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Rai-Tv 

Controcanale 

Problemi 
della 
autonomia 
sindacale 

Da quando 11 dibattito sulla 
autonomia del slndacato e 
aperto, l'aggettivo «autono-
m o » e sempre stato segulto 
(in modo monotono per la ve-
rlta) dalla triade: a dal padro-
nato, dal governo o dai parti-
t l» . Gla il solo accostamento 
del tre « dirimpettai» al sln
dacato ml pare poco corretto 
per la loro diversa natura. tl 
dichiarare l'autonomia dal 
padronato e pleonastico. Pub 
essere una eslgenza soltanto 
per 11 Slndacato che ha avu-
to atteggiamenti tall da far 
dubitare della sua reale lndl-_ 
pendenza daH'avversarlo cho 
deve combattere. Anche la di-
chiarata autonomia dal gover
no non dovrebbe costitulre 
un problema per un slndaca
to che non voglla essere con-
elderato « di Stato ». Per quan-
to concerno l'autonomia dai 
partlti II discorso 6 dlverso. 
Per prima cosa l'autonomia 
•va «lllumlnata » diversamente. 
In secondo luogo i partlti co-
stitulscono una parte impor-
tante — forse la plti lmpor-
tante — del tessuto democra-
tico della societa. La Costltu-
done Repubblicana ne esalta 
la funzlone. Meglio quindi sa-

rebbe — da parte del slnda
cato — anziche la proclama-
zione deU'autonomia dal par-
titi, che ha sapore di • nega-
zione» accentuare sempre il 
ruolo che i partitl svolgono 
per la emancipazlone delle 
classl lavoratnci In terzo luo
go sta 11 fat to che una gran-
de parte degli organizzati al 
Smdacato e costituito da mi
litant! di partito i quali porta-
no alia organizzazione sindaca
le 11 trutto della passione e 
della esperienza acqulslto con 
la vita di Partito. Impostan-
do il problema della autono
mia sindacale non si deve ten-
dere ad una sorta di contrap-
posizlone fra sindacato e par
tito nella coscienza del lavora-
tore che milita in un partito. 

Giusto quindi l'esercizio dl 
una autonoma elaborazione 
dci programmi slndacali e la 
conseguente a2ione organizza
ti va Non corretta perb ml pa
re 1'impostazionD teoiica, c, 
oserei dire • morale » data al
ia questione del rarporto con 
1 partitl. 

n nostro Partito, preso nel 
tuo lnsieme, come si e posto 

dlnanzl al problema come lo 
ha anallzzato? 

Per prima cosa si pu6 affer-
mare cho un dibattito vero e 
proprlo non e stato condotto 
come invece I'importanza del 
problema meriterebbe. Non vi 
e stato un documento sped 
flco che inquadrasso 1 proble
mi della unifica7ione, autono 
mla e incompatibility valutan-
doli alia luce della ldeologia, 
della formazione, della stessa 
composizlone del Partito II 
problema per dirla in breve, 
non e mai stato ttall'ordlne 
del glorno» del Partito. E ' 
fita'o a volte richlamato in 
poslzlonl e documentl plu co
me una «presa d'atto» dl 
qualcosa che stava accadendo. 

Ad un certo punto del di
battito sulla unificazlone e 
sulla nutonomla sindarale si e 
inserito 11 tenia della « incom
patibility ». II fatto potrebbe 
apparire come una conseguen-
za logica, se si prendesse co
me elemento dl valutazlone, o 
forse come obiettivo finale la 
volonta di accentuare un dl-
stacco fra le masse e J partl
ti, dl creare uno strano rap-
porto fra il militante ed 11 suo 
partito quando quel militante 
e organlzzato sindacalmente, 
ed inline dl emarginare 1 par
tlti e rldurli a semplicl pro
pagandist! e diffusori dl idee 
in una sorta dl « riserva » del
la societa. Le mle possono 
sembrare parole grosse ed av-
ventate, nondlmeno ritengo in-
dlspensabile per 1 comunlsti 
anallzzare la tendenza dl cer-
te idee e azlonl. 

L'incompatibilita viene pre-
sentata come aspetto e mez
zo per favorlre l'autonomia 
e la unificazlone. La questio
ne non e tanto oblettiva quan-
to soggettiva se si resta nel 
campo del partitl che si ispi-
rano alle classl lavoratricl. 
Che un lavoratore sia asses-
sore comunale, o anche atti-
vista per il proprio parito, 
nello stesso tempo che e di-
rigente o attivlsta sindacale, 
non disturba la lotta dl clas-
se. Non vl sono raglonl obiet-
tive che splngano quel lavo
ratore a fare una scelta o, 
quindi, stabllire una priorlta 
fra partito e sindacato, per
che non e'e incompatibilita 
fra sindacato e partitl che lspi-
rino la loro azione alle clas
sl lavoratricl. 

