pro-
rlii'tntt^ 1 razionahzzaton 
puntano ad una agrieoltura 
d o \ e sempre meno pesino il 
fat tore uomo e il fat tore ter
ra. una acncoHura che ab-
bandona I'uomo e le terre me
no fertill e si concentra in 
grandi unita di produzione a 
specializza2iorie settonale, con 
largo imp.eco della tcrnicn e 
della chim'ca Si arnva ad 
ipot:zzare una nsncoltura sen
za contadini. 

Emr".enz.i e produttivita, r.e 
gli attuali rapporti, non pa 
rant.scono un guisto redd.to 
u -onr-ifl ni E no*o come gli 

inve^timenti contadini per fa 
re frutteti. o altre colture sj>e 
ciahzzate. si s'ano risolti qua 
si esclusivamente a van'ag-
gio dei;li speculatori e del pro-
fitto . 

Quando parliamo dl rifor
ma agrana, non mtendiamo 
solo la terra, ma parliamo 
dal. esi?enza di una gestione 
contadina deli industna che 
trasforma le bietole. la frut-
ta. la c a m e , il latte, Tuva, ecc 
Basta con la separazione dei 
l'agricoltura dall'industria di 
traMormazione. II processo 
produttivo deve saldarsl in 
un unico ciclo che tndustna-
lizzl l'agricoltura e abbia per 
protagonist! i contadini Cosl 
si affronta e risolve un pro
blema di potere reale del con
tadini. L'lndustria punta inve
ce, col contratti di coltivazio-
ne, ad una integr.izione del 
produtton cho fen^ono ae-

classati in lavoratorl a doml-
cilio La mtruttura/ lone che 
noi auspichiamo non deve 
comportare I'alto costo socia 
le che ll piano Mansholt ta 
pagare ai contadini Dopo lo 
svuotamento dei poteri rfletti-
vi e I processi di integrazio-
ne anche il potere del conta
dini che e sempre stato plu 
apparente che reale, ha subi-
to un processo di logoramen-
to Le decisloni di politica 
agrarla sono sempre piu sot-
tratte a) poteri eletiivi, a tut-
ti I livelli, e alie rap,irt>sen 
tan/e anche coniadine ''osi 
come avviene in alMi settori 
anche nelle campagne, e non 
solo in esse , devono costruir-
si forme di poiere nuovo, di 
reftamente collegate alia real
ta funtfidtna Dovranno modi 
licarsi 1 rapporti contadini-
Kni* di -Sviluppo o Ispetto-
tau A. ortiM'ssi, dl svuotamen 
to degli Enti di Sviluppo de 
vt' rontrapporsi un aumento 
dclii- luii7ioni (_• d o puteri di 
questi (d in t to di esproprio, 
i i i i ics i / iune flt'i plain di valo-
ri /za/ ione nei confront! aegll 
at;rari, piani zonal!) e ll oro 
itiTcnttameiUo m countati ci) 
munali e di zona a diretto 
contatto coi contadini 

Nei prossimi mesi. per Oa 
re uno sbocco ai problemi 
contadini, dovra svilupparsi 
un forte movinien'o di Confe 
ren/e agrarie comiinall a dl 
zona non solo per un esa 
me ast ratio dei fenonieni s o 
cio economic!, ma per tfter-
minare un cambiamento di 
rotta negli investimenti. per 
elaborare 1 ptani /onuli e s o 
prattutto per dellneare una 
politicu agrana regionale 
in previsione della istitu 
zione delle Regione a sta-
tuto normale Le conlerenze 
agrarie non devono fermarsi 
alia pura elaborazione di ao 
cumentl o programmi. Esse 
devono servire come centn dl 
potere contadino istituito a 
tuttl 1 livelli e con larghi po
teri di iniziativa e di decisio-
ne contadina. La loro istitu-
zionalizzazicne nasce lallVsi-
genza dl potere e di c m o -
crazia presentfe nelle campa 
gne AUe conference agrarie 
che dovranno ^fociare in una 
conferenza naztonale dell'agri
eoltura, not guardiamo con lo 
ammo di chi s ente il bisogno 
di nconquistare aM'agncoMu 
ra un ruolo primario e alle 
masse contadine maggiore giu 
stizia e llbertii, 

Nello Bondi 
del Co'intato Federate di Forll 

Una 
esperienza 
di 
« contesta-
zione * 
meridio-
nalista 

« 600 abitanti, quasi tutti col-
tlvatori diretti. stanchi di es
sere presi in giro con promes 
se che non fomiscono 11 pa 
ne quotidianr chiedono acqua 
in tutte le case. luce elettrl-
ca nelle stnide, una scuola per 
1 loro hgli, un officio posta-
le, un distaccamento anagra 
fico, un posto di pronto soc-
corso, la raccolta delle im-
mondizie, un gabinetto pubbli-
co, chiedono almeno di poter 
raccogliere la legna, chiedo
no insomma dj poter vivere 
civilmente » (da un volantmo 
del Conntato Studentesco per 
Borboruso). 

