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Dibattiti 

La relazion* di Ingrao all'incontro all'lttituto Gramsci di Roma 

Le sinistra e le esigenze 
nuove della societa 

PercM si i f g r m la crisi i\ eg emtnia dei gruppi dlrigenti dinanzi aH'acccntuata sfasatura tra bi-
sogni sfericameate lecrtttfni e cestione del patera casi came * stata sinara realizzata - Tra que-
stkmi craciaJi: faMNica, scitla, Mezzogtorno • Nan e'e sale an problema di cambiamenti di farmule 
a di aJleatue ptlitiche, ma si tratta di mutare rapparti di patera e di creare an naava blocco starico 

Saggi 

Polemic he e silenzi di Maritain 
sui problemi della Chiesa di oggi 

II contadino 
della Garonna 

L espre&siooe « nuova T«M; 
costiluente >. conit ta da una 
rivista della sinistra cattolica 
per sottolineare I'esigenza di 
un profondo ripensamento sul-
le istituzioni democratiche a 
fronte della crisi che le cor
rode. e ormai entrata nel di-
battito politico. Da questa con-
statazmne ha preso le mosse 
il cornpagno Pietro Ingrao, 
presidente del gruppo comu-
nista alia Camera. neU'intro-
durre il dibattito di ieri al-
1'Istituto Gramsci. ricordando 
come questa ipotesi. ripresa 
fra I'altro da Lombardi nel 
•uo discorso a Montecitorio 
sui Tatti di Battipaglia. sia 
stata al centro del recente 
convegno fiorentmo della « Ba
se » e come essa appartenga 
ad una tematica presente nel-
la ricerca delle ACLI e dei 
gruppi del dissenso intorno 
ai problemi della partecipazio-
ne e del rapporto masse isti
tuzioni. 

Rapporti nuovi 
Si parla di < nuova fase co-

•tituente > per indicare 1'ur-
genza di una « rifondaiione » 
degli istituti democratici, ed e 
stato usato il termine di « nuo-
vo patto costituzionale ». per 
riferirsi aH'arco di forze ne-
cessarki per ristrutturare la 
vita politica. alia instau-
razione di nuovi rapporti col 
PCI. a! Miperamento della de-
limitazione della raaggioranza 
• alia fine della discriminazio-
ne contro una delle forze che 
furono tra le pifk grand) pro-
tagoniste del « vecchio patto ». 
Qualcuno. e vero. vorrebbe ri-
durre tutto questo dibattito 
ad un espediente per un ac-
cordo di potere tra il PCI e 
altre forze del centro-sinistra. 
ma e questa una tesi da re 
spingere con forza. II signifi-
cato vero della discussione in 
at to e nel la coscienza che la 
crisi riguarda piu profonda-
mente la societa e il modo di 
operare delle forze politiche. 
Piu che di « distacco » tra so
cieta politica e societa civile 

— una definizione. ha detto In
grao. che sottintende I'esisten-
za di due blocchi separati e 
non coglie le lacerazioni ope
rant! a tutti i livelli ne Tin-
treccio strettissimo dei pro
blemi — si deve pa Hare di 
una accentuata sfasatura tra 
direzione politica del paese ed 
esigenze nuove. tra bisogni 
storicamente legittimi espres-
si dai movimenti di massa. e 
gestione attuale del potere po
litico. 

Essa dipende dalla qualita 
dei nodi giunti a maturazione, 
dall'usura dell'interclassismo e 
del riformismo. La risposta ai 
bisogni collettivi che matura-
no comporta mutamenti di 
struttura. tocca sia il sistema 
politico che 1'organizzazione 
della societa civile. L'invec-
chiamento di certe istituzioni, 
il peso dei corpi burncratici 
— tutte componenti che pesa-
vano anche ieri — diventano 
esplosivi quando fallisce la 
prospettiva di aggiustamenti 
interni al sistema e ci si tro-
va di fronte all'estendersi e 
al consolidarsi di nuove for
ze sociali d i e chiedono un nuo-
vo ruolo nella societa nazio 
nale. la rimozione dei limiti 
posti alia loro presenza. nuo
vi modi di organizzazione pro 
duttiva. 

Qui e anche il senso vero 
del voto del 19 maggio. E a 
questo proposito Ingrao ha ci
tato tre quest ion i cruciali: la 
fabbrica. dove la lotta operaia 
tende a mettere in discussione 
la stessa organizzazione capi-
talistica. i parametri che la 
contrassegnano: la seuola. do 
va non ci si batte solo contro 

• <nitoritariSii*5 nUi per un di ' 
verso ruolo deU'istitU2ione nel
la societa: il Mezzogiorno, a 
proposito del quale — come il 
recente dibattito parlamenta 
re ha dimostrato — emerge 
sempre piu la consapevolezza 
che il problema di fondo in-
veste la sua collocazione nel-
l'intero corpo della societa na-
zionaie. 