L'incompatibilita sta aven-
do la sua a escalation B. In 
un primo tempo si trattb di 
incarichi pubbllci rltenutl in-
compatiblli con quelli di di-
rezione sindacale. Poi 1'accen-
to e stato presto messo sugll 
incarichi esecutivi dl Partito. 
Ora ho colto qualche segno 

che chlama in causa l'appar-
tenenza al Comitati dlrettivl 
del partitl. Durante la cam-
pagna elettorale qui da noi si 
vollero « neutrallzzare B 1 sin-
dacallsti impedendogll di fa
re comizi per il loro partito 
davanti alle fabbriche. 

Nel corso di questi ultlmi 
mesi mi e accaduto di sentl-
re raccontare stranl eplsodi. 

II dirigente di partito era guar-
dato con sospetto — e la sua 
presenza fatta rimarcare — 
perche al era recato in un luo
go in cui era in corso una 
lotta sindacale. Ad un com-
pagno funzionario sindacale 
era stato fatto notare la poca 
opportunita per lui dl diffon-
dere «l 'Dnita» nel tempo 11-
bero. Ad un altro ancora, evi-
dentemente a modo dl rimpro-
vero era stato fatto rileva-
re che suo figllo era segreta-
rio della Sezione comunista e 
sua moglie una attivlsta del 
Partito. Gil esempl sono indi-
catlvi dl una « mentalita > che 
si crea quando si fanno teo-
rizzazloni che a me sembrano 
non corrette per quanto ri-
guarda 1 gross! problemi del
la autonomia e della unifica
zlone slndacali. Diffondendosi 
certe concezioni le masse non 
vengono educate, ma disedu-
cate politicamente: perche si 
accentua quella separazione 
fra sindacahsmo e politica 
che 11 nemico del lavoratorl 
vuole realizzare in pieno at-
traverso una spoliticizzazione 
della azione delle masse. 

L'escalatton in atto della In
compatibilita induce 1 comu
nlsti a porsi degli interroga
t e . A quale gradino ci ferme-
remo? A quale altro dintto il 
lavoratore o dirigente di un 
slndacato deve nnunciare? La 
domanda non deve apparire 
ozlosa. E la risposta che dl 
fronte ad altre nchieste sa 
premmo prendere posizione 
non tranquillizza, perche quan
do si e adottata una • logi
ca • e difficile, se non lm-
possibile, arrestarsi, senza ar-
recare un grave danno e pre-
giudicare la soluzione dl pro
blemi che ci stanno a cuore, 

quail quelli della unificazlone 
e autonomia slndacali. 

La sola premessa vallda e 
utile per i fin! che 1 slnda 
catl si rlpromettono con la 
unificazlone e l'autonomia sin 
dacali, e la democrazia sin
dacale. Su questo tema i sin-
dacati debbono moltlpllcare 
gll sforzl ed agire afflnche 
ogni Hmlto alio sviluppo del
la plu larga democrazia sla 
eliminate Le organizzazlonl 
slndacali debbono guardare so-
prattutto al loro interno se 
vogllono garantlrsi da noctve 
lnfluenze esterne, ma cl6 sa 
ra possibile soltanto se i la
voratorl organizzati sul luo-
ghi dl lavoro dibatteranno li 
beramente 1 loro problemi e 
prenderanno le declslonl del 
caso. Non e tanto con la 11-
mitazlone dell'attlvita del par
titl o di loro rappresentantt 
che il sindacato si conquista 
la sua liberta di azione. La 
teoria sulla « incompatibilita » 
cosl come sta sviluppandosl 
non e affatto un elemento im-
portante. Del resto i lavora
torl non si preoccupano del
ta solu7ione di questo proble
ma, e non scorgono un osta-
colo in motivi presi a prete-
sto per non andare verso 
quella plu rapida intesa e 
unlta dl azione del sindacati 
che invece la situazione rl-
chlede. 

La via maestra per la unl
ta del lavoratorl, qualunque 
sla la loro classificazlono sin
dacale, e quindi quella della 
vita democratlca interna al 
sindacato, e quella del corret
to rapporto fra organizzati e 
lstanze dirigentl, al fine della 
formazione della volonta « col-
lettiva». In questo campo vl 
e molto da faro. Gla il dibat
tito sul problemi della unifi-
cazione e della autonomia of-
frirebbe una preziosa occaslo-
ne per valutare le scelte fatte 
slno ad ora. Queste perb non 
debbono sortlre soltanto da 
declslonl congressuall, ma pro-
venire da precise richieste del
le assemblee del lavoratorl. 
La CGIL ha un complto im-
portantlsslmo da svolgere per 
lo sviluppo della democrazia 
sindacale. importante al pun-
to dl influire sulle altre or
ganizzazlonl slndacali, se por
ta avanti le lstanze che vengo
no dalle assemblee operaie. 
Allora anche 1'unificazlone, e 
l'autonomia di cui oggi si par-
la sarebbero viste sotto una 
diversa luce. 