Ecco Borboruso, tn Cala
bria Nei giorni scorsi tutu 
1 suoi abitanti sono scesi dal
le falde della Sila a Cosenza 
per * mostrare » nelle piu 1m 
portanti strade cittadine la 
condizione di ternbile e in 
tollerabile arretratezza in cul 
ver»a il loro borgo Contadi
ni costretti a strappare dal
la loro poca terra 1 mezzi m-
dispensabill per il puro so-
stentamento fisico. mentre 
gran parte della montagna vie-
ne complelamente abb3ndona-
ta a se stessa dall'incuna e 
dalla precisa volonta di qual-
che grosso proprietario terrie-
ro, bambini denutnti ai quali 
cadono i dentl all'eLa di ^ 4 
annl e che devono cammina-
re per piu di due ore per 
giungere alia scuola media 
< dell obbhsjo B, vecchi che de
vono percorrere a piedi 26 
chilometri per nscuotere la 
misera pensioner tutti erano 
a manifestare. 

Qualcuno potrebbe dire che 
Borboruso e un caso isolato, 
« hmite» , un prodotto inevi 
labile del decadimento della 
montagna Cosi non e. Per-
che quando i contadini, le 
donne, 1 bamb.ni di Borboru
so, ins'.eme agli studenti co-
sent im, attraversando u corso 
Telesio di Cosenza Vecchia, 
gr.davano «Borboruso e an
che qui » non facevano altro 
che constatare la realta di 
20 ouo c.ttau.iii cosenuni ct\e 
abnano nei tuguri, nei bas
al, attanagnati dalla misena 
piu disperata, costretti a vive
re in 6-7 in pochi metn qua-
drati nella piu completa pro-
miscu.ta senza i piu elemen-
tari servlzl del vivere civile, 
e hanno voluto sottolineare 
che la loro lotta valicava l 
confinl del loro borgo e ab-
bracclava tuttl gli sfruttatl, 1 
dlseredati della Calabria. Bor
boruso diventava un simbolo. 
Porche centinaia sono i co-
muni della Calabria in situa-

zioni piii o meno analoghe. E 
non e un caso ct^a in questi 
ultlmi giorni un altro comu 
ne, Gnsol ia , sulla « dorata » 
costa tirreniea e s( eso in scio 
pero generale per protesta-
re contro lo staio di indigen 
za e miseria in cui si trova 
Borboruso non e quindi 11 re-
taggio di un passato ormai 
lontano, ma la sua arre'ratez-
za e parte Jntegrante e fon
damentale dello « sviluppo n 
portato avanti in questi vent! 
annl dl politica governativa 
ne) Me/7oglorno. 

In Calabria questa politica 
na ingrassato la borghpsia con 
11 manten imf i to della rendi 
ta parassitaria, con i mlliar-
di dello Stato dati come con
tribute con il tumultuoso svi 
luppo della specula/ione edi 
lizla, e ha prodotto einigra 
zione, abhandono. de'/r.ida/io 
ne, isole dl « sviltipio » al cui 
lnterno non solo permango 
no ma si estcrulono /one di 
poverta e misoria rul ibili 

Verso fenonieni <ome Bor 
boruso, quindi. non si pub 
avere un atteggtamento dl 
« sol idaneta tantatevole » ma 
e n< (essaria una lotta che 
< olpisca nel cuore le struttu
re che lo hanno prodotto E 
di questo si sono resi conto 
pienamente gli studenti (dai 

cattolici ai coinunisti) del 
« Conntato per Borgoruso ». i 
quali hanno individuato 1 ter
mini classisti del problema e 
hanno deciso di esse ie in p n 
ma fila nella orgam/za/ ione 
e nello sviluppo della lotta 
E pel questo i ioriiuiuvi t- cii 
ventato un fatto di battaglla 
politica che ha interessato 
una intera citta f'utn 1'az.o 
ne degli studenti (volantim e 
cartelloni davanti alle Chiese 
assemblee fra gli o v - 1 f> lili 
e delle poche fabbnche esi 
stentl contatti fun > / , ) n » n ' r 

cianti e gli impiegati. propa
ganda m tuti 1 rioni popo
l a n ) era tesa, appunto, a far 
comprendere che dietro le sfa-
villanti ve tnne del corso, al 
di la dei tentativi del centro 
sinistra dl presentare la Cala
bria ormai avviata sulla stra-
da della nsoluzione dei suoi 
fondametah problemi, c'e 
una realta drammatiea e ama-
ra di cui occorre prendere 
coscienza. 

