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® Economia 

Un libra sulla galoppaiite crisi monetaria 

Sta per f mire 
1' eta dell'oro ? 

Quanti escludono un aumento del prezzo del metallo giallo per 
ristabilire I'equilibrio rotto da dollaro e sterlina propongono 
una moneta mondiale fiduciaria, senza tallone aureo - Ma il vero 
idolo da abbattere e quello del denaro che « compra tutto » 

Un dibattito su La rifor-
ma monetaria e il prezzo 
dell'oro (1) a cui contribui-
scano i maggiori cspcrti del 
mondo capitalistico pud es-
serc assai utile per capire 
le presenti vicende interna-
zionali. Oppure, poich6 o-
gnuno dci partecipanti si 
t r incera dietro un punto di 
vista « tccnico », ignorando 
(volutamcnte o no) il retro-
te r ra politico-economico del-
la vicenda monetaria, ingar-
bugliera nncor piu le idee 
di chi leggc meltcndolo di 
fronte alia inaspettata equi-
valenza di proposizioni ap-
parentcmente alternative o 
alia convergenza di posizio-
ni formalmente contrappo-
ste. Dipcnde dalla capacita 
del lct tore di costruirsi es-
so stesso quello spaccato 
delta economia capitalistica 
che 6 indispensabile per ca
pire il ruolo dci mezzi di 
pagamento. 

Qui vengono discussi t re 
«p ian i > di stabilizzazione 
monetaria che corrispondo-
no, grosso modo, a t re 
« epoche » — due vissute, 
una secondo molte avvisa-
glie imminente — nella 
storia del capitalismo. Sche-
matizzando al massimo, le 
possiamo identificaro come 
segue: 

Gold Standard, con mo-
ne te a base aurea. Si sup-

{tone, per questa epoca, che 
'aggiustamento delle bilan-

ce dei pagamenti internazio-
nali avvenga automatica-
mente mediante perdite di 
oro del paese in deficit. Un 
nuovo gold standard < go-
vernato > e proposto dal 
francese Jaques Rueff, me
diante il raddoppio del 
prezzo attuale deU'oro, fcr-
rao da decenni. 

Gold exchange standard: 
nato dopo la seconda guer-
r a mondiale, a sanzione del-
la supremazia USA ncl mon-
capitalistico, ha conscntito 
di affiancare all'oro, nclle 
r iserve nazionali, ingenti 
quantity di dollari. La supre
mazia politica USA ha con
scntito che questi dollari car-
tacel non fossero cambiati in 
oro e siano rimasti in < credi-
to » ai paesi che li posscg-
gono. La bilancia dei paga
menti USA non e stata pa-
reggiata automaticamente. 
Poiche. gli USA sono arriva-
ti , pe r tale via, al limite di 
una drastica svalutazione del 
dollaro, Edward Bernstein 
propone di non mcttere piu 
dollari (o sterlinc) in ri-
serva, ma di creare accan-
to all 'oro una Unita di Ri-
serva o moneta internazio-
nale interstatale, in quan
t i ta limitate, distribuita ai 
paesi secondo le quote nel 
Fondo monetario 

Moneta sovranazionale: 
cioe creazione di una Ban-
ca mondiale, come propo
ne Robert Trillin, comin-
ciando col gestire gli avan-
zi e disavanzi monetari dei 
singoli paesi per giungere 
nel tempo alia creazione di 
una unita monetaria unica 
per il mondo capitalistico 
che realizzi l'aspirazione ge-
nerale dcgli economisti al
io sganciamenlo definitivo 
dall 'oro e a rapporti di fi-
ducia (< razionali >) fra 
tu t t i gli operator! capitali-
i t i . 

Giustamente nessun capi-
talista si e mai fidato del-
l 'altro. II caso delle sterli
nc e dei dollari-carta, mes-
si a r iserva in luogo di oro, 
ha espresso un rapporto di 
forza economica- politica, 
cessato il quale e venuta la 
crisi; non e ancora la guer
ra , naturalmente, se il mar-
co tedesco-occidentale cor-
r e cosi volentieri in soc-
corso del dollaro com'e av-
venuto con i prestiti dcllo 
scorso anno, ma l'instabili-
ta. I banchieri e gli esper-
ti occidental!, esclusa una 
guer ra politicamcnte impos
s i b l e all ' interno del mon
do capitalistico, cercano un 
varco per passare dall'insta-
bilita attuale alia stabilita 
che pud nascerc dalla crea
zione concordata delle ri
serve sulla base di arbitrage 
gi. E* in questo momento 
che taluni di essi scoprono 
11 < feticismo dell'oro », de-
nunciano l'oro, con la sua 
rigidita, come un mito da 
abbandonare, un mito irra-
zionale e antiquato. II capi
talismo < illuminato > sem-
bra far propria un'antica 
denuncia degli opprcssi. 

In realta, l'oro non e un 
mito dell 'uomo, ma valore 
realc fortemente conccntra-
to, oltre che equivalente 
scambiabile con tutti gli 
altri valori. Se si vuol par-
lare di feticismo, si parli 
di feticismo del danaro, 
sempre piu accentuato nel
la societa capitalistica, ed a 
ragione poiche il danaro in 
•ssa no* i aflatto un sem-
pllce mezzo di scambio, una 

ccdola rapprcscntante un 
« tot di lavoro» ceduta in 
uso al cittadino perche la 
trasformi nei beni che ri-
tiene conformi ai suoi bi-
sogni. II danaro, nella so
cieta capitalistica, 6 1) una 
merce essa stcssa che si 
compra e si vende, c non si 
limita a servire il com-
mercio, ma diviene un de-
spota del commercio stesso; 
2) da diritto a disporre de
gli interessi c della vita di 
altri uomini, mediante l'ac-
quisto della loro forza-Iavo-
ro e in altri modi, in quan-
to capitale. E ' viva e attua
le l'analisi penctrante con-
tenuta nolle 150 pagine de
dicate al danaro nei Linea-
menti fondamentali per la 
critica dell'economia politi
ca di Marx, pubblicati ora 
dalla Nuova Italia. 