Gianfranco Carnevali 
della Segreteria 

della Federazione di Cremona 

La 
funzione 
del 
dirigente 
va con-
quistata 
di 
continuo 

Uno del datl plu interessan-
tl e positivi delle lotte che 
hanno scosso e che scuotono 
il Paese, e la crescita In esse 
di una nuova generazione di 
quadri rivoluzionari. Ci6 av-
viene sla nel campo studen-
tesco, sia nelle lotte operaie. 
E ' un fatto questo nuoro e po~ 
sitivo che va colto in tutta la 
sua importanza. 

Quante volte abblamo la-
mentato rinvecchiamento (a 
tutti I livelh) del nostro qua-
dro dirigente, e quante volte 
questo problema ci e sembra-
to insolubile. Sembrava che 
la passione per 1'impegno e la 
mihzia nvoluzionana si per-
desse neH'oceano dei miti neo-
capitahstici e nella societa 
dei consuml. Oggi le lotte han
no rovesciato questa situazio
ne e il problema del rinnova-
mento e del ricambio e un 
problema risolvibile e attuale. 

Certo rinnovare non deve vo
ter dire spezzare, tagliare i 
pontl con la « vecchia » gene
razione rivoluzionaria, nfe de
ve slgnlficarc disfarsi di tut-
to un patrimonio dl lotte e di 
conquiste, che e mento dl 
grandl battaglie e dl duri sa-
crlfici. Si tratta invece di sal 
dare attraverso robust! nessi 
dialettlcl il passato con il pre-
sente, le lotte dl ieri con quel
le di oggi in una continuity 
che raccolga tutta la spinta 
delle forze emergentl. 

Si tratta di riaffermare pre-
liminarmente un punto, e di 
verificare quindi nel concreto 
la crescita dl nuove forze. II 
punto 6 questo: la funzione di
rigente, e soprattutto del diri
gente comunista, non e un 
fatto che si acquisisce una vol-
ta per tutte, ma qualcosa che 
si conquista e si perdo nelle 
lotte, si conquista e si perde 
confrontandosi e mlsurandosi 
con i termini real! dello scon-
tro di classe. Nella fabbrica 
la crescita di nuovi quadri di-
rigenti assume caratteri speci-
fici e ben determinati. In essl 
si scorge innanzi tutto un 
processo di umth-rottura con 
Il passato, e cioe la base su 
cui questi fenomeni si inne-
stano sono le lotte e le espe-
rienze dl un'altra generazione 
operaia. Mentre lo sviluppo e 
l'avanzare di nuovi quadri as
sume caratteri specific! e di-
versl dal passato. 

Non siamo plu di fronte alio 
emergere, nel gngiore gene-
rale, di un capo, che, proprio 
nella mlsura in cui acquista 
sempre piti tale funzione, ten-
de ad estranlarsi dalla fab
brica e a instaurare verso que
sta un rapporto a esterno-in-
temo v, nel senso cioe che la 
investitura e concepita secon
do criteri ben determinati da 
un agente a esterno D alia fab
brica e si riproietta quindi 
in essa. Oggi possiamo ben 
dire che 1 termini sono capo-
volti; il quadro, il dirigente 
operaio si forma in fabbrica; 
l'investitura non viene piii dal 
di fuori, ma daH'interno, dagll 
opera! medesiml che ti venfi-
cano e ti rlconoscono secon
do 1'impegno e le capacita con 
cui riesci a promuovere la 
lotta, a organizzare la catena, 
la squadra, il reparto, l'offi-
cina. 

Cib awiene In una situazio
ne dl movunento e di gran
dl lotte come l'attuale. In que
sto processo nuovo una fun
zione essenziale rivestono gll 
obietUvi della lotta e le for
me nuove dl essa. Grande im
portanza assume in questo 
quadro la lotta contro l'auto-
n t ansmo padronale. come 
strumento articolato dl con-
trattacco e di rivincita del pa
drone, capace di riassorbire 
importanti conquiste operaie. 
Da qui a nostro awiso I'im
portanza che assumono nella 
coscienza operaia, oggi, la n-
cerca e la conquista di nuovi 
spazi democratic! da gestire 
in permanente contestazione 
all 'autoritansmo del padrone. 