I.a citta non poteva non re-
stare colpita e pensosa di 
fronte alia protesta In que
sto clima di tensione, anche 
morale, la « Co.sen/a bene » e 
la gohardia qualunquista e fl-
lo tascistu, preparavano l'aper-
turu della -stagione teatrale al 
« R e n d a n o » c la festa della 
matnco la . 11 «Hendano» e 
servito in questi anni solo da 
specchio alle sfilate delle im-
pelliciate e ingioiellate signo-
re della borghesia cosentina, 
e stato solo un altro strumen-
to del sottogoverno dc pri-
vo di qualsiasi funzione cul-
turale. 

II contrasto fni Borboruso 
da una parte e »h sprechi del
la borghesia e il qualunqui-
s m o goliardico dull altra era 
troppo evidente e stridente. 
In una citta che poche ore 
prima aveva visto esplodere 
il dramma della misena , del 
piu spietato sfruttamento non 
potevano essere pennes se fe-
ste e ostentaziom di un lus-
s o « mostruoso ». Contestazio-
ne, quindi. E qui questa paro-
la ha assunto c h i a n e deflniti 
sigmficali di lotta di classe. Lo 
lmpedimento della manifesta-
zione goliardica. ia p,.i .^i a. 
i poniodori e le nova alle si 
gnore impellicciate e ai loro 
accompagnaton ^ - T i n o 11 
provinciale umiormarsi ad 
una moda, ma erano il pri
mo, elementare, istmtivo m o 
to di reazione. anche morale, 
contro un sistema di oppres 
s ione e di sr~ >tr in Tito che 
in modo cosl drammatico si 
era manile->.aU» e n m.t.ena 
lizzato n con Borboruso. La 
rabbia dei giornali borghes. 
contro 1 giovam cattolici er 1 
il segno tan"i'vle che la con 
testazione aveva colpito nel 
punto giusto. La reazione e 
la montatura poliziesohe che 
sono se^u'te ai fatti dimostra 
no la volonta di voler colpi 
re ad 0 :̂11 costo 1 p t . m r b a 
tori « della tranquilla e ordi-
nata citta ». 

In Calabria la contestazio-
ne non evade, dunque, dalla 
realta per nfugiarsi nelle 
astrattPZ'e c nt .. •., uria.-io 
ni, ma mve^te. seppure anco
ra in modo istmtivo e con 
nan piena coscienza della du 
rezza do.'.o scontro, le con-
traddizioni fondamentali di 
questa societa mendionale , la 
condizione coloruale della re
gione. Certo 1 problemi dello 
allargamento delle forze in lot
ta, del l i cor-1'* * "> ;• ̂ "a 
della macgioranza dei lavora-
t o n , dell indicazione di chia-
n e precisi obiettivi, sono gia 
presenti e ancor di piu do
vranno es^serlo nel pensiero 
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Abbonarsi k facile: s! pu6 
effelluare il versamento al-
I'Ufficlo posta le con vaglla 
Indlrlzzato a: I'Unita - Via 
le Fulvio Tesll, 75 - 20100 
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poslale numero 3/5531 (alio 
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e nell'azione degli studenti co-
sentini. 