Ora, i fautori della mone
ta sovranazionale vogliono 
eliminare soltanto il «cli-
ma da casa da giuoco » che 

si e instaurato nei rapporti 
monetari intcrnazionali, non 
certo il ruolo della moneta. 
Questo lodevole proposito, 
qualora venisse realizzato, 
pud portare a r idurre il 
ruolo dell 'oro e persino al
ia totale demonctizzazione 
dell'oro, divenuto un «abi-
to stret to > per 1'espansio-
ne capitalistica, un elemen-
to troppo capriccioso per 
consentire 1 suoi piani di 
stabilizzazione. In tal modo, 
perd, l'oro diverrebbe ancor 
piu mezzo di tesaurizzazione 
privata, come « deposito si-
curo » di valori; 6 il fetic-
cio del denaro che crea il 
mito deU'oro, e non vice-
versa. Veramente Veto del
l'oro non puo finire se non 
con la fine del sistema capi
talistico. 

Renzo Stefanelli 

(1) - Ed. U Mulino, 174 pagg. 
lire 2.000. 

Riviste 

Isolotto: 
giudizi 

cattolici 
contrastanti 

La vicenda dell'Isolotto, che 
si inquadra nella realta ec-
clesiale post-conciliare tanto 
carattenzzata da fermenti ed 
orientamenti nuovi, contlnua a 
far parlare dl se la stampa 
nazionale e mondiale. Noi vo-
gliamo segnalare 1 ditferentl 
comment! di alcune autorevoll 
riviste cattoliche per mostra-
re come sia contrastato il rin-
novamento della Chiesa catto-
lica. 

Per Ctvlltd CattoUca (4 gen
naio 1969) «l'cs'perienza cate-
chistica dell'Isolotto, pur po-
nendo in rilievo un aspetto 
del cristianesimo — l'amore e 
il servizio dei poverl — as
sai importante e, anzi, fonda-
mentale, si pone, purtroppo, 
fuori della linea dell'autenti-
co cristianesimo». La rivista 
parte da questa ed altre ana-
loghe considerazlonl per glu-
stificare la declsione del car-
dinale Florit di condannare il 
28 novembre 1968 I'esperienza 
di don Mazzl. 

Dlversi, Invece, sono 11 giu-
dizio e l'analisi della orlgina-
le vicenda da parte della ri
vista dei gesuiti di S. Fedele 
di Milano Aggiornamenti so-
dall (gennaio 1969). La rivi
sta, intanto, non si limita a 
dare un giudizio sommario e 
parziale suH'esperienza dello 
Isolotto sulla base delle lezio-

Letteratura per ragazzi 

Un libra di Felice Chilanti 

Tre bandiere 
per Giuliano 

Una storia per ragazzi: ma 
nessuno immaglni che l'auto-
re — lavorando a questa «li
bera narrazione di fatti real-
mente accaduti» — si s:a rl-
fugiato nella semplificazione, 
nella schematizzazione di fat
ti, gestl, caratteri. No, la sto
ria di Turldduzzo Giuliano e 
della sua banda, chB per 1 
« grandi » e ancora cronaca — 
e cronaca deformata spesso 
dalla disinformazlone o sem-
plicemente dalla memoria —, 
e riproposta in questo llbro 
di Felice Chilanti (1) m tutta 
la sua complesslta, con tutte 
le sue ombre. 

Tre bandiere per Salvatore 
Giuliano e la storia — eitla-
mo le parole dl Chilanti — 
di a banditi che tentarono di 
farsl guerrlgllert per uscire 
dalla malavita. Ma passati a 
una causa politica tnfame e 
reazlonarla. essi si sono ritro-
vati banditi, pegglori di quart-
do i loro reati erano le rapi
ne, gli omlcidl a scopo d'estor-
sione o per sopprimere i te-
stimoni n. Nessuna concessio-
ne dunque a two stremato ro-
manticlsmo o al romanzesco 
nella narrazione di questo ef-
fettivo ed amaro « western al
ii taliana a (non a caso le paro
le che abbiamo citato potreb-
bero definire altre storie, dl 
altro tempo, rimaste In om-
bra nella storia della unifi-
cazione 1 taliana, vogliamo^ire 
le oscure vicende del n'ostrl 
« re della selm », Fra Dlavolo, 
Crocco, Ninco Nanco...) ma 
una umana pieta che non 

esclude ma sottintende ia com-
prenslone e la descrizione del 
complessi process! sociall del 
quali sia 1 vecchi briganti che 
Turiddu Giuliano sono espxes-
sione e vittime. 

E questi processi sociall non 
sono insondabili: l'autore lo 
dimostra ampiamente gia nel-
l'impostazione della vicenda 
dell'ultimo brigante siciliano, 
con quelle tre bandiere (il se-
paratismo, la monarchia. U fa-
sclsmo amerlcano) che gil ven
gono messe in mano fino a 
quando egli non diventa uno 
strumento dannoso alia conser-
vazione che pure lo ha colnvol-
to nella sua strategla politica 
e utilizzato fino alia strage dt 
Portella della Ginestra, e dun
que viene braccato da tutti e 
cade per tradimento e pol que-
gli che lo ha tradito — in ac-
cettazione disperata della su-
prema legge della soprawl-
venza — viene finito per un 
ancora piu complesso e miste-
rioso tradimento in una cel-
la delltlcclardone. 