Al fondo di questa acquisi-
zione sta la consapevolezza 
che oggi nella fabbrica si de-
vono portare avanti una sene 
di nvendicazioni che investo-
no tutto il rapporto di lavoro, 
adeguando il tiro della contrat-
tazione ad obbiettivn piu a\-an 
zati. Ecco quindi I'importan
za de.l'assemblea, dei delega-
ti di officma, dl reparto ecc , 
come centri di potere demo-
cratico altemativj al potere 
del padrone e capaci di ope-
rare una permanente mobihta-
zione operaia che faccia de
gli obbiettivi raggiunti non un 
traguardo, ma una piattafor-
ma piii avanzata per nuove 
lotte e nuove conquiste. 

Questi fatti accrescono la 
necessita e I'importanza della 
orgamzzazione del partito nel
la fabbrica. Ma deve essere 
chiaro che questa maggiore 
necessita di presenza diventa 
realta nella misura m cui si 
nesce a coghere i termim nuo
vi di far politica nella fab
brica. Dobbiamo essere sem
pre meno l'agente « esteino » 
che entra nella fabbrica per 
appropnarsi di una realta per 
poi proiettarla all 'estemo, ma 
sempre di piu 1'igente dalla 
fabbnea, dairofficma, dal re
parto, che promuove e orga-
nizza la lotta e lo scontro con 
il padrone e con il potere 
politico. Questo sara possibile 
sempre piu nella misura in 
cui anche il singolo nuscira 
ad essere il partito che nel 
reparto, nella officma, nella 
squadra porta la sua propo-
sta, la sua politica, la sua 
strategia, che venfica e di-
scute con tutti gll opera!. 

Abblamo detto: 11 partito co
me « intellettuale collettno». 
Possiamo e dobbiamo aggiun-
gere. anche il singolo, anche 
11 gruppo nella fabbrica come 
«intellettuale collettivo B. Solo 
cosl potremo conquistare nuo
vi spazi e nuovi moment! dl 

egemonla nella fabbrica e reall 
agganci con i quadri nuovi 
che dalle lotte emergono, an
che per fargll superare, attra
verso una sperimentazlone 
reale (cioe nelle lotte), una 
certa visione della fabbrica, 
non presa a se, ma invece 
come momento primario e 
fondamentale di quel castello 
di strutture e sovrastrutture 
che ha al vertice il potere po
litico. 

Ma 11 dlscorso non puo fer-
marsl nella fabbrica, deve in-
vestire il partito a tutti 1 li-
velli. Chi conquista la funzio
ne dirigente nella fabbrica de
ve essere presente per dirige-
re il partito anche nei suol 
organism! supenori. Non co
ghere questa occasione signi-
fichereobe, oltre che compri-
mere queste fresche energie 
rivoluzionarie che vengono 
avanti cosl ngogliose, creare 
una sfasatura tra organismi 
di base, organismi intermedi 
e central! del partito. Questo 
pericolo deve essere evitato, 
dobbiamo spogharci della fal
sa mentalita che un compa-
gno non rieletto in un deter-
minato organismo, sia un 
compagno bruciato, finito. In-
fatti non e cosl; spesse volte 
rimuovere un compagno da 
un determinato organismo 
pub anche voler dire rimuo
vere incrostazionl burocrati-
che e dl routine per far rl-
trovare il gusto deH'iniziativa, 
dell'inventiva nel lavoro po
litico. Oggi e il momento dl 
avere fl coraggio e la capaci
ta di fare questo. II congres-
so pub essere una occasione 
propizia per immettere nel 
partito nuova Unfa e nuovo 
slanclo rivoluzionarlo. 

A. Diomelli, L. Ghel-
li, L. Passetti, M. Ma-
rianelli, G. Dolo, E. 
Bernardini 

del Comitato di Zona 
di Pontedera (Ptsa) 

forza politica che ha la re-
sponsabillta maggiore nella co-
struzione dl questa altemati-
va. Ad esso spetta soprattut
to il complto di individua-
re quelli che sono gli strumen-
ti, i tempi e, soprattutto, le 
forze per questa costruzlone. 

II Progetto di tesi, seguen 
do una tradizlone ideologica 
del Partito, annette una im
portanza notevole alia presen
za dei gruppi avanzati del mo-
vimento cattolico, alia loro dl-
sponibilita, alle possibilita che 
essi hanno di azione concre
te aH'interno delle masse cat-
toliche. Va perb compreso che 
si tratta di un fenomeno su-
scettibile non solo di ampi 
sviluppi, ma anche di pro-
fonde modificazionl nelle sue 
impostazioni e caratteristlche. 