Cosenza era una citta qua
si tranquilla D-c'ro questa 
sua apparente tranqu '.'.ta si 
nascondevano profonde lacera-
zlonl, gravi contraddizioni si 
approfondivano. Ora qualco-
sa comincia a uscir fuori. La 
povera gente torna in piazza 
La stagione delle ubnacature 
ministerial! sta per finire. II 
vento della lotta degli sfrut-
tati torna a spirare. I conta 
i ini di Bo'boniso . gli operai 
e le forze sane della citta. gli 
studenti devono formare un 
unico fronte contro J'attuale 
condizione del Me/zogiorno 
La seconda ondata di lotta 
mendionalista dovra sempre 
di piii irrobustlrsi e allargar-
si Non e tempo di aspettare 
Agire con la consapevolezza 
della durezza dello scontro e 
deila posta in eioco, con la 
Intel!; »> n/a dei r!voln-/'onari 
e 1) complto del momento 

Franco Ambrogio 
della Federazioeie di Cosenza 

La 
democrazia 
interna 
si 
sviluppa 
nella 
chia rezza 

Durante I attuaJe Oibattito 
precongressuale ed in quello 
precedente, sugli avvenimen 
ti cecoslovacchi, piu msisten 
temente che in altre occas io 
ni, e stata rilevata la neces 
sua di una maggiore chiarez-
za in tutti 1 compagm sulla 
Unea del nostro partito. Mol
tl sono 1 quesiti che dobbia
mo affrontare per raggiunge-
re questo obiettivo. 

Mi pare etie le risuluzionj, 
1 documenti uificiali del no
stro partito subiscano effetti-
vamente una troppo ampia va 
rieta di Interpretazioni In 
una ceria misura pub essere 
che le nsoitizjoni stesse non 
siano sufficientemente chlare, 
ma soprattutto sono lette sol 
tanto da un nstretto n u m e 
ro di compagm e anche quan 
do sono oggeito di attenzio 
ne, si tratta spesso d; una 
lettura atfrettata, superlicia 
le. Inoltre 1 singoli dingenti, 
parlando in riumom e coml-
zi, scrivendo articoli, dando in 
terviste, trattano poi questi 
argomenti con sfumature di
verse e anche questo, in cer-
tl limitl, e inevitabile. Grave 
e quando queste sfumature 
sono tali da dar luogo a gra 
vl equivoci, che alia base, 
conducono addinttura ad er
ror! di carattere politico o a 
vere e proprie dlstorsionl di 
carattere ideologico. 

Certamente non sta scritto 
In nessun atto uffic.aie del 
partito che la via itahana al 
social ismo 6 una via pariamen 
tanstica, ne che sara stcura 
menu- u\i \m~&, ne che terra 
conto degli mteressi di tutte 
le classi sociali, ne che sara 
basata su qualsiasi alieanza, 
ne che e qualcosa di be l le 
fatto, concluso, defimto in 
ogni aspetto, o part. co. are, 
come se le forze politiche ay-
versane non esistessero, co
me se non ci fosse alcun pe 
rico'.i nei loro intenti. Eppu-
re, Interpretazioni di questo 
tipo si odono ne'.l^ nostre fi
le, anche se in questo pro^et-
:o di tesi che st .amo discuten 
do ci sono defmizioni piu pre 
cise che nel passato. E que
ste interpretazioni, a loro vol
ta, suscitano la cnt ica piu 
aspra da r a r ' e di a l t n com 
pagni che, spesso altrettanto 
scarsamente mformati sulla 
linea uff:cia't' i - f ^ ' - n n '^ie 
ad esse . 

A me sembra che per supe-
rare questa lnsufficiente chia 
rezza, oltre all'esigenza di una 
esposizione orale e scnt ta 
molto chiara — con esclusio-
ne dei lmguaggi ermetici 
0 sibilhni — da parte di chi 
parla o s e n v e in veste di di
rigente, sia soprattutto neces 
bana una costante venfica di 
come le cose dette o scnt te 
siano state mterpretate, mten 
sif'.cando il dibattito in temo 
a tutti 1 livelli e propno con 
il preciso scopo di attuare 
questa contmua venfica, di 
apprendere gli eventuah equi 
\ oc i creatisi, gh erron com-
messi nelle formulazioni. 

Ogni articolo, ogm discorso 
che non >.a suff.c:entemen:e 
chiaro, ha r-"Obab;imen:e alia 
sua base qaa'.che i i w - i :en 
denza errata, se non altro 13 
preocedpaz one di essere e--n;i 
cut che porta al dire e non 
dire, i . i^r.ii . io dublji ed ecjui 
voci. Sulla nostra stampa cib 
si venfica anche quando no-
tizte important! vengono sot-
tovalutate, quando manca la 
contmuita nell'mformazione, e 
quando viene alterata la pro-
porzione di importanza nella 
descnzione degli aweniment l , 
nell'esame dei fatti. nell espo
sizione delle posizioni assunte. 