Se e sbagliato derivare da 
questa analisi la conclusion* 
che sia gia costituito nel pae
se uno schieramento maggio 
ritario capace di imporre una 
soluzione socialista, possia-
mo pero sottoiineare — ha 
soggiunto Ingrao — che sono 
sempre piu estese le forze so
ciali per le quali le risposte 
mancate alle esigenze nuove 
non dipendono da cau<* « eter-
n e » ma dal sistema sociale 
in atto. dal tipo di societa do 
minata dalle grandi concen 
trazioni economiche private. 
Sicchc esse non accettano piu 
i limiti loro posti dalla gestio
ne del potere. e si aggrava 
la crisi di egemonia dei grup
pi dirigenti. Ecco perche si 
pone non solo un problema di 
mutamenti di formule e di al-
leanze politiche. ma 1'esigen-
za di mutare rapporti rii pote
re. 1'esigenza di un nuovo 
blocco storico. Sia mo ad uno 
di quei momenti della storia 
in cui entra ir, discussione la 
collocazione stessa. la gerar-
chia delle forze sociali. Ed e 
di fronte alia consapevolezza. 
crescente anche in gnjppi non 
eomunisti, che sono indispen-
sabili mutamenti profondi. ta
li da portare all'avvento di 
nuove classi dirigenti. t h e si 
fa piu forte il peso dpi rap 
porto col PCI. mentre piu evi
dent! diventano Ir rag ion i ve 
re della crisi del centrosini-
stra, giustincalo solo come 
strumento di gestione ordina-
ria. e non come formula ca
pace di costruire una prospet
tiva di rinnovamento. 

Dopo avere osservato che 
solo cosi diviene pertinente il 
confronto col 1944-194.1, perio-
do che comporto un muta-
mento radicale di regime po
litico e il sorgere di istituzio
ni politiche nuove e una nun 
va collocazione della classe 
operaia. delle masse contadi-
ne, delle forze popolari. In
grao ha ricordato che la Co-
stituzione doveva rappresen-
tare l'avvio di un mutamento 
che avrebbe dovuto essere an-
cora piu profondo (shagliata 
e la definizione di istituzioni 
* nate vecchie ». usata da De 
Mita nel convegno fiorentino 
della « B a s e » ) . Ma essa e 
stata distorta ne! modo che 
sappiamo, |>er giungere ad 
un regime liberal conservato-
re, che si fondava sulla re-
staurazione capitalistica. sul
la delega ad un hlocco di par-
titi di compiti di mediazicmc 
subalterna all'internn di que
sta struttura dominante. Que
sta soluzione giunge ad un 
punto di crisi quando — fal-
lite le speranze riformistiche 
del centrosinistra — matura-
no nei movimenti reali esigen
ze di mutamenti di sistema. 

Se questa e la natura della 
crisi. ne deriva tutto un orien-
tamento politico per afTrontar-
la, una linea per la trasfor-
mazione delle istituzioni. Ad 
esempin. venendo al tema spo 
ciflco del Parlamenlo. Ingrao 
ha innanzituttn precisato clip 
la questione centralc e quclla 
del suo ruolo e del suo pote
re dec i s iona l . Va respinta la 
linea che vorrebbe risolvere 
tutto nella distinzione delle 
competenze tra una maggio 
ranza che governa e un'oppo-
sizione che controlla. percho 
cio cristalHzza. congela. re-
stringe in un blocco di par-

Mostre 

Venticinque anni di 
culture ecclesiastica 

Una interessante mostra del
ta cultura e-cclesiastKa tmghc-
rese degli ultimi venticinque 
anni e stata inaugurata ieri 
(€ tnaggto) nella sede dell'Ac 
oademia dUnghena in Roma do
ve ha pure sedf il Pontificio 
Isiituto ecclesiasUoo ungherese. 

Alia cerimonia di apertura 
della mostra. che oltre a com 
prendere giornali. periodici. edi-
»oni, quadri, sculUire e oggrt 
ti di arte sacra fra CUJ un 
orocifisso original* e un calice 
ispirato alia Populorum r»ro-
gressw. che saranno regalati al 
Papa, hanno partecipato gii ar-
civeicovi e i vescovi ungheresi 
venuti a Roma per ricevere U 
sacro pallio da Paolo VI, nu 
pierosi altn prelaU fra cui il 
asrdinale De Furstemberg, mon-

CaaaroU deUa S«ffr«t«ria 

di StaU>, nNHisignor Scr*»ffpr se-
grvtario della coiifdvitazioni' 
per l'educaziont1 cattolica. lam 
basciatore di I'ngheria .loAsef 
S/all, diplonvtlic: c snolti j?ro-
fessori 

II Presidente della conferen-
za epibcopale un^herese. I'ar-
civescovo Jozsef Ijjas, nel di-
scorso di apertura, dopo avere 
messo in evidenza « le profon-
de t.rasformazioni sociali ed ecu. 
nomiche avvenute in Unghena 
negli ultimi venticinque anni » 
ha detto che < la mostra rap-
presenta la testimonianzn della 
presenza e dello svilu(H>o della 
cultura oattolica nella nuova 
societa ungherese e I'esiatenza 
di buoni rapporti tra lo Stato 
e la Chiesa ». 

I* mostra rtmarra aperta ft-
w al 13 maggio. 

ti*: .'» «T»I*P fondamentali. 
creando un rapporto sbagliato 
col paese. rendendo fatale la 
logics del ricorso al voto di 
fiducia. trasformando il Par 
lamento in una camera di re 
gistrazione delle scelte altrui. 
Se la carenza di fondo e la 
capacita riformatrice del Par-
lamento. la sua perdita di so-
vranita reale. la lotta per ri-
conquistare un potere rifor-
matore. per f a m e un momen-
tn essenziale della sovranita 
popolare, deve investire il po
tere delle grandi concentra-
zkmi economiche private, col-
legarsi alia lotta per la crea 
zione di altri momenti di po 
tere in tutto lo spessore del
la vita sociale. 