La esperienza dei cattoli-
ci dell'Isolotto rappresenta ap-
punto uno sviluppo e una 
modificazione del tradizionale 
a dissenso » cattolico. Due FO-
no gli element! nuovi di que
sta esperienza. II primo sta 
nel carattere di massa del mo-
vimento, nel fatto che non 
sono piii e soltanto smgole 
personality o gruppi eiitarl di 
tipo intellettuale a contestare 
la struttura gerarchica della 
Chiesa, tutto il suo appara-
to arretrato ed alienante, ben-
si la popolazione cattolica dl 
un intero quartiere operaio. 
E a questo si unisce quello 
della contestazione aU'interno 
della struttura base della Chie
sa — la parrocchia, — facen-
do esplodere In forma vera-
mente clamorosa tutte le sue 
contraddizioni (la Chiesa si 
rivela appunto incapace di 
comprimere una tale esperien
za, proprio perche condotta 
a llvello di massa). II secon
do sta nell'aver fatto del pro
prio discorso religioso (ntor-
no al Vangelo, Chiesa dei po-
veri, ecc.) la rootivazione per 
una rlcerca di un nuovo di
scorso sociale e politico. So
no nate cosl In questi quat-
tordici anni tutte le iniziati-
ve della comunita parrocchia-
le come rispondenza dl sensi-

rappresentati da uominl e rlvl-
ste che flno a poco tempo fa 
costituivano del puntl di ri-
chiamo per tutto il a dissen 
so » cattolico. 

Domani l'Isolotto potra co 
stituire un paradigma ideale 
e un nuovo modello di azione 
per i • gruppi spontanel B, i 
quali troveranno un terreno 
di azione piu congeniale ed 
efflcace i gruppi diventeran-
no masse; la lotta affondera 
ancor piii le sue radicl sul 
terreno di classe. La Chiesa 
(e la borghesia italiana trami-
te la grossa stampa) dimo-
stra di temere enormemente 
il dilagare di una simile espe 
rienza: sa di poter sconfessa-
re un singolo prete, singoli 
individui o gruppi. non un'in-
tera parrocchia. L'equlvocita 
del suo discorso, il suo inter-
classismo come maschera dl 
un preciso sostegno al stste-
ma capitalistico, dl fronte a 
simih esperienze, sono desti-
nat! a cadere. 

Accanto perb a! grossi pregi 
di questa nuova esperienza 
esistono anche i limit!. Non 
tocca a noi stare qui ad elen 
carll, considerando soprat
tutto che si tratta di un m o 
vimento in forte crescendo, 
che e ancora alia ricerca di 
sempre nuove forme e stru-
menti dl lotta; e, in fondo, 
il fatto stesso che operi su 
un piano di completa autono
mia induce noi ad esimerci 
daU'esaminare 1 suol limiti. 
Una cosa ci preme sottolinea-
re: il fatto che un simile mo-
vimento (e continuare a con-
siderarlo soltanto come mo-
vimento religioso, o addirittu-
ra, come da piii parti affette 
da eccessivo zelo lalclstlco o 
anticlerlcale vecchia maniera, 
come un sempllce ammoder-
namento di una struttura vec
chia di secoli, e miopia politi
ca) cresca, investendo masse 
popolari (perche di esse si 
tratta) sempre piu vaste, po
ne a noi comunisti un compl
to assai grosso: quello di non 
lasciare che queste forze se-
guano una strada diversa dal
la nostra, anche se comune 
pub diventare la volonta dl 
costruire una societa sociah-
sta. 

E ' facile dialogare con singo
li individui o gruppi ristretti. 
Piu difficile e passare dal mo
mento del dialogo a quello del-
l'azione comune che, se pub 
trovare sul terreno della tno-
bihtazione una facile intesa, 
pub arenarsi di fronte all'osta-
colo costituito dalla premessa 
di una ricerca degli strumen-
ti per la costruzione di que
sta societa sociahsta. Dice il 
compagno Alberto Cecchi, nel 
suo intervento a Tribuna Con-
gressuale (LTJnlta, 22. XII . 
1968), che « questi gruppi cer-
cano il contatto non col PCI, 
ma coi comunlsti nei rioni, 
nelle fabbriche. ecc.». L'affer-
mazione e giusta. Noi la in-
tendiamo in questo senso (la 
distinzione tra PCI e comuni
sti non 6 chiara in tutti i 
suoi sensi): questi cattolici 
trovano spesso i comunlsti 
nei quartieri e nei Iuoghi di 
lavoro, a volte sono disposti 
a demandare ad essi la fun
zione organizzativa e rap-
presentativa (parlamentare e 
non), ma non trovano la 11-
nea pohtica del PCI. Molto di-
pende dalla persistenza che in 
loro e'e di certe remore a vo-
lersi misurare con un certo ti
po di discorso politico, spes
so dalla incapacita di affronta-
re il contesto piii generate in 