Molte interpretazioni errate 
potrebbero essere evitate se , 
quando la direzione adotta 
una linea, una decislone, 
1 compagm avessero modo di 
essere informaU sufficiente
mente sul k come » questa li
nea, questa decisione e nata, 
cioe attraverso quale dibatti
to, quale confronto e quale 

prevalenza di opimonl. Questo 
non rlsulta certamente con 
sufficiente chiarezza dai re 
soconti dei lavori del Co
nntato cemraie o di altri or 
ganismi dingenti . e non credo 
sohar.to per mancanza di spa 
zlo sull'Unita, ma piuttosto 
per un linguaggio la cui com 
prensione e privllegio di po 
chi lniziati cioe di coloro che 
conoscono etfenivirnenip le 
posizioni dei singoli, il sen
so di certe polemiche che e 
logico esistano, ma che per 
tutta la massa dei compa
gm risultano arcane Sarebbe 
importante anche sapere in 
quale misura certe posizioni 
denvano da esigenze della ba
se, delle masse o magan in 
quale misura sono dettate 
dall'intento di opporsi (e an
che questo certamente deve 
poter avvenire) a posizioni 
emerse nel partito, e verso 
le quali si e ntenuto di an-
dare in un certo senso con
tro corrente. 

Cerco di spiegarmi con 
qualche esempio concreto. Se 
nel dibattito sugh avvenimen-
ti cecoslovacchi, c'e stata tan 
ta diversita di giudizi sulla 
linea adottata dalla Direzione 
io che in questa specifica si
tuazione l'ho pienamente con-
divisa il 21 agosto, devo chie-
dermi perche c'e stata tanta 
confusione. In questo sforzo 
ho dovuto nflettere su molte 
altre questiom. Per esempio 
anche su come la Unea espres-
sa il 21 agosto e stata porta-
ta avanti, praticamente consi-
derando «normalizzata» la 
situazione attuale in Ceco-
slovacchia, mentre a me pa
re tutto fuor che normale sot-
to un'infinita di aspetti e mol
to, propno molto piii perico-
losa di quanto potesse esser-
lo dal gennaio all'agosto scor-
so L'adesione popolare al 
PCC che era maturata e si 
era efficacemente dimostrata 
e in aperta c n s i . GU episodi 
successivi all'agosto hanno re-
so possibili mgiuste umilia-
zioni, disperazione e scetti-
cismo in coloro che prima 
erano entusiasti; e s e anche 
ei saranno stati dei npensa-
menti in se stessi utili essi 
sono uvvenuti in condiziom ta 
li da renderli ormai inutili o 
quasi E non si pub conside-
rare che la situazione cecoslo 
vacca non abbia avuto conse-
guenze s e n e in tutto il movi
mento comunista ed mtema-
zionale, il nostro partito com
preso Fino a che punto so
no andate avanti le analisi 
che ci s iamo proposti di fa
re sul le cause degli avveni-
nimenti cecoslovacchi? 

Un altro esempio che richie-
derebbe molto spazio ma che 
cercherb di indicare succinta-
mente. il movimento giovani
le comunista e in subbugho, 
cerca nuove torme di vita ed 
il partito segue questo dibat
tito in forma intensa, ma non 
chiara. E non puo essere chia
ra perche chiara non e la 
nostra posizione verso il movi
mento giovanile in generale, 
studentesco e operaio A me 
sembra che si sottovaluti in ge
nerale il fermento, che pure 
si e manifestato in tante lot
te, nella parte giovanile ope
raia one turn ci renuiamo au 
bastanza conto che non ba-
sta dire che il movimento con 
tes tano non e legato ad una 
condizione dl eta. ma di sen 
sibilita piu acuta aile specili 
che attuali coniraddizioni del 
la nostra socieia ed alle sue 
prospettive (ma neanche q u e 
sto si dice sempre) . 

Perche il movimento, giova
nile, studentesco ed operaio, 
o almeno ll suo settore di 
avanguardia, nfiuta o dlffida 
di tutti 1 partiti, U nostro 
compreso? Non sara anche pei 
questa uisulliciente chiarezza 
di posizioni, per l'tncapaaia 
nostra di mterpretare la si 
tuazione maturata nella nostra 
societa capitalistic^ e nel m o 
vimento lnternazionale nvolu 
zionano? 1 ritardi, 11 trovar 
si d; fronte ad esplosiom non 
pr*iviste. ad incomprensioni. a 
«s imboh a e forme di orga 
nizzazione che ci sono estra 
i-ei.a ohe eosa sono dovuti? Aa 
atteggiamenti paternalistic!, a 
pretese di essere allavanguar 
dia anche quando non lo s i a 
mo ad una nostra inconsape 
vole ourocratizzazione, a pi 
gnzie mentali denvanti maga 
n dalla piu tenace buona 
volonta di adempiere a mille 
compiu senza una adeguata 
divisione di lavoro. collabora-
zione collegiale? 