Componenti importanti del 
la fase costituente e della ri-
forma delle Istituzioni rappre 
sentative diventano allora !a 
crescita di un potere opera>o 
nella fabbrica. di forme di 
aggregazione contadina. Tin 
venzione di organi <ii control-
lo dal basso nolle aziende 
pubblichr. la democratizza-
zione della pubblic-a ammini 
strazione. 

Per fare un altro esempio: 
di fronte alia prnfonda crisi 
in cui versa I'ente locale, la 
risposta non c nello schema di 
tipo « presidenziale » orepara-
to dal goverao e appoggiatn 
anche da una parte della si
nistra dc per i consigli regio-
nali. Vi e il problema reale 
del nuovo ruolo che deve es 
sere conquistato dalle assem-
hlee elettive. come protagoni-
ste nelle scelte che investono 
lo sviluppo economico. la pro-
grammazione, i grandi consu-
mi collettivi. e quindi la que 
stione del loro rapporto con 
i grandi movimenti di massa. 
che gli danno forza nella lot
ta. E' insomma possibile c ri-
fondare» i! Comune: ma la 
battaglia amministrativa del 
prossimo nnvembre si svilup-
pera o no su questo tema? 

Sintesi politica 
Qui si pone la question? dei 

rapporti tra forze politiche 
e movimenti di massa. Noi 
rcspingiamo lo schema secon-
do cui i movimenti di base 
esprimcrebboro la protcsta e 
le forze politiche avrebbero 
la funzione di elaborare e de-
cidere le soluzioni positive. 
Noi sottolineiamo il com pi to 
di sintesi politica che e pro-
prio dei partiti. e prima di 
tutto del parti to rivoluziona-
rio. Ma questa sintesi poli
tica, se vuole essere reale. 
deve maturare nel vivo dei 
movimenti di lotta, facendo 
sorgere cosi i < soggetti col
lettivi », le nuove aggregazio 
ni sociali che possam> portar-
ci ad un tipo di sviluppo fon-
dato sui nuovi valori. Costrui-
rc in questo modo, net movi
menti reali, le basi e i sog
getti sociali di uno schiera
mento alternative e la via 
fondamentale pt'r battere il 
tentativo di soluzioni autori-
tarie e per fronteggiare le 
crisi, le rotture the lo SCIMV 
tro con i gruppi e gli inte-
ressi colpiti indubbiamente de-
terminera. 

E la maturazione dei mo 
vimenti di lotta e anche la 
componentc essenziale per 
creare nel Paese una dialct-
tica nuova che porti a sposta-
menti, trasformazioni di par
titi e quindi a quella che ah 
biamo chiamato « ristruttura-
zione della sinistra ». 

Deve esserci molto chiaro 
che «una fase. cnstitueiile » 
richiede una convergenza di 
strategic, non c un nbiettivn 
minimalista. Come e possibi
le che operino in questa di
rezione anche gruppi politiei 
d i e sono in una collocazione 
di versa, alcuni dei quali addi-
rittura in posizione di parte-
cipazione ad un governo che 
sostiene il sistema attuale? 
Non chiediamo gosti minori-
tari individuali: non andiamn 
alia ricerca di « schegge » che 
cadano dal blocco governati-
vo; vogliamo spostarr c tra 
sformare forze politiche, per 
un nuovo blocco storico. Ma 
perche questa aUern«tiv> iia-
sca. ci si d c \ e alnn'iio pro-
nunciare su que.sto (joverno: 
sulla crisi del centrosinistra. 
e su una serie di scelte che 
incalzano. E' attraverso que
st i atti di lotta, clie noi ren 
riiamo chiaro il maturare di 
una alternative, la sua qua
lita. I'orientamento s\i cui la-
vorare e oostruire. Ingrao ha 
citato qui tutta una serie di 
temi, su cui ora e non do 
mani le forze inten^ssate ad 
una rifondazione della demo-
crazia devono prnnunciarsi: 
la eontestazione. ora e non a 
luglio e a novembre. del pro-
getto sulla Universita; la cre
scita e la qualita di una uni-
ta sindacale. che e legata 
anche alia costruzinne di una 
democrazia nella fabbrica; la 
costruzione di un potore con
tadino, che vuol dire anche 
battaglia sulla riforma delle 

tali«mo di stato e t c . 
E* attraverso 1'impegno su 

questi rKKii che si fa chiarez 
za anche sulle soluzioni go 
vernative da creare, facendo 
si che il dibattito e lo scon 
tro su questo punto nodale si 
definiscano su toiUenuti, seel 
te politiche. schieramemi di 
forze e non su vunte formule. 

Sentiamo l'urgenza di acc« 
lerare questo lavoro unitario 
della sinistra se non voglia 
mo trovarci in ritardo e im 
preparati di fronte aJl'csplo-
dere della crisi. come e av-
venuto in Francia. 

In questo quadro. dobbiamo 
dare coscienza al partito. co
scienza della drammaticita \ 
della «strctta* politica. por 
tand<i avanti un'a/.ione forte 
di orientamento politico e di 
lotta al burocratismo, Jacques Maritain 

La pubbiieazione in Italia 
deil ultima e oolemica opera 
di Jacques Maritain // conta
dino della Garonna da parte 
dell'editrice <t Morcelhana u ci 
offre 1'occasione di rilevare, 
non solo, la fase involutiva 
dell*ottantasettenne filosofo 
iidnueM;, nia ancne ai cnie-
derci fino a qiml punto que
st! abbia in f luenza l ed in 
fluenzi Paolo VI in un mo-
mento in cui la complessa si-
tuazione della Chiesa richie
de chiarezza e coraggio nelle 
scelte. 