Compren-
dere le 
novitd 
del 
dissenso 
cattolico 

Certamente il compito prin-
cipale di questo XII Congres-
so del Partito e quello di de-
lineare forme concrete attra
verso le quali deve esprimersi 
la costruzione in Italia di una 
altemativa al centro-sinistra. 
II crescendo continuo di cer-
ti movimenti di massa, 1'esplo-
dere improvMso di al tn pen 
gono oggi al Partito la neces
sita di dare alia propria U-
nea politica una maggiore ar-
ticoUzione e, nello stesso tem
po. una maggiore lnclslvita. II 
PCI 6 certamente In Italia la 

bilita al maggiori problemi 
che via via la situazjone pre-
sentava, da quelli Iocali a 
quelli di piu vasta portata 
(azione in favore degli operai 
durante le lotte contro i 11-
cc'ziamenti delle fabbnche 
fiorenime della Galileo e del
la Fivre, nel comitato di quar
tiere durante l'alluvione del 
'66. la costituzione di una 
scuola popolare, le veghe m 
Chiesa per la pace nei Viet
nam e per il problema negro, 
i dibattiti sui paesi del terzo 
mondo e le encichche papali, 
sugli awemmen' i cecoslovac-
chi, ecc.). 

Lo esplodere clamoroso in 
questi mesi dell'esperienza, 
con tutte le npercussioni na-
zionaU ed mternazionali che 
ha avuto, pur se hmitata al so
lo ambito del rapporto gerar-
chico all 'mtemo della Chiesa, 
ha fatto compiere un unprov-
viso balzo m ntT>nti a tutto 
il movimeito cattolico, pro
prio nel momento in cui l 
gruppi del « dissenso B si van-
no diffondendo in Italia a 
macchia d'olio e in cui sem
pre piu numerose sono le per-
sonalita del mondo politico e 
culturale che rompono con lo 
interclassismo cattolico. 

Chi ha seguito in questi me
si un po' da vicino la vicenda 
si e reso conto che, di fronte 
ad essa, ad una precisa presa 
di posuione quale essa nchie-
deva, sono cadutl molt! miti 

cui inserire smgole lotte; mol
to perb dipende anche da noi. 
E qui ntorna il discorso mi-
ziale dell 'mtenento, quello 
cioe della ncerca di forme 
concrete attraverso le quali 
deve esprimersi la costruzio
ne in Iiaha di una alternati
ve al centro-sinistra, per una 
ultenore avanzata al sociah-
smo. In effetti, bisogna d^re 
che ancora siamo md-etro in 
questa ncerca. 

Ancora dal medesimo inter
vento del comp.ifrno Alberto 
Cecchi prendiamo una felice 
espressione. « 1 gruppi sponta-
nei mutuano molti motivi e 
molte forme di miziativa e 
di azione del movimento stu-
dentesco B. Ehbene, il movi
mento studentesco esplose 
proprio quando il Partito era 
del tutto unpreparato a com-
prenderlo, e questo n tardo 
ha costretto poi il partito, m 
pratica, quasi a nncorrere il 
movimento studentesco, non 
sempre con la dovuta ch>a-
rezza. Evitiamo che il Parti
to si trovi di fronte all'esplo-
sione di un movimento catto
lico nuovo, senza essere pre-
parato a comprenderlo. senza 
poter affermare la propna 
presenza come strumento stra
tegics indlspensabile. 

Mauro Bagni 
Se^retano della Sezione 

Isolotto (Firenze) 

LISI IN BARBAGIA - In-
clnesla narrativa, questa (it 
Giuseppe List sulla Sardegna, 
a ffiudicare dalla prima pun-
tata. imraagim e sequenze non 
servivano da semplice ambien-
tazwne, ne erano puramente 
s>imboltche; seguivano, mvece, 
dappresso tl discorso. ne lace-
vano parte, moitraiano e docu-
mentavano daviero la realta di 
cui 6i parlaia Le intervtste, 
woltre, non erano di " esperii' 
e non espnmeiano soltanto opi 
niom; a parlare erano t pro 
tagomsti che nferivano dati 
concrett e precise esperienze 
Sono due puntt di forza. in 
partenza: e mentano di es
sere sottolmealt, perche ami 
che rappresentare una caratte-
nstwa nonnale delle indatjuu 
televisive. come dovrebbe es 
sere, simih modi sono ancora 
una rarita 

List si & accostato con at 
tenzwne, uspetlo e intellinen 
za alia comunita dei pastori 
barbancim e lia cercato di de 
scriverne la struttura. t tostu-
mi, lo "spinfo". coghendone con 
efficacia alcum aspettt tmpor 
tanti e nuscendo ad etprimere 
anche alcum statt d'ammo ri-
posti della gents sarda (n 
cordiamo le tnterviste sui ra\y 
portt tra paston e proprietari, 
i colloqui nell'ovile e nella ca-
to di Gavoi). A volte, una brc 
re sequenza e nuscita a smte-
txzzare molto bene la situazio
ne: tipica quella sull'uso del-
I'altoparlante nel paese. Rara-
mente. pero. si 6 passati dalla 
desenzione alia analisi: e que 
sto, secondo noi, e stato il 
primo limite della mdagine. La 
ncerca dei perche. del colle 
gamento tra un aspetto e Val
tro della realta, i stata appe-
na accennata: cost, ad esem-
pio. la discuss'tone sull'omertd 
o sulle differenze tra la con-
dizione del pastore e quella 
degli altn lavoratori non ct 
ha jornilo le risposte e le 
informaztoni che sarebbero sta

te necessanc per una piu pre
cisa comprer.sione della realta 
E la dimension? politico della 
comunita e del suo rapporto 
con il resto dello societa ita 
liana e runaAa fuori 