Ecco perche, ritengo fonda 
meniale per ia nostra prospet
tiva una costante venfica di 
tutto quanto d.ciamo, scrivia 
mo, pensiamo, dccidiamo, 
propno come metodo di la
voro dialetuco, vivo, capace, 
di contmua autocrmca Nien 
te (ne prese di posizione, ne 
strutture organizzative. ne" m e 
todi di lavoro) possono e s s e 
re adottati una volta per tut
te specialmente in una epoca 
come la nostra in cui tanto 
rapidamente mutano situazio-
m, possibilita, rapporti di for
ze poliTicip maturazione delle 
coscienze e della capacita dl 
lotta dei lavoraton e di for
ze attive giovamli specmlmen-
te Poiche dall'alto al basso 
s u m o tutti soggetti ad erra 
re, a dubitare ^n^he di quan 
to abbiamo deciso e pensato 
dobb.amo, secondo me, dare 
costante sviluppo al confron 
to delle nostre posizioni non 
solianto verso le altre forze 
poiitiche, ma anZitutto fra noi 
con moita democrazia ed eli 
minando preconcetti anche or-
ganizzatm. Si paria tanto fra 
noi dei c dialo^o coi cattoli 
ci B ma piu ancora occorre 
che il dialogo s.a sempre vi
vo fra noi. 

A me sembra che dobbia
mo valutare quanto ci costa 
in risultato po.inco tutta q u e 
sta confusione spesso tollera-
ta in nome dl una pretesa 
democraz.a anzache affronta 
ta, per raggiungere, ciascuno 
di noi, il massimo di chiarez
za nell'esercizio della d e m o 
crazia interna, premessa lndi-
spensabile, a quella che ci 
proponiamo dl portare nella 
societa chs vogliamo realiz-
zare. 

Laura Weiss 
della Federai.one di Tneate 

Rai-Tv 

Controcanale 
L \ RKGINA C A S \ L I \ ' 0 \ - Una 
htagione infehce come quella 
che Z<x>rii ha attraversato Que 
st'anno non poteia essere sun 
fletlata, in fondo. che da una 
vttervibta penoja come queUa 
che abbiamo ascoltalo m chiu 
*ura deli ultimo numero della 
rubrtca La reaxna d\ Tailandia 
ha comumcato. < m esclusna *. 
a Massimo Ohm le sue opinio 
m sulla emancipazione femtm 
rule- emancifiazxone che. ovvia 
tnente. per la auc/usta sianora 
eonstste nella esaltaziane del 
sempilerno ruolo della casalm 
qa-moolie rnadre L'mtervistata 
ha citato, a conforfo delle sue 
affermazxom, la sua personate 
e^tpenenza. e ft capture • se la 
catalinoa e Ia « rem'na della 
cata », chi meplio di una au 
tentica reama puo apprezzarne 
1/ ruolo? Intanto con tutta pro 
l>ahilitd mentre la regina d\ 
Tailandia celebrava la funzio 
ne < anaehca > della donna e 
affermata che quando suo ma 
rifo. cw6 il re eice di cata 
qualcuno si nfiene ancora in 
dovere di < toccarpli la punta 
delle scarpe >. qualche donna. 
poco lontano. sparava tra i 
auernoliert che non sembrano 
apprezzare nel stui est asiatica 
1 t valori > tanto cart alia ma 
terna sovrana Olmi. tuttavia 
mtento ad ascoltare la sua in 
tervvifta « in eseluwa» s'c 
lafciato sfugaire questo parti 
colore 