L'amicizia di Papa Monttni 
con Maritain rtsale ad anni 
lontani e piu volte i'aituale 
Pontedce ha voluto ricordare 
1'importanza che le opere del 
filosofo francese hanno avuto 
nella sua formazione. 

II titolo dell'opera del Mari
tain. pubblicata di recente in 
Italia e che in Francia uscl 
nel 1966 subito dopo il Conci-

lio, e t rat to da una favola di La 
Fontaine Le jnysan du Danu
be. 11 quale si reca a Roma 
per denunciare. senza mezzi 
termini, Je malefatte dei pre-
tori romani nel suo paese. Nel 
cflso del contadino della Ga-

i ronna (Maritain vive a Tolo-
I sa) va detto che, s e e. vero 

Riviste 

«Esprit»: dibattito 
sull' imper ialismo 

I temi del «terzo mondo » 
continuano ad interessare, e 
spesso con grande serieta, gli 
ambienti cattolici progressisti. 
II n. 46 di Note di cultura. 
uscito in questi giorni, 6 inte-
ramente dedicate all'America 
latina. Meritano di essere se-
gnalati gli articoli su « La nuo
va strategia repressiva in Ame
rica latina», quello attualis-
s imo (a seguito delle vicende 
del Cile e del Venezuela) su 
K La democrazia cristiana al 
potere» e una analisi della, 
lotta armata in Peril ( «Una ' 
fase della lotta armata in Pe
ril », riguardante un'esperien-
za che ha avuto limiti pro
fondi). 

II fascicolo pubblica, pol, al
cuni materiali-documento, tra 
cui un appello del brasiliano 
Marighella. Lo stesso testo ap-
pare anche su Questitaha 
(n. 132), di cui va segnalato 
lo scritto di Cosimo Perrotta 
su « Commerclo Internaziona-
le e sottosviluppo: dai costi 
comparati airimperialismo », 

Un saggio assai prejmante 
sui nord-est brasiliano, « Nord-
est del Brasiie: zticchero e 
plusvalore» di Sims Taylor, ' 

viene puhblicato dall'uUlmo 
numero dell'edizione italiana 
del Monthly Review (n. 3-4). 
Nello stesso fascicolo sono da 
segnalare uno studio su « II 
potenziale rivoluzionario in 
India» e due saggi, molto 
belli, sulla Rhodesia: «Zim
babwe: sfruttamento e libera-
zione, L'inizio della guerri-
glia», opera di due africani, 
Mwana Wevu e Davis M'Gabe. 

Per l'Africa va ricordato un 
buon saggio dl C. Hoskyns su 
« La politica estera della Tan
zania », pieno di notizie e 
obiettivo nella informazione. 
Esso e apparso sui n. 1 di 
quest'anno de Lo spettatorc 
internazionale. Di un certo 
interesse anche un articolo 
apparso sui n. 4 de II mulino 
sulle questioni nigeriane, col 
titolo «Biafra: un'occasione 
per ripensare l'Africa »; anche 
se sarebbe stato utile analiz-
zare piu a fondo la componen-
te neocoloniale della vicenda. 
Lo stesso numero delU rivi
sta pubblica una intervista col 
vecchio uomo politico latino 
americano Raul Haya de la 
Torre. L'interesse della cosa 
e nel fatto che da la misura 

del falUmento politico del ra-
dicalismo borghese 

Un dossier sulle colonie por-
toghesi viene pubblicato dal
la rivista Terzo mondo, men
tre per chi ha interesse per la 
letteratura africana, la rivista 
Prospetti (n. 13) pubblica al 
cune bellissime poesie di afri
cani combattenti nei movimen
ti di liberazione. Infine per chi 
conosce il francese va segna
lato un importante numero 
(n. 4. aprile 1969) di Esprit 
dedicato all'imperialismo ame
ricano. I saggi riguardano pitt 
problemi, tra cui quello del 
rapporto USA-Europa, ma un 
gruppo di essi e dedicato al 
« terzo mondo ». In particola-
re sono da leggere una tavola 
rotonda tra Jalee, Purtado, 
Hurtig, Denis, Hassner, La-
pierre suirintegrazione impe-
rialistica mondiale, e il sag
gio di Jacques Berque (« Vers 
une humanite pleniere») sul
la divisione del mondo ope-
rata daH'imperialismo e sulle 
prospettive di una riunifica-
zione umana, grazie al con
tribute del « terzo mondo » 

Romano Ledda 

Rileggere 

I mondi di Charly 
Fiort per Algernon e il titolo 

del racconto di Daniel Keyes 
da cui e stato tratto il ftlm 
(I due mondi di Charlu) che 
ha procurato al suo protagoni-
sta 1'Oscar per la migliore in-
terpretazione maschile. Alger
non e un topolino bianco che 
ha subito prima di Charly la 
operazione al cervello e che i 
diventato intelligentissimo. Al
gernon e il metro di misura 
dei progressi di Charly dopo 
Toperazione: infatti il massi-
mo della gioia, la conferma 
che sta diwntando intelligen-
te, Charly Cordon l'ha il gior-
no in cui batte Algernon nelle 
quotidiane gare dei Thematic 
Apperception Tost-*. E' anche 
il momento piu alto della sua 
parabola umana: la scoped a 
inebriante di non essere pin 
seemo. Poi. con il crescere mo-
struoso dell'intelligenza e con 
i suoi piaceri viene anche la 
dolorosa presa di coscienza di 
essere stato beffeggiato dai 
compagni di lavoro cui nella 
sua ingenuita di minorato vo-
leva bene. Charly scopre che 
1'eccesso di intclligenza porta 
alia impossibility di comnnica-
re con uli altri essen umani 
ed e quindi sotto un certo pro-

tilo uguale e contnario alia idio-
zia. 