Si dira che la chiaie d I 
I'mchtesta era piutto lo. e tolu 
tamente. quella culturale e <lt 
costume, ma, a parte :l fatto 
che nun si tratta di dimensio-
nt separabili. anche per que 
sto wrso I'unalisi ci e parsa 
dcbole. Spunti tnteresbanti so
no sfali lasciati caiU're. per tut 
ti ncordiamo I'accenno del guy 
lane di Gaioi aha lotta degli 
studenli jrancesi - un ac 
cenno che. se approfondito. a 
vrebbe potuto tllummare m mo
do del tutto nuovo il discorso, 
giustamente pressante per Li 
si, sullo scontro tra comunita 
arcaica e mondo moderno 
Questo scontro, m realta, ci e 
stato dato quasi esclusuamen 
te in termini di pubblicita te 
leviswa (e, in questo senso, 
con molta efficacia: si ricordi 
la sequenza d'dicata al dure 
mi) , to->t die la questione si & 
ri%trctla alia altemativa tra 
antica Barbar/ia e moderna ci 
vilta dei consumi 

Integrarla o distruggerla, la 
comunita barbaricina? In que 
stt termini, il discorso (che 
sembraia ujnoiare la prospei 
tiva di una societa dttx'rsa da 
quella arcaica e da quella con 
sumistica tnsieme e quindi la 
possibilita di un salto rtvolu 
zionarto) non poteva che rt 
schtare di cadere nella nostal 
gia del passato. e. tnfatti. tl 
rischio non e stato evitato 
(pensiamo alia sequenza della 
festa. nella quale, secondo Li-
si. tutto era « c o m e dovrebbe 
essere»), e un certo tagito 
letterarto del commento lo ha 
a moment i accentuato Cid die 
le immagwi a avevano reso 
piu vicino, tornava cost ad ap
parire lontano e perfmo " wii-
stcnoso". „ . _ 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 S A P E R E 

« I robot sono tra noi », a cura dl G. U. Zorzoh (7 puntata) 

13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
« Aspirante m u s i c i s t a » dl Derek L a m b « \ l b u m dl fami -
g l l a » di J o h n Alas e « Le a v \ c n t u r e di I-oo-Foo » 

13,30 TELEGIORNALE 

17,00 CENTOSTOR1E 
« II caval iere Verdinfante » dl Nico Orcn^n 

17.30 TELEGIORNALE 

17,45 LA T V DEI RAGAZZI 
Sono In p r o g r a m m a II documentar io < Ne l cuore t l t l l i u -
ropa » del la ser le « L'avventura deUa \ e l o c i t a » c la prima 
punta ta dl « Bcrto ldo , Ber to ld lno e Cacasenno » 

18.45 LA FEDE. OGGI e Conversaz ione dl Padre Mariano 

19.15 S A P E R E 
« L'ela della rag loae », a cura dl Rcnato Slgurta (4 puntata) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronachc i ta l iane , Og?l al Par-
lam en to 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 LA REGINA E GLI INSORTI 
Dramma dl Ugo BettJ. Rcgia di Ovvia Spadaro Tra sl i 
interpret! : E d m o n d s Aldini , Tino Carraro. Lucia c a i u l l o 
Lino TroLsi. Questa trastnisslone conc lude un clc lo dcdi-
ca to a Bett l . dl cui pochi si saranno. accorti perche non e 
s ta to prescnta to at pubbl ico In modo organico c soprattut to 
cr i t ico . II d r a m m a di s tasera h a i l irjotlo anni su l le spal l i 
e II accosa tut t i . La v i c e n d a e compl i ca ta e it « mcssasjsio • 
del l 'autore ft mol to ambiguo , perche , t endendo al l 'assoluto 
Be t t l opera In un m o n d o d o i e , in fondo, s i ft fuori della 
s tor ia e una cosa puo equlva lere II suo opposto Oui. ail 
e sempio , il r i scatto del la protagonis ta a w e n n e at traverso 
la assunz ione di un ruolo che non ft il suo . sol perche essa 
lo rlcopre con digntta. E* I'affermazione dei \ s l o r i i n d i \ i -
dual l oltre ogni loro qual i f icaz lone sul p iano storico e 
pol i t ico 