\fa lasciamo andan?- e in 
generoso mfierire su una rv 
bnca che e ormai passata in 
archwto Ci d.spiace. tuttavia, 
di doierct congedare in questo 
modo da Zoom che tn altn 
tempi aveva sollecitato il no
stro interesse con 1! suo tmpe 
gno culturale c polemtco. Que 
st'ulttma. ripettamo. e stata in 
generale una stagione infehce' 
anche se le intenzwni. a volte 
non erano cattue. Nello stesw 
ultimo numero, aievamo assi 

stito. prima che outnyesse quel 
I'wcredibile mtervtsfa. alia con 
clusione delta mc/itesfa sulla 
condizione femmtnile nel mon 
do: e. pur nei limiti gravt che 
hanno contra'ldiftmto tutta la 
itulapine non s'era trattato di 
una chiusura •sciocca ll servi 
zio di Andermann aieia elen 
cato alcum problemi della con 
dizione della donna in Italia: 
tcorct rapulisstmt m un dtscor 
so mtessuto di immagim sim 
boliche e speno mutdmente 
compiaciute. ma ptir spmpre 
informaziom che potevano sfi 
molarc una riflessmne l.e brer< 
dichwraziont di Miriam Mafai 
e della Havasio avevano aa 
qiunlo altre onervaztam ten 
*ate wpraUutto perche avera 
no prectsato alcune ragiont oh 
blinate del «r i lorno a ca*a J 
delle donne 11 discorso. pero. 
avrebhe dovuto svilupparsi pro 
prio da auesto punto m poi. 
con I'anabsi del meccanismo 
economico social? che genera 
queste ragioni e. quindi con 
un esame delle prospettive m 
rapporto alia trasformazwne 
delta societa Non vi & stato, 
in questo senso. che un accen 
no della Mafai: d'altra parte. 
il Iimtte di questa inchiesta a 
sinphiozzo e stato sempre quel 
lo di impedire. in partenza 
ogni autentico approfondimen 
to dei temi proposti 

Si d trattato. certo. di un h-
rmfe legato alle carattenstiche 
della rubrica che non poteva 
concedere a una indagine cosi 
vasta il respiro necessano; ma 
e anche vero che si e ripropo 
sto qui. ancora una volta. il 
problema della costruzione dei 
servizi brevi in televistone sem 
pre mcerti tra un discorso ge
nerate e Vindagine di cronaca 
(e. tn/alli. esso si e nproposla 
anche per I'mchiesta sulla 
casal 

g. e. 

Programmi 

Televisione 1# 

12,30 SAPEKE 
• 11 lungo viagglo- la via dl Crlsto », a cura dl Caporello 
e D'Alessandro (•)•< puotata) 

13.00 SETTELEGHE 
Sunn In proRraroma: II secondo servliio dplla serle « Impa-
rlanm a sctarf ., e due pezzl sulla vela iiui-rn.-tltr e sulla 
• vallp ilpl prlmltlvl* 

13,30 TELEGIOBNALE 

1T.00 LANTEKNA MAGICA 

Film, documentarl <• rartnnl anlnnil 

17.30 TELEGIOKNAUE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZ1 
Sono tn progTamma: ll telefilm • Glorno dl trogua > della 
serle "* Therrj La Fronde " c una nuova punlata della 
rulirlra • L'amlco llhro ». 
VI4GGIO IN SICILIA 
Spcllacolo dl muslca irggcra realizzaio da Alrio slni-si" 

18.45 

19.15 SAPERB 
« L'uomo e 1) lavoro», a cura dl Angelo D'Alessandro 
(3a puntata) 

19.15 TEI F.GIOKN \LE M'OItT, C'rnnaciie Ualiane. Og-1 ai Par-
lamenio 

20.30 TLLEGIOItNALE 

21.00 TV 7 

22.00 Al CONFIN1 UF.Ll.X H t \ L U 
• II dlavolo e ll glornallsta • e ll itiiiln del it-itlilm ill itd.ph 
Srnenskl |n programtna slasera Karra di un eduore sul-
1'orlu del falllmcnto, che In^agma un diavctlo come reponcr 
Tra gli Inierprrti * Burgess Meredith 

23.00 TELEGIOIXNALE 

Televisione 2* 
18,30 SAPF.RE 

Corso di Inglese 

21.15 OTELLO IN PROVINCIA 
Telefilm Kegla dl t \ a Zsurzs si irana di un pnmranima 
ungherese che adomhra una vicend.i dl sapure pirandel-
liano. SI trail a. Infattl. dl una compagnla teatrale, il cui 
regista corieggia la prima attrice al solo scopo dl far si 
che II primo an ore, marlto di lei, si Ingelosisca, entrando 
cosl nella parte dl Otello. che la compagnla si accinge a 
rap present are. 

22.10 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
Tra I servizi In programraa ce ne sono uno su Julie 
Christie e un altro sulle rlprrse del film « Giovlnesza. 
Qiovinezza' » dl Franco Rossi. 