II suo alter ego, Algernon, 
ridiventa scemo e muore per
che le sue cellule sono sottopo-
ste ad un processo di deterio-
ramento inversamente propor-
zionale alia velocity con cui 
aveva raggiunto la superintclli-
genza: il destino di Charly Gor
don 6 segnato. Charly impiega 
i «noi ultimi siore.i da gcr.io a 
scoprire la lcpge seientifica che 
inevitabilmonte lo condanna: 
non resta che portare fiori sul
la tomba di Algernon. 

Daniel Keyes usa uno stra-
tagemma mt)lto efficace nello 
scrivere !a storia di Charly: ne 
senvc il diario operando una 
mimes; linguistica molto siiggt> 
stiva. 11 lettore segue i pro
gressi e poi i regressi di Char
ly. non tatito attraverso cid che 
Charly racccnta. ma attraverso 
il modo come raceonta. Cosi si 
passa da un testo sgrammati-
cato e privo di logica alle ni-
tide nolazioni del genio per ri-
tomare alia disgregazione men-
tale che precede la morte. 
Keye.s non ci dice che Charly 
morira, ij racconto finisce con 
1,\ p.Kt,xi7,i di Charly. Ma Al
gernon 6 moi-to e lo stesso Char-

ly ha scoperto la formula ma-
tematica del proprio destino. 

Se le opere di sciertce-/iction 
possono avere valore lettera-
rio. cosa sulla onale mi pare 
nen ci possano essere dubbi. 
questo racconto di Keyes h cer-
tamente da con-;iderare anche 
letterariamente riuscito, perche 
dietro quel tanto <ii gioco (d'al-
tronde l'elemento ludico fa par
te della poesia) esiste. sia pa
re ad un iivello nncora un po' 
J d'nppendice ». una problema-
tica della forma che riecheggia 
j!li espenmenti linguistic) di 
certi gruppi di avanguardia e. 
al Iivello dei curiteiiuti. 6 pre
sent* tutta la problematic^, de-
cisamwite attuale. della rollo 
caziotie dell'mdividtio in una so
cieta tecnologica con tutti gli 
abissi e le esaltazioni che il 
suo, ormai immevliato. futuro 
pno offnre all'umanita. Per 
concludere vorremmo ricordare 
che fiori rxr Algernon e stato 
pubblicato in Italia in una bel-
la antologia della fantascienza 
(Le merarifilie del possibile) 
curata da Sergio Solmi e Car
lo Frutteiro per 1'editorc Binau-
di (1959). 

Giorgio Manacorda 

Cinema 

Fellini: 1'Italia sta cambiando 
Come vedete la crisi attuale 

della societa italiana? 
€ E', a mio avviso. la crisi 

dei rapporti fra i cittadini c la 
societa. Per tnofivi di ordine 
aforico, anche a causa dell'in
fluenza della Chiesa, I'ilaliano 
e sempre stato nella pojuione 
del soaoetto irresponsabile: ed 
i proprio questo, ogai. che i 
messo in discussione ». 

Con questa risposta si apre 
una breve ma signifteativa in-
tervista concessa da Federico 
Fellini al settimanale francese 
L'Kxpress: il regista vi sottoli-
nea, in termini assai positivi, la 
rinnovata presa di coscienza che 

si manifesta sia attraverso le 
lotte in corso in tutto il paese, 
sia attraverso il movimento stu-
J; i.lt^tu dVnii siudenii. Feliini 
dice: « ...che le loro parole dor-
dine siano caratterizzate da un 
cridente utopismo non d prove. 
Quel che conta e I'esplodere di 
una logica immaainativa che 
spwia pli schemi tradizionali. 
E' la prima rolta in fondo. che 
gli italtant agiscano prima di 
csservi obhligati dai fatti >). 

Dopo aver ricordato anche i 
reeenti scioperi dei medici e dei 
magistrati, Fellini aggiunge che 
*l'intelliohentia italiana ti i 

sempre messa alia coda degli 
anenimenti: e per questo che. 
oppi. i aiorani cantestano anche 
t'wtelhphentui <l\ sinistra alio 
stesso modo delta societd che 
questa ritlctte ». A questo giu-
di/io. certumente sommano. Fel
lini aggiunge t'lttavia una di 
chiarazione che getta luce an
che sui film (il .Sflti/ricon) che 
sta termmando di girare: « Ho 
voluto descrivervi la fine di uiia 
socicfd felice o, piuUosto. la vita 
Quatidiana di un popolo al ter
mine delta sua c'wil^zaiione e 
nell'attesa di fatti nuovi. Siete 
Uberi di vedervi una analogia 
con iattualita >. 

che con lingua^gio schietto ri-
prupune ai lettore un cnstia-
nesimo i cui valori essenzmli 
nschiano di >cadere o di ce-
dere il posto a non chiari sur-
rogati, nulla dice sui gravi 
problemi st rutturali, teologici 
che trava^iiano la Chiesa e il 
mondo cattolico di oggi sotto 
la spinta dei bisogni e delle 
aspirazjoni del nostro tempo. 