22.30 OBIETTIVO IN A Z I O N E 
Documentar io di montagg io sul la gucrra c iv i l e amer icana 
La r icostruzione, opcrata su l la base dl rare fotosrafic . e ai 
P e t e r Jones . 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19,00 S A P E R E 

Corso di t edesco 

21.00 TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 
Tra 1 servlz l deUa n ibr i ca ce n ft uno dedicato al Fest ival 
dl Sanremo 

22.15 DISCO V E R D E 
Tra le altre n o v i t a : trcdicl c'f>\3nissimi pittorl portano «Jne 
quadri in s tud io e ne d ip ingono un terzo dinanzi alle 
t e l ecamere 

Radio 
V V Z l O N X L E 

GIORNXLE R X D I O : ore 8; 13. 
15: 20; 23 

6,35 Corso dl l l n c u a tnglese 
7.10 Mus ica s top 
8JO Le canzoni de l mat t ino 
9 OS Colonna mus ica le 

10.05 La Radio per le Scuole 
10J5 Le ore del la m u s i c a 
11 00 La nostra sa lute 
11,30 Soprano Rosanna Carterl 
12 05 Contrappnnto 
13.15 Gial lo su gial lo 
13 JO Le place H classirn * 
H.W) Tr i smiss lon l rrclonal i 
14 45 Zibaldone i ta l iano 
15 45 I D quarto d'ora dl n o -

v i ta 
16.00 Programma per I ragazzi 
16J0 II sa l tnario 
17 05 Per vol g ioran l 
19 13 • Bal lo In maschera al 

Semiramfs » Romanzo di 
F \ Mason 

20,15 « II Trovatore » Dirct to -
re T. Schippers 

22 45 Ran da dell Aeronaut ira 
Mil i tare 

SECONDO 

G I O R V \ L E RADIO: ore 7.30. 
8.30; 9 30. 10 30. 11 JO. 
12.15; 13J0; 14J0; 15J0. 
16J0; 18J0; 19 36: 22; 24 

6 00 Prima di c o m i n c i a r e 
7 43 Bi l iardlno a t e m p o 

m u s i c a 
8,40 Signori 1'orchestra 
9 40 Inter ludio 

10 00 Grand! speranze 
10.40 Cblamate Roina 3131 
12 20 Trasmiss lonl regionalt 
13 00 I a ch iacch ler lna 
13J5 II senzat i to lo 
14.00 J u k e - b o x 
14,45 A p p u m a m e n t o con le no

di 

s trc canzoni 
15 15 Giovani cantant i l irlci 
15 35 S e r v m o spec ia le a t u n 

del G r 
16,00 Concorso U N C L A per 

canzoni n n o v e 
1SJ5 La danza ne l la m u s i c a 
17.13 Pnmrr id iana 
ITJi Classe unira 
18 00 Xperitivo in m u s i c a 
19 00 P ing-pong 
19 50 Punto e virgola 
20 01 Ferma la mus ica 
21 ©0 La v o c e de i lavoratori 
21 10 « Le sorel le M.vterassi • 

Romanzo di X. Palazzesrhi 
22.50 ! J c h i a c r h i e r i m 
22 40 N'ascita di nna m u s i c a 
23 00 Cropache del Mezzogiorno 

TFRZO 

* 30 I J Radio per le Scuole 
10 00 Concerto di aprrtura 
11 45 Musiche per strument i a 

nato 
11 45 Cantate di \ Scarlatti 
12.20 Musiche d oggi 
12,55 Intermezzo 
13.55 Itinerarl operlst ic l 
14.30 11 Disco in vr tr ina 
15,30 C o n c r n o s m f o n i c o diTrt-

to da K B o m 
17.00 Le opinion! degl i altrl 
17,20 Corso di l ingua inglese 
17.15 P . l o c a t e l l i 
18 00 Not iz i e del Terzo 
18 45 Quadrante e c o n o m l c o 
18J0 Musica leggera 
18 45 II diritto del fanciul lo 
19 15 Concerto dl ocni sera 
20 15 Celebrazionl r o s s . n i i n c 
20.30 Nico la Porpora 
II 00 Musirv fuori s chema 
22 00 11 giornale de! Terzo 
22.10 Orsa minore 
23 20 I i n n r irevui l 
23 30 Rivis ia del le r iv lstr 

XI S F G N A U X M O - « II t r o v a t o r e . di Giuseppe \ erdl (Naz lo -
nale ore 20 15) L"opera ft pre»entata nell . i l l es t imcnto del Comu
nale d | Firenze. Dlr lge Thomas Schippers . Cantano . Mario ZaaAsi, 
Montserrat Caballe 
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