Radio 
Hit Parade. Present* Le-
lio Luttazzl 
II senzatltnlo 
Juke-box 
Per gli amid del disco 
Per la vostra dlscotera 
ChltarrKta Xlirlo Diaz 
Cnnrono U N° C t A per 
canznnl nuove 
S.ieel rll alllevl del con
servatorl 
Vperitlvo in mnslca 
Von lotto ma di tutto 
Sul nostrl mercati 
Otello Profazlo canta 11 
Sud 
Siamo fatti cost 
Pxssaporto 
I a voce del lavoratorl 
Teatro stasera 
rtnllettlnn per I navigantl 
tl melodratnma In dltco-
teca 
Cronache del Merzoglorao 
Dal V Canale della ri lo-
diffuslone. Mustca leg-
eera 

TERZO 
Muslche planistiche 
R Strauss 
Ma<iche Itallane docg l 
Meridlano di Greenwich 
G F llafndel . L- van 
Beethoven 
Concerto slnfonlco 
Concerto operisilco 
V. Paganlni 
I Straninskv 
J. Fux 1 Prahms 
Le opinion! degll altrt 
Corso dl lingua Inglese 
F. Slfonia 
VotUle del Terzo 
Quadrante economic© 
Muslca leggera 
Piccolo planrta 
Concrrlo di ogni sera 
II cammlno o>ll,i tlslca 
nncleare 
Celehra/lonl rnsslnlane 
II G'ornale del Ter>o 
In Italia e all ester* 

VI SEGNALIXMO: « Concerto s lnfonlco. diretto da Carlo 
Zecchl (Nazlonale ore 20 45) Sono In programma- r« Oqver-
ture • dall'« Oheron * dl Weber. I! « Qnarto concerto In sol mag
giore op. 58 > dl Beethoven e la • Qaarta slnfoola lb re mlnore » 
dl Schumann Al piano: Mario Delli Pontl 

N X Z I O N A L E 
GIORNAI.E R.ADIO: ore 7; 8. 

10; 12; 13; 15; | 7 : 20; 23 
7.10 Muslca s top 
9,30 Le canzoni del mat t ino 

10 05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore del la muslca (pri 

ma parte) 
II 00 l,a nostra salute 
1108 Le ore della muslca ( s e 

conda parte) 
11.30 t n i voce per vol 
12 05 Contrappunto 
11.15 Appnntaxnrnto con Pino 

Donagglo 
U.15 Zlbaldone Italiano. Prima 

parte: Concorso UNCLA 
per canzoni nuove 

15.10 Zihaldone Italiano ( se 
conda parte) 

1510 Chiosco I librl In e d l c o U 
15*5 Week-end muslea le 
16 00 « Onda verde • Program

m a per 1 raearzl 
IT 10 Per vol g iovanl 
19 OS Sul nostrl mercat i 
19,13 • II cnglno Gerardo •. Orl-

g lnale pol iz lesco dl Fn-
rlco Roda (12^ puntata l 

l<» 30 Luna-park 
20 15 II mondo segreto dell ar

te m o d e r n ! 
20.15 c o n c e r t o s lnfonlco 
22.15 par l iamo di spet tacolo 
22.3> Chiara fontana 

. 
SF.COSDO 

G l O R N \ t . F RVDtO- ore 6 30. 
7,30, 8 30; 9 J 0 ; IOJ0. 
11.30. 12 15: 13 30. H,30; 
15 30; 16.30: t7J0; 18J0, 
19 30: 22: 21 

6 00 sveg l la t t e canta 
7.25 A l m a n i c f o - L"hobbv del 

glorno 
7.43 rtlliardlno a t e m p o dl 

muslca 
8 40 I e nostre orches tre dl 

muslca l egcera 
t(l,00 Grandi speranze 
10.40 Chtamate Roma 3131. con

versazioni te le fonlche 
12.20 Trasmlss lonl teg lonal t 

13 00 

13 35 
11,00 
14.45 
15 03 
IS.I5 
IB 00 

1645 

18 00 
18 20 
18 55 
19.00 

20 01 
20.45 
21,00 
21 10 
21.15 
22 10 

21 00 
23,10 

1000 
10 SO 
t l 45 
12.10 
12.20 

13 15 
14 30 
15.05 
15JJ0 
15 55 
17 00 
17.20 
17 45 
i s <rt 
! M 5 
18.30 
18 45 
l<U0 
20 30 

21 00 
22,00 
22 30 

http://ir.cor.tro
file:///1s1a