Non e azzardaro stabilire un 
rapporto (non e il solo natu-
ralmente) tra la polemica di 
Maritain contro ncerche teo-
logiche avanzate, i. catechi-
smo olandese, espenenze co
me quelle deil'fsolotto e certe 
chiusure di Paolo VI ogni gior-
no piu angosciato per 1 fer
ment i del mondo cattolico fi
no a paventare uno scisma. 

Maritain si e sempre mosso 
nell'ambito del pensiero di S-
Tommaso, donde la sua co-
stante polemica verso tutta la 
fiiosofia mode ma quale si e 
venuta sviluupando da Carte-
sio a Husserl, ma sui piano 
della dottnna pohrico-sociale 
si e mostrato jperto ed avan-
zato fino a '^orizzare quello 
umanesimo in'egrale one, ol
tre a valorizzare l'individuo 
come persona, pone l'accento 
sui beni comuni per cui la 
comproprieta si dovrebbe so-
stituire alia proprieta e i la-
voratori dovrebbero comparte-
cipare ash utili e alia gestio
ne dell'azienda. 

Ma proprio ui rapporto a 
questo pensiero olaborato In 
tante opere in cui ntroviamo 
anche la concezione di un or-
dinamento politico fondato su 
una democrazia laica sia pure 
permeata di spirito cristiano, 
/ / contadino della Garonna ap-
pare carente non gia per il suo 
forte richiamo ai valori mte-
riori deUa persona umana e 
che il cristiano dovrebbe au-
tenticamente sentire e pratica-
re, ma per i troppi silenzi su 
quelli che sono oggi i temi 
piii dibattuti proprio sulla ba
se della Costituzione concilia 
re che indica, non soltanto, 
una profonda nstrutturazione 
dello ordinamento ecclesiale, 
ma un diverso rapporto tra 
Chiesa e mondo contempora-
neo. 

Oggi, il dibauito aU'intemo 
della Chiesa e del mondo cat
tolico verte sulla collegialita 
episcopale, sulla partecipazio-
ne corresponsabile di tutto il 
popolo di Dio aila vita eccle
siale, sui superamento di una 
concezione giuridica della 
Chiesa come societa perfetta, 
su una esegesi biblica della 
storia della salvezza, su un di
verso rapporto tra la sfera 
spirituale e quella temporals, 
su una reinterpretazione dei 
dogmi. 

Orbene, ribadire — come fa 
Maritain — di fronte a questi 
lmportanti problemi per l'av-
venire della Chiesa e dei suo 
discorso con il mondo, piena 
fedelta non tanto alia teologia 
tomista quanto alia philoso-
phia perenms s;gnifica metter-
si contro le indicazioni con-
ciliari per un dialogo con le 
culture non enstiane, che teo-
logi autorevolj come Chenu, 
Congar, De I.ubac, Girardi, 
Ranner, Schillebeeckx, Gonza
lez-Ruiz ed altri (e prima an* 
cora Theilhard de Chardin) 
hanno cercato di portare avan
ti non certo mettendosi dalla 
parte dello awersar io della 
Chiesa. Vuol dire, inoltie, ne-
gare quella categoria di sto-
ricita che ha consentito e con-
sente a tanti teologi e studio-
si cattolici di sociologia la 
compxensione del monrtn di 
oggi, superando quello mtegri-
smo verso cui un tempo Ma
ritain era stato critioo e che 
e stato causa di tanti equivo-
ci, soprattutto, la dove, come 
nel nostro Paese, la Chiesa 
godeva e ancora gode di pri-
vilegi e bracoi secolari 

In un momento in cui le 
forze anti-conciliari non disar-
mano inseguendo sogni per 
impossibili ritomi, // contadi
no della Garonna non aiuta, 
certo. quanti nel mondo catto
lico e fuori si battono per una 
Chiesa sempre piu svincolata 
da interessi rnondanj e da pri-
vile^i conservatori e piii di-
sponibile per favorire l'eleva-
zione morale e sociale delle 
masse, il progresso civile e la 
collahorazione dei popoli nello 
spirito della Pacem In terri» 
e della Populorum progressio. 

Alceste Santini 

Notizie 
% La mostra del « Dlteono 
iUliano del Rinascimento • 
del barocco • allestita nalla 
Galleria Moravia di Brno, 
ha suscitalo un vivo inte
resse tra il pubbllco « I cri
tic! d'arta. La mottra com-
prandeva circa ISO disegni 
di occailonala valoro cho 
fanno part* della rlcca col-
latione di ditegnl dl antichl 
maestri per cu! la Galleria 
di Brno e ormai famosa in 
tutto II mondo. 

Le opcrc cipoitc sffrivano 
un panorama del dltegno 
Itallano dagll Iniii d l̂ Cin-
qweeenfo fino alls fine d&i 
Sattccanto. Fra gli autorl 
Mlchalangelo, Andraa Del 
Sarto, II Parmigianino, Fe
derico Barocclo, II Guercino, 
G. B- Tiopolo e tanti altri 
artisti, toprattuMo fiorentini, 
romani a vaoezlani, accanto 
• I quail tono rappretentatl 
pero anche etponent) della 
tcuola napolelana, dl quelle 
Veronese, milanese, gene ve
to eec. 

La mostra 4 stata curata 
dalla dott. Helena Kusakov*. 
Knozova. 