Questi processi sociall si pos-
sono capire; ma si possono an-
che risolvere, superare? Vl e 
un altro protagonista, un'altra 
»parte a in questa vicenda? 
Nella fattispecie: fra la Sicl-
lia del feudo e lo stato oor-
ghese che si rifa non senza fa-
tica le ossa dopo la guerra vi 
e un'altra voce, vi e chi pro-
spetti un futuro migliore? 

« Sul fondo della verde val-
lata chiamata Portella della 
Ginestra ecco g'mnti due carri 
e una dozzina di giovani che 

a Notizie 
0 SUL TF.MA « Nl 'OVE 
STRUTTURE per I'ammlni-
s iraz lonc drl « b r n l cultu-
ra l t» M t c r r i a R o n u dal 
31 grnnalo al 2 fcbtiralo. il 
XII conveffno c II c o m r c s -
so d r i r a s i o c l i i l o n c a Italia 
nostra • 

II convrjrno si aprlrA a l le 
nrr 10 di vrnrrdi al n r a n d 
Hotel « Leonardo da Vinci • 
(Via drl Cracchl . 324. t e l e 
fono 382.091). Questo il pro -
( r i m m i del convei;no: 

VESERD1' 31 cenna io 
Ore 10: Inancurazlone del 

Convepno; IMsrorso dl aper-
tura di Giorgio Ilassanl. 
Prrsldrnte drll' AS<oclazlo-
ne; Relazlone ln trodut t i \a 
dl Cesare Urandl. 

Ore IS: Slruttnre e prov-
vedlment l d 'emercen/a per 
1 brnl cultural! trrritoria-
11 dl nernardo Rossi I»o-
ria; Raccomandaitonl ur-
icentl per I rrntri s lorlcl di 
Rrnato Itonrlll; I compren-
vorl archeolneiri . dl Anna 
Zevi Gall ina; Intrrvrnti . 

S A B A T O I FEIinRAIO 
Ore 9: Rlstrutturazlnnr 

del le Sopr ln tendeme al aid-
nutnentl e alle opere d'ar-
te , dl Maurlxlo Calvesl; Per 
i'tffS^lenia tecnica e ammi-
nlstrat lva delle Soprintrn-
rienze al monuroentl e alle 
opere d'arte. dl I.ulgl Sa
lerno; Per una tutela con-
t e r r a i l v a e conoscit iva del 
repertl archeologlcl , dl Ilru-
no d'ARostlno; Per una dl -
sclpl lna del le collrzlnnl ar-
cheologlche , dl Maurlxlo 
Taddel: Interventl . 

Ore IS: Gil archlvl rnmr 
benl eul tatal l , dl CUudln 
Pavone; I.e blbl loteche nel 
Qowifo dyila polit ica drl 

brnl rulturall . dl France
sco Ilarberi; Interventl . 

Ore 20,30: II Congresso 
Nazionale del Socl 

DOMF.NICA 2 FF.nBR.AIO 
Ore 9,30: Conferimcnto 

del Premlo Naz ions le • Za-
notti Bianco > 1967. 

Ore 10.30: Dlseusslonr g e -
nerale con relazlone Intro-
d u t t i \ a dl Bernardo Rossi 
Dorla; Mozloni e Ordlnl del 
Glorno; Chlusura del Con-
vegno 

Agll Intervenutl s a r i da
ta copla delle re'tzinnl che 
gli antorl rlasstimeranno 
oralmente . 

Gli ait l del Convrgno pos
sono e^sere prenotatl iprez -
70 di lire 3.000) presso la 
Segreterla Generate della 
A « o e ! a z | o n r , v ia Piemnnte 
n 39-A. le i 48.48.48 - 00187 
Roma. 
0 GIOVEDI* 30 GENNAIO 
allr ore 18.30 Si Inaugura 
alia Gallerla d a r t e « II Gah-
biano » (Via della Frerza 51 
Roma) una mostra dl 75 dl -
segnl seleTlonati fra le c en -
tlnala dl tavnle esegulte da 
Renato Gnttuso per l l lu-
strare I canti del la « Dlv l -
na Coznmrdla ». 

Fra I dbtegnl srelt l flgu-
rano Ai tavolr Isptrate a l -
T« Inferno . . 24 al • Purg*-
torlo » e 6 al « Paradiso ». 

II testo per II ratalogo e 
stato scrltto da Cesare Gar-
boll. 

(J NOVITA" IN U B R E R I A : 
« i ^ flglla del reverendo • 
dl George Orwell (Garzan-
tl, 3SS pp. lire 2800); • II 
falcone svedese » dl Andrew 
York {« R 6 9 . . 212 pp., l i 
re 930); « I .a gloria drl v in -
tl • dl Henri T r m a t (Gar -
zantl. 304 p p . l ire l i o o ; , 

subito comlnclano a costrulre 
il palco per la celebrazione 
del Primo Magglo > Ecco l pro-
tagonistl di una Sicilia diver-
sa, essi vanno alia strage e 
sono una folia festosa. Chilan
ti, che ha seguito da viclno — 
e sofferto certo — questa sto
ria In ognl sua piega, cl nar-
ra 1 passl leggeri. 1 pensierl 
lietl della bella Prowidenza, 
di Eleonora col figlio in grem-
bo, dei Grifb « padre, madre, 
il figlio Giovanni di dodici an-
nl e due bimbe piu piccine 
tutti sul grande cavallo* d< 
tutti quell! che fra poche ore 
cadranno nel sangue e gride-
ranno terrorlzzatl o plangeran-
no disperatl. 