Rai-Tv 

Controcanale 
HABK1A K \I."T°H!TA" 

Sort N' amo mo1 to -icur> chr 
I'ediZione televtwa dt L'na 
-e.iita fiiori .<>a pa.<mta •••''!-
za !ar torli mi Harold Pin 
ter. Yautfire nigU'se c.'.'e r:e-
re cla--ifi(.'aUj net >jr\i\i\i<) 
dt-'-li arrabbiati *. Ihrvmimi 
anzi che la vicenda del QUI-
vane o.-sfi.iionato daf miirbo-'i 
aUetto della madre — c'ne 
f)\io anche ewere asowita u 
fmbnlij fin troptm scoperto 
del carattere repre'stv-j t>d 
autoritano delle soiwta indu 
*tfali boryhe-it — sta u<ata 
vtuttoslo sbiadita per colfja d: 
una reoia che non ha saputo 
trovare tl giu-to vnciro delta 
tratpo-tzwne dai ntmi dW 
palcoxcenico a quelli fc'^iLsir. 
Ltia ser<tta fjori, infattt. <i 
articola so^t<j?ica!meHte <n 
tre tempi: d lungo dialogo 
fra d gtorane Albert e la ma 
dre; V inutile tentativo di e-
va-iione del aiovane nella fe-
<ta con i colleofii d'ufficm; !« 
altrettanto inutile tentativo di 
rtbellione in ca*a di una pro-
stituta. I tre temvi. tuttavia. 
dovrebbero e-<<ere saldati dal-
I'unico filo di una permanentf 
monotonia attraverso la quale 
lo <oettatore dovrebbe essere 
condotio alia scoperta delta 
ineritabilita di una condizio 
ne umana alienata (e -dispe-
rata) e questa * inevitabilitd * 
dovrebbe emergere dalla con
sapevolezza che. nell'apparen 
te mutare delle situazioni, lo 
realtd permane identica a se 
stessa. Insomma: non si sfuu-
r/e fac'lmente da questa so
cieta. Soltanto in questa chia-
ve. infatti. pud acquistare un 
itfinificalo profondo la resa .1 
nale del protagonista: win 
resa che per Pinter, si bad) 
bene, e soltanto un ahile arti-
ftcio narrativo per indicare lo 
necessitd di forme diverse di 
rirolfa. 

II regista Fenoglio. tutta
via. ha mancato in pieno la 
sequenza delta /esta i cui ca 
ratteri ossessivi si perdono m 

r.'.a M /'*• at ii'i'MZHjiii 'raniu-
tnn' •: ne n-uU-j si'l'to anche 
il hw)ii esortl o del dialoao '•!' 
zale fra Albert e la r.ianie: 
>• si at'enua hr:n c bm'U d\ 
wi i-tenco -'f/'jo '.ti.*-q'iifican 
'e anche I'mcontro con la 
;.ro-:'tuta. In que* to quadro, 
-'Aian'o t'f,«a Merlmi sembra 
-opportare senza danno q'> 
I'TTOTI delta reoia: per Pier-
laiQi A;>rn (Alttert) e Ma a 
'ia MetcataV. ' 'a rayazza) le 
inc'iuqruenze nella co-truz'omi 
'iqrrntiiq htf.no avuto r-\utia 
ti menu lievi. offustando u:;a 
recitaziune che pure non man 
ca di quali'd 

• • * 
COMK X.VSCE CSX C\N 

7(>\fc" - H.:-::c .\-~'rc -•-. 
vimptenrlo indubbiamente uno 
<!orzo note vole per mantene-
re una certa vivacitd a Soe 
c a.'e per- \oi: una rubrica 
che prnbab'lntente meritereb-
he una collocazione miQltor? 
di quella che attualmente If 
vterif ri-iervata dalla pro 
qrammazio'ie TV. Anche ier; 
•-era. infatti. '.a formula del 
dialoao vivo e dtretto fra i 
«iorani c 'ill * o.spiti * ha 
retto all'inevitahile usura che 
pnteva suben'rare at prime 
rodaqqio. Intendtamoc': Spe-
cidie per \o: si mantiene m 
un ambtta ben (imitate e nan 
ha ambizioni rovino<e per la 
iradizionale prudenza della 
HAl-TV. Tema fondamental" 
di discus*>one restano le can-
zoni e it mondo detto sppffo 
culo: tuttavia. anche da que 
sta anqolazione limitata. la 
rubrica e una indicazione die 
potrehbe essere r'presa utd-
mente in ultra sede. -Non et 
mteressatw tanto le finh' --pre-
aiudicatezzc della discussione 
sulla •' rivuluz'one ••; pensiami 
piuttasta al gw-toso racconto 
di Taqnazzi su come nasce 
una canzone industrializzaUt. 
S'e pntuto ride re dicendo qua! 
che utile rentd. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
13.30 

13.00 
13.30 
17.00 
17.30 
17,45 

I M S 
19.15 

19,4$ 

30,30 
21,00 

22.00 
23,00 

SAPERE 
Corso dl francesf 
TANTO ERA TANTO ANTICO 
TKLEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
II leone dl San Marco, sesto eplmrtin della storia dl Veoe-
2la narrato da Tito Benfatto e Gianni Pnllnne 
OPINIONI A CONFRONTO 
SAPERE 
Mode e still del nostro lecnlo, a cura dl Emillo Garrnni 
(quarta puniaia) 
TELEGIORNALE SPORT, Notlile del lavore. Cronarhr Ita-
liane, 0«gl al Parlamento) 
TELEGIORNALE 
LA PACE PERUUTA 
II qulnto episodic della serie curata da Humbert Hianrhl 
segue, naturalmente nella particolare interprptazinne cli 
questo storico del video, I due rifvrrsl mod) con i quali 
la borRhesla. neeII Statl L'nlti t In Europe, rrrco di u>r<i(-
dalla crlsl del capUallsmo {\\ con II • Ni'iv Deal > di Roo
sevelt, qui con il fusrismo h) varie rnrme (ma Irspirl-
inento era gift comlnciaio in Italia). 
MKRCOI.EDI' 
TELEGIORNALE 