Senza dubbio questa parte 
della narrazione k la piu bel
la, plena dl controllata pas-
sione, storia di un momento 
di morte e tuttavia piena d: 
vita, di vita che vince, storia 
di vittime e insieme storia dei 
piu forti. Contrapponendo al
ia disperazione improwisa di 
una folia festosa 1 cui abiti si 
macchlano di sangue il cupo 
e disperato gesto di un pugno 
di lupi braccati, tradlti da h ^ 
ti, che sperano attraverso que
sto nuovo, atroce delitto — e 
come sparare su se stessi, sui 
loro paesi. sulla loro gente... — 
di aprirsi una via di silvez-
za. Chilanti rimane fedele al-
l'intento di offrire al lettore 
— giovane o vecchio che sia 
— tutte le facce della trage-
dia e aprirsi un varco fra la 
complessita delle motivazioni 
per additare il colpevole ulti
mo e principale, anche ss ad 
esso non potra dare un no-
me piu preciso di quell'em-
blematico Crozza Black ,-ne sa-
rebbe poi la traduzione in si-
culo—americano (nel lingu.ig-
gio cioe della mafia di Paler
mo e di New York) di teschto 
nero. 

Ma teschio nero e un perso-
naggio — o una somma ai per-
sonaggi — in came ed o.<sa, 
non solo un simbolo e Chilan
ti ci permettera di dissentire 
da quel passo della sua intro-
duzione dove afferma: «t ra
gazzi ilaliani intelligcnti non 
avranno difficoltii nel rtcono-
scere la presenza del medesi-
mo teschio nero ispiratore e 
mandante della strage di Por
tella della Ginestra, esegmta 
dalla banda Giuliano, a Dal
las, a Memphis, a Los Angel JS. 
negli assassmi di J. F. Ken
nedy, Martin Luther King e 
Bob Kennedy ». E non perche 
non vediamo il significato di 
questa generalizzazione (ma 
quanti nomi di vittime non 
bisognerebbe ancora aggiunge-
re!) ma perche sospetramo al-
meno improduttivo ques to mi-
tizzare il male, l'oppressione. 
Preferiamo per la sua concre-
tezza — e non a caso ci e ve
nuto alia mente alia fine del
la lettura di Tre band:cre ver 
Salratore Giuliano — il dram 
mattro appello < Giustizia non 
e fattaf» col quale Girolamo 
Li Causi. nel ventennale della 
strage, ha richiamato Ta.ten-
zione degli italiani sulla neces-
sita di strappare la maschera 
dal volto di crozza black per-
ch6 niente potra mettere In 
proscrizione il suo delitto ne 
il Paese potra lasciarselo alle 
spalle se vorra avanzare sulla 
strada della democrazia e del 
social ismo. 

Aldo De Jaco 

(l) Felice Chilanti, Tre ban
diere per Salvatore Giuliano, 
/ / Saggiatore, pagine 176, li
re 1,800. 

ni • esemplificazioni evange-
liche raccolte nel volume In-
enntro a Gesii pubblicato dal
la Libreria Editrwe Fiorentl-
na, ma ricostruisce, innanzi-
tutto, la storia del nuovo quar-
tiere detto dell'Isolotto a co-
minciare dal 1954 ossia quan
do l'allora sindaco di Firen-
ze, La Pira, lo fece costruire 
per dare una casa agli im-
migrati che giungevano nel 
capoluogo toscano in cerca di 
lavoro. Fu in questo quartie-
re che lo scomparso ca 'd. Elia 
Dalla Costa, a cui nel 1962 
succedeva Florit, fece costrui-
re una chiesa, una casa par-
rocchiale e un asilo, tutto af-
fidato al giovane sacerdote 
don Enzo Mazzi, il quale sin 
dai suoi studi di seminario 
aveva seguito con interesse la 
esperienza dei preti operai, 
prima condannata sotto Pio 
XII e, poi. riabilitata con Gio
vanni XXIII. «La realta 
con la quale don Mazzi ha 
dovuto fare 1 conti — scrive 
la rivista — era, appunto, 
quella di una collettivita di 
battezzati, in prevalenza ope
rai, agli occhi dei quali il 
messaggio evangelico non ap-
pariva credibile anche a moti-
vo del contrasto tra il suo con-
tenuto di semplicita e di pover-
ta, da un Iato, e gli aspetti 
di potenza, di ricchezza e gran-
diosita della Chiesa visibile, 
daH'altro». La rivista ricor-
da — e quest'aspetto e stato 
reso poco noto dalla stampa 
— che durante il Concllio Vati-
cano II a l'assemblea dell'Iso-
lotta si riuniva settimanalrnen-
te per discutere i temi che il 
Concilio portava alia ribalta, 
nella convinzione che senza 
un attiva partecipazione di tut
ti, mediante la discussione, 
non si sarebbe potuto ottene-
re che i laici si sentissero 
eoneretamente partecipi e in 
qualche modo corresponsabill 
delle vicende della famiglia 
ecclesiale». « Questa prassi — 
sottolinea la rivista — fu In-
terrotta per intervento del car-
dinale ». Anche nel volumetto 
II cardinale contestato (da 
Parma all'Isolotto), edito da 
Retigiont oggi, appare un'am-
pia documentazione ed assu
me un particolare significato 
quella relativa agli anni 1967-
1968 riguardante le veglie e 
le predicazioni per Ia pace nel 
Vietnam, per i negri ed 1 po-
poli oppress!. Si tratta dl ri-
flessioni suite encicliche socia
ll del papi e sul Vangelo par-
tendo da gravi fatti umani e 
social! come quelli della guer
ra e della ingiustizia sociale. 

Diventa, cosl, piu chiaro il 
perche questa esperienza non 
potesse piacere ai conservato-
ri, ai mode rati (di cui Flo
rit e l'espressione) e a Civil-
ta CattoUca che definisce la 
esperienza ecclesiale di don 
Mazzi a una iniziazione alia 
rivoluzione sociale, non al mi-
stero di Cristo». Non e del
lo stesso awiso la rivista cat-
tolica del Centro dehoniano di 
Bologna. // regno, che, in un 
ampio e documentato studio 
di Vittorio Zorzi, indica co
me principale merito di don 
Mazzi la sua «autentici ta» 
ed aggiunge che la storia del
la parrocchia fiorentina pu6 
«assurgere a simbolo di una 
crisi ben piu vasta, che ha 
certo i suoi aspetti increscio-
si ma nasconde al di sotto 
della sua scorza cosl ispida 
una fermentazione che prelu
de ad un auspicabile rinnova-
mento della Chiesa». Anche 
la rivista Tcstimonianze usci-
ra con im'ampia documenta
zione sulla linea del rinnova-
mento del mondo cattolico. 

Alceste Santini 

«Che fare»: 
lo spazio 
dell' intel-
lettuale 

L'ultimo numero (4) dl « Che 
fare» si presenta particolar-
mente rlcco dl materiali e di 
contributl relativi ai movimen-
ti studenteschi italiani ed eu 
ropei. In questo contesto si 
colloca fra l'altro la ripresa 
a piti voci (Leonettl e LufKjri-
ni, in particolare) di una di
scussione aperta da « '^ulndl-
ci» (n. 12) e portata avanti 
da un corsivo di Franco Otto-
lenghi suWUnita, a proposito 
della posizlone dell'lntellettua-
le dl fronte alia contestazio-
ne. Leonetti e Luperini riba-
discono anzitutto un limite or-
rnal «stor ico» della nuova 

II 
ruolo 
del 
sinda-
cato 

La rivista Dibattito sindaca-
le della FIM-CISL e una pub-
blicazione che indubbiamente 
arricchisce la discussione in 
atto nel movimento, con una 
sua originalita d'impostazione 
e con una vastita di argomen-
ti che meritano senz'altro at-
tenzione. II numero di novem-
bre-dicembre '68, ad esempio, 
presenta una tematica che 
non manchera di suscitare po-
lemiche sia fra i lavoratori che 
fra i dirigenti sindacali; tan-
to piii quando affronta. con 
una certa audacia, i proble-
mi dell'unita e quelli del ruo
lo del sindacato nella societa. 

E ' importante, comunque, 
che la rivista ponga in pri
mo piano la conquista di so-
stanziosi miglioramenti dei sa-
lari — come ha fatto del re-
sto il segretario della CGIL 
Rinaldo Scheda nella sua in-
tervista al nostra giornale — 
rilevando che fra l'altro a lo 
aumento salariale serve oggi 
a coprire esigenze vitall del 
lavoratore: famiglia, affitto, 
scuola per i figli, un minimo 
di svago e di riposo ». Ma vi 
sono anche scritti che non 
possono suscitare perplessita, 
e che danno la sensazione che 
si vogliano affrontare certi 
argomenti. compreso quello 
deU'unita, con un accentuato 
spirito di corpo e con una 
certa superiorita a da clan »; 
e vi sono perfino enunciazio-
nl che rivelano intenzioni che 
definiremmo avanguardisti-
che, come quando nel critica-
re la risposta operaia all'ecci-
dio di Avola si afferma che 
«il sindacato, nonostante al
cune recenti esperienze di 
" Comitati unitari di base ", 
conserva effettivamente la 
leadership del movimento ope-
raio». Comprendiamo, owia-
mente, il senso generale del 
discorso. E cioe neU'intenzio-
ne dell'articolista vi era pro-
babilmente la necessita di chla-
rire che le lotte rivendicati-
ve, nelle fabbriche come nel 
paese, si svolgono e devono 
svolgersi sotto la guida unita-
ria delle organizzazioni sinda
cali. Ma da questo elemento 
di fondo e piuttosto difficile 
pervenire alia presunzione di 
una leadership generale che 
<U fatto non esiste, soprattut-
to in Italia dove il movimen
to operaio e cosi ricco di espe
rienze e di storia anche po
litica e si e dato strumenti e 
organismi politici (partiti) cer-
tamente solidi e struttural-
mente compenetrati nella sua 
stessa natura. 

Sir. Se. 

L' Italia del '22 
Nell'ultimo numero di II 

monmento di liberazionc na
zionale (ottobre-dicembre 
1968) \-anno segnalati soprat-
tutto due saggi in cui ven
gono studiati due momenti 
cstrenu del ventennio fasci-
sta: il pnmo, di Luciano Ca-
sali. ricostruisce gli aweni-
menti che portarono i fasci-
sti, nel 1922. alia « conquista » 
di Ravenna; il secondo, di Al
do Alessandro Mola, si occu-
pa della « stampa e vita pub-
blica nel Cuneese durante la 
RSI». A proposito del lavoro 
del Casah si puo ricordare 
che le lmee ger.eraii del pro-
cesso che p o n o il fascismo al 
potere sono state ampiamente 
e npetutameiite smdiate, sic-
che ultenori passi avanti nel
la conoscenza di quel proces-
so sembrano poter essere fat
ti soltanto con lo studio ana-
litico di singoli momenti. 
aspetti o episodi. Non si 
tratta solo di eonoscere me-
glio element: particolari. ma 
di comprendere meglio le ra-
gioni di fondo che permise-
ro raffermazione del fa
scismo. In questo saggio del 
Casah, per esempio, appare 
evidente il carattere di aper-
to e durissimo scontro dl 
classe che ebbero gh aweni-
menti del 1922 a Ravenna, ap-
paiono evident!, cioe, proprio 
gli aspetti che, in una nco-
struzione piu generale, risul-
tano isolati e dispersi, data 
l'attenzione che viene portata 
ai fatti politici di maggior 
rilievo. Ma una p:u precisa 
conoscenza di cio che acca-

deva nelle province e asso-
lutamente indispensabile per 
la piena comprensione dei 
rapporti che, contemporanea-
mente. si venivano a stabili-
re al vertice, e dei processi 
politici a cui essi davano ori-
gme. In una prospettiva del 
genere, la « marcia su Roma » 
non appare piu come un col-
po di mano favorito dalla mo
narchia e dalle altre forze 
conser\-atrici, ma come l a t to 
conclusivo di una guerra ci
vile (o. almeno. della prima 
fase di essa), che era stata 
gia aspramente combat tuta 
nel paese. 