Televisione 2 
19,00 SAPERE 

Corso di Inslese 
21.00 TELEGIORNALE 
31,15 8ILURI I MANI 

Film. Reffia di Leonvinla. Raf \ allone, Elena \ arzl. Que
sta pelllcola del 1955 conclude II ciclo, piu che infelice. 
del • film del mare ». Essa narra le azionl del o.ei/1 d u -
salio della Marina dello Stato Italtano durante la wuerra 
tascista. Naturalmente, si presenta come un • omagKln 
all'ardlmento », ma, retorlca a parte, nel momento in rul 
(Inge dl prescindere dal contenutl della cuerra per restrln-
xrrsi all'azlone del soldatl, fa oggettlvamenie opera ontn-
grnea alle intenzlnni dl chi quella eu<rra scatenO per 
vincerla. 

22.45 LAPPRODO 
Al ccntrn del numero e In programma un incontro eon 
Alberto Moravia 

Radio 
NAZHINALK 

GIORNALE RADIO: ore 7, «. 
10.03. 12. U, 15. 17, 20. 2« 

fi.fn Cur.so d| lingua tedesca 
7.10 Muslra stop 
8,.10 Le canzonl del mattlno 
9,06 • Madama Butterfly », dl 

G Puccini (atto 2°) 
in,to La Radio per le Scuole 
10.40 Le ore della rouilca 
ll.oo La nostra salute 
11.08 Un disco per restate 
11,30 Colonna musicale 
12.05 (ontrappuoto 
13.15 Vn disco per Testate 
14.00 Tra.%mlsslon| reginnati 
14.45 Zlhaldone Itallano 
15,35 II giornale di bordo 
15.45 Parata dl succcssl 
16.30 Folklore in salotto 
17.05 Per vol glovani 
19.13 till ultimi giorni dl Pnm-

pri 
19.30 Luna-park 
20.15 *orrtite •. tre atti di Die-

go Fahhri 
21.20 We* Montgomery 
21,45 Concerto s lnfunic diret-

tn da Plero Bellugi 

SECONDO 
GIORN-XLE RADIO; ore «30, 

1.10, g,30 9.30. 10.10. II. HI. 
12.15, 11,30, 14.30. IS III. 
16.30. 17,38. 18.30, 19.30, 
22, 24 

fi.ftfl Svegllatl e rants 
7,10 Un disco per Testate 
7,43 Hiiiardino a tempo di 

muslca 
8.40 I n disco per Testate 
9 i i Romantlra 
9.40 Interludio 

10,00 I meravigllnsl anni venti 
10,40 Cniamate Roma 3111 
12.20 TrasmlMlonl regional! 
11,00 Al vostro servlrlo 
13.JJ Le occasion! di Rnmnln 

Veil! 
14,00 Juke-hoit 
14,4!) Il portadfirhl 
15,00 Motlvi sreltl per vol 

del eoa-15.18 SJupl r|i allievl 
servaf'iri 

Ifi.iiO L'intrrrutlnre 
Ifi,.i5 [a dlscmrca del Radio-

rorriere 
17.10 Pomerldlana 
17.15 Clause unica 
|8,oo Aperltlvo iu musica 
19,ll(l Canzonl a due tempi 
l'*.M) Punto e vtrgola 
jn.oi Notturno dl prlmavera 
20.15 t'n disco per Testate 
21.00 Italia che lavora 
21,10 II mondo delToper* 
22,10 Le occasion! dl Rnmnln 

vain 
32,40 Novita dlscograflche ame-

ricane 
23,90 Cronache del Meztogiorao 

TERZO 
9.10 A Dvorak 

lfl.oo Concerto dl apertura 
10,45 ytiartetll e Quintettl <li 

l.uigt Hoccherin! 
11.20 Concerto del corn da Ca

mera della RA1 
11.10 I.iriche <ia camera Ita

lian? 
12.05 I.' informatore etnomual-

cologlco 
1220 Piccolo mondo musicale 
I.i.oo intermetzo 
11.45 Pianists Arthur Rubls)-

steln 
14.30 Melodramma In sintesi 
15.30 Ritratto di autore 
IK.2S Mn«iehe iialian; d'oggl 
17.00 Le opinion! degli altri 
17,20 Corso dl lingua tedests. 
17.15 P Loraielli 
!8.0t) NotijJi ,i«! Ti-i.o 
18.15 Quadrante economico 
18.10 Mnsira leggera 
18.45 Piccolo planeia 
19.15 Concerto dt ttgnl sera 
20.00 Concerto slnfoniro diret-

to da Pierre Boulez 
22.00 II dlornale del Terzn 
22.30 Incnntrl con la narrativ* 
2.1.M) MusHhe di L, van Bee

thoven 

VI SEGVALIAMO: Concerto Hlrettn da Pierre Boulez (Radio. 
Terzo. ore 20* . Vengono eseguitl hranl dl Varese, Boulei. Pstf. 
teclpano la planlsta Maria Bergman • u soprano Halina Le> 
komika. 