Nell'altro lavoro a cui si e 
accennato, il Mola si occupa, 
in modo forse un po" trop
po aspro e polemico, di un 
problema assai importante: 
perche il Cuneese, «regione 
partigiana ». diede poi la mag-
gioranza alia monarchia ed 
alle forze moderate? II sag
gio, in realta. risponde solo 
in parte a questa domanda, 
perche, se getta molta luce 
sull'azione della RSI a Cuneo, 
non considera poi a sufficien-
za gli atteggiamenti del mo-
deratismo antifascista e non 
arnva, percio, ad affrontare 
quello che, secondo la stessa 
impostazione del Mola, costi-
tuisce il centro del problema, 
cioe la coisistenza di posizio-
nl resistenziali e di atteggia
menti politici conservatori. 
Ma il lavoro del Mola por
ta, comunque. un buon contri-
buto alia storia della RSI. 

Aurelio Lepre 

avanguardia italiana: «l'acca-
nita difesa corporativa della 
letteratura e della cultura», 
« la priorita » data « al discor
so letterario su quello politi
co », ecc. Tipica in proposito, 
ancora una volta, la nosizio-
ne di Angelo Guglielml. 

Ma in questa critica viene 
coinvolto anche un articolo di 
Eco apparso nello stesso nu
mero dl n Quindicl » e i\ cor
sivo dell'« Unita » che /aveva 
valutato con Interesse; e qui 
sono necessarie alcune messe 
a punto. In particolare, di ta
ll posizioni non vengono col-
ti due element! davvero oon 
secondari: in prlmo luogo, la. 
distinzione tra i divers! hvel-
11 di lotta rappresentati ri-

spettivamente dall'occupazione 
di una fabbrica o di una uni
versity (dove si colpiscono due 
centri nevralgic! del sistema), 
e dall'occupazione dl un fsti-
tuto culturale (che, pur por-
tando con forza il dibattito e 
la battaglia Ideale sul ruolo 
assegnato a tali enti dalla so
cieta, non arriva a incidere sul 
terreno del potere reale). Da 
cui, appunto, i possibili liml-
t! della a contestazione cultu
rale ». 

D'altra parte non viene va-
lutata nel suo vero significa
to 1'insoddisfazione autocriti-
ca da cui nasce la proposta di 
uno a spazio contestativo spe
cified) per l'intellettuale, da 
parte dl Eco: un'insoddlsfa-
zione per l'ormai sterile al-
ternativa — e relativo distac-
co — tra ricerca (teorica o 
creativa) sul tempi iunghi e 
militanza politica contingente 
all'interno dl un partito di op-
posizione. Certo, dalla cntica 
(autocritica) radicale del pro
prio istituto di intellettuale, 
pub derivare la scelta di un 
operare politico che rompa 
una sfera culturale sostanzlal-
mente « autonoma » e avulsa 
dal terreno dei conflittl read; 

Rai-Tv 

e che respinga al tempo stes
so ogni « mediazione del con-
senso» intimamente priva dl 
un vero segno (la diretta scel
ta cioe della prassi rivoluzio-
naria). Ma non soltanto. 

Da quella autocritica pu6 
scaturire anche il tentativo dt 
individuare un terreno e dei 
mezzi di azione propri degli 
« operatori di cultura in quan
ta tali», si da non chiudere 
del tutto una tale possibilita 
in una prospettiva di lotta ri-
voluzionaria. E ci6 con 4a pre

cisa consapevolezza che gli stes
si concetti di intellettuale e di 
cultura (e quindi l'operare sui 
tempi brevi e sui tempi lun-
ghi) non possono non risultar-
ne radicalmente modificati. 
Probabilmente la proposta di 
Eco (cercare, a immaginare », 
« inventare» forme del tutto 
inedite di aggressione e ai in
tervento e di mobilitazione sul 
terreno della comunicazione di 
massa) e meno coerente dl co
me viene letta qui, ed e si-
curamente piii utopistica del
la scelta cui si accennava piu 
sopra. Essa si merita non po
che delle critiche di • Che fa
re n: un sostanziale accantona-
mento del problema rappresen-
tato dall'azione che contempo-
raneamente porta avanti il par
tito (con un sottinteso caratte
re acritico dell'adesione ad es
so); una certa genericita di 
obiettivi, con il conseguente 
pericolo che tutto si risolva 
m una « mera provocazione o 
come azione tutt'al piu di di-
sturbo airinterno del sistema » 
(come osserva Luperini). 

Ma interessa soprattutto nel-
lo sviluppo di quel discorso 
la presa di coscienza 04 una 
condizione « intellettuale » or-
mai priva di senso; la consa
pevolezza, in particolare. del 
a limit 1 della semiologia », ael-
la fragilita e precarieta aello 
« universo della comunicazio
ne », « esile sovrastruttura di 
qualcosa che awiene alle spal
le della comunicazione • ivedi 

anche La struttura assente. edi
to da Bompiani); e al tempo 
stesso il proposito estremo di 
sfruttare questa sottile stnscia 
di terreno con una sorta di 
c guerriglia delle comunicazio-
ni di massa >, intesa a demisti-
ficare 1 « sigmficati occulti > 
dei • messaggi », a riempirli di 
nuovi sigmficati, a scoprjre 
« nuove interpretazionl e nuo-
ve possibilita di lettura in mes-
saggi impost! con altri fini a 
(come Eco e venuto appunto 
sostenendo in varie >edi). 

E ' un modo, anche questo, 
di scoprire il terreno della 
prassi, al di la di ogni volon-
taristlco < impegno » e di ogni 
falsa autosufficienza t cultu
rale ». 

Gian Carlo Ferrettr 

Controcanale 
CORDL^Ll OCCUPAZIOXI -
Sembra che le lotte dei lavo
ratori possano trovar posto alia 
televisione soltanto nella rufjri-
ca Cordial mente, che, di tanto 
in tanto, fa una incursione in 
una fabbrica occupata. Tutto 
sommato, potrebbe anche esse
re. questo, un fatto da apprez-
tare, dal momento che, in tut
ti gli altri programmi, di quel 
che accade nelle fabbriche e 
nelle campagne e nelle scuole 
e per le strode si tace comple-
tamente: e sarebbe qiusto dar-
ne merito ai redattori di Cor-
dralmente. Senonclie la rubrica 
diretta da De Marchis e Loca-
telli ha ormax una sua fis'wno-
mia precisa. sentimental-morn-
listica, e i suoi servizi sitlle 
lotte — del resto telegrafici e 
assai rari — si inquadrano per-
fettamente in questa fisionomia 
al punto che. rovesciando il di
scorso, si potrebbe concludere 
che non per caso essi sono col-
locati proprio li e non al-
trove. 

Prendiamo il servizio di Lui-
gi Bartoccioni sulla occupaz\o-
ne dell'* Apollon » e sullo scio-
pero dei medici di Merano. 
Sella parte dedicata ai medici 
si e notato qualche tentativo di 
discussione sulla forma di lot
ta scelta e sul suo siqnificato: 
ma si e trattato di uno scorcio 
appena e anche sul piano del
la cronaca e della informazio-
ne il servizio e rimasto molto 
carente: tanto e vero che, alia 
fin fine, non si e capito nem-
meno bene in che modo esat-
tamente i medici abbiano at-
tuato i loro propositi. 

Nella parte dedicata all'occu-
pazione dell'* Apollon >. poi. i 
limiti del servizio si sono an-
gravati. Cominciamo col dire 
che e impossibile parlare nello 
spazio di died minuti di una 
lotta che dura da otto mesi (e 
sulla quale sono state scritte 
tante cose e sono stati girati 
tanti metri di pellicola): se si 
decide ugualmcnte di farlo, e'e 

il rischio che si voqlia soltanto 
fingere di occuparscne — cita-
re un fatto non equivale a vi-
iormare su di esso. E infatli. 
gli spunti emersi nel servizio 
attraverso alcune dichiarazioru 
degli operai (i modi dell'occu-
pazione, le preoccupazioni e i 
coiiflitti nelle famiglie deqli oc-
cupanti, il «costo» della lot 
ta) sono stati appena elencati 
e subito tralasciati. Ne si c 
tentato di discutere con gli ope
rai sulle origini. sul significato 
delta lotta. sul proce%so di ma-
turazione cui la lunga occupa-
zione ha portato: in questo tii>" 
di serrizi. del rc^lo. gli invintt 
di Cordialmente si limitano 
sempre a porre domande gene-
riche ed elementari. 

In realta. Bartoccioni ha pun-
tato esclusivamente sul movi
mento di solidarietd: e vi ha 
puntato in niwfo da presenfm-
lo come un frutto di un abbrac-
cio generale e indi'tcriminnto 
die si sareblie stretto altorvo 
ayli occupanti. Basti pensare 
che. ad e*ompio. delle iniziati-
ve cultural'! che hanno caraite-
rizzato questi mesi di lotta e 
che hanno rapvresentato uno 
deqli approdi qualificanti delta 
solidarieta. non si e fatto nem 
meno cenno. Cosi, lo scontro di 
classe del quale I'occupazione 
dell'* Apollon » e un tipico mo
mento ha perduto i suoi tratti 
distintivi e tutto si 6 stempera-
lo in un generico appello alia 
« comprensione » di tulti, che, 
nelle conclusion'! di De Mar
chis. si e colorato della solita 
mozione degli affetti tipica del
la rtibrica. Del resto, questa 
voleva essere la chiace del ser
vizio gia in partenza, e non a 
caso gli episodi dei medici e 
dell'* Apollon ». tanto diversi 
tra loro, sono stati accomunati. 

D'altra parte, come potrem-
mo aspettarci di piii dalla cor-
diale mamma televisione. alle-
vata al servizio della classe do-
minante? 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1° 
M E R C O L E D I 29 

12.30 S A P E R E 
« II bambino neU'etA de l la s c u o l a », di Assunto Quartrio 
(8. puntata) 

13.00 CRONACHE D E L F U T U R O 
1) T e m p o e spazio srnza barrierc 

13.30 T E L E G I O R N A L E 

17,00 GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
E' In programma una puntata del la scr ie « I ragazzi dl 
padre Tonia •, s cenegg ia to da Casaccl e Clambricco di 
Impost az ione a w e n t u r o s o - m o r a l i s t l c a . 

18.45 ORIZZONTI DELLA SCIENZA 

19,15 S A P E R E 
• Stor ia del la tecnica >, a enra dl G. B. Zorzoll (4. punta ia t 

19,45 TELEGIORNALE SPORT. Not iz i e del lavoro, Cronache Ita-
I lane, Oggi al Par lamento 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 COMUNISM1 DEL DISSENSO 
3) ( J u g o s l a v i a : qua le benessere? » • L'inchicsta dl Gino 
Neblo lo e Giul iano Tomei si propone di descr ivere s tasera 
l e condlz ionl e conomlche delle varie repubbl lche Jugoslavr. 
SI passa dal nord. la S lovenia , al sud, Macedonia e Mon
tenegro , regionl la cui s t tuazione £ mol to d l t forme. 

22.00 MERCOLEDI' SPORT 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
19,00 S A P E R E 

Corso dl l ingua Inglcse 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 OMBRE S U L C A N A L G R A N D E 
Fi lm. Regla dl Glauco Pel legrini ; Interprctl: l sa Pola, 
A n t o n i o Centa, Elena Zarescbi . E' un « g ial lo » del 1951: 
v i s i narrano le v i c e n d e dl u n a donna II cui marl to c 
m o r t o mis ter losamente . In un pr imo tempo si pensa a un s u i -
c id io per ragloni di ge los la; pol la pol iz la scopre c h e 
l 'uomo e morto durante un l i t lg io con 1'amante del la m o -
g l ie . La s l tuaz ione , di qui , precipl ta . L'e lemento piii Intr-
ressante del film e la ricerca di una Venez ia ( la v icenda e 
a m b l c n t a t a in ques ta c i t ta ) non turist ica ne cnnvenz iona le . 

22,45 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
Tra gli altri . la rubrica ha In programma un serviz io sul 
f i lm • Ne i pannl di Pietro *. del quale e protagoo i i ta 
A n t h o n y Quinn. 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RADIO: ore 8; 13; 
15; 20; 23 

6.35 Corso dl l ingua tedesca 
7.10 Musica s top 
8,30 Le canzoni del mat t lno 
9.09 Colonna mnslcale 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore della mus ica 
11.30 Una voce per vol 
12.05 Contrappunto 
13.15 Radinhappening 
14.00 Trasmiss ionl regional! 
14.45 Z ^ a l d n n e Ital iano: Con-

corso UN'CLA per canzo 
ni nuove 

15.35 II g iornale dl bordo 
15.45 Parata di success ! 
16.00 Programma per I plccoll 
16 30 Folklore in salotto 
17.05 Per vol fclovan! 
19.13 « Bal lo In maschera al 

Somiramls ». Romanzo dl 
E. A. W Mason 

20,15 « II pretendente ». dram-
m a dl Vll l lers de l i s l e -
A d a m 

21.25 La f isarmonlca dl Pcppi-
no Pr inc ipe 

21.45 Concerto s lnfonlco 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 7.10; 
8.30; 9.30: 10.30: 11.30: 
12.15; 13,30; 14.30; 15.33: 
16J0: 18.30; 19.30; 22; 24 

6.00 Svegl lat l e canta 
7.43 Bi l iardlno a tempo dl m u 

s ica 
8.40 Le nostre orchestre 

mns lea leggera 
9.40 Inter ludlo 

10,00 Grandi speranze 
10.40 Chiamate Roma 3131 
12.29 Trasmiss ionl reglonall 
13,00 Al vostro serv iz io 
13,35 Raffaella con il microfo-

no a tracolla 
14.00 J u k e - b o x 
14.45 Dlschl in vetr ina 
15,03 Motlv l scel t l per vol 
15,15 Rassegna dl g iovani ese-

cutorl 

per 

dl 

16,00 Concorso U N ' C L A per 
canzoni nuove 

16,35 La guerra del le note 
17.13 Pomer id iana 
17.35 Classe unica 
18.00 Aper i t ivo In mus ica 
19.00 Scr lvete le parole 
19.50 Punto e v irgola 
20 01 I magnlf ie l tre 
20,45 Concorso U N C L A 

canzoni nuove 
21.00 Italia c h e lavora 
2I.IO II mondo dell 'opera 
21,55 Bol le t t ino per I navlgant l 
22.10 Raffaella con 11 mierofo -

no a tracol la 
22.40 N o v i t i discngTafiche a m e -

ricane 
21,00 Cronache del Mezzogiornn 

TERZO 

9.30 J Massenet 
10.00 Concerto dl aprrtur* 
10,45 I Poeml s infonicl di Franz 

Liszt 
11.15 Pol i fonla 
11.40 Archiv io del Disco 
12.05 I. ' informatore c i n o m u s l -

co log ico 
12.20 Mnsiche parallele 
12.55 Intermezzo 
11.40 Maestri d e l f Interpreta-

zionc 
14.30 • Ascanio In Alba * M u 

sica dl W. A. Mozart 
15.15 M. Ravel 
15.30 Ritratto d a u t o r e : t lde -

brando Pizzett i 
16.25 Mnsiche i ta l lane d'oggl 
17.00 Le oplnlonl degli altri 
17.20 Corso dl l ingua tedesca 
17.45 W. A Mozart 
18.00 Notiz ie del Terzo 
18.15 Quadranie rconomlco 
18.30 Musica leggera 
18.45 Piccolo pianeta 
19.15 Concerto di ognl sera 
20,30 I.a rlscoperia della c iv i l -

ta mrdi ierranea 
21.00 Celehrarionl ro"i<tntanf 
22 00 II Clr.rn.Tlf del Terzo 
2^30 II romanzo poll7irtro 
23,00 Muslche dl I S l r a u i n s k * 
23.30 R i \ i s ta del le riviMr 

VI SEGNALIAMO: • II romanrn pol lz lesco • dl Pietro n ian-
chl ( T e r z o ore 22.30). La quart* puntata dl ques to c ic lo dl c o n 
versaz ioni analizza le opere dl quat tro famosl romanzierl allr 
prtse con II de l i t to : Chesterton, Bernanos , Gadda e Borgcs 
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