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s Riviste 

II sindacato 
e la politica 

Deve ll sindacato fare po
litic*? E se deve far la in 
quale maniera? Fuo cioe il 
sindacato ignorare i riflessi 
e le conseguenze della sua 
wiziativa nella societa na-
uonaie? 

A queste domande rispon-
dono, sul numero 39 della 
rivista < Problemi del socia-
lismo * (L. 600). numerosi 
dirigenti sindacali. da Vitto-
rio Foa, segretario della 
CGIL, e P ie r re t 'arnit i , se-
g r e t a n o della CISL. La ri-
sposta e chiara e netta in 
senso affermativo II sinda
cato non solo puo. ma deve 
occuparsi di politica, cer-
cando e trovando una fcua 
precUa collocazione autono-
ma e contesUtiva Kri e nn-
portante che le polemiche 
sorte — anche nei precon-
gres&i della C(»IL — inturno 
alia questione dell'autorto-
mia e soprat tut to delta in-
compatibilita stiano perden-
do la loro suKKt'^tione a po
litica, mentre il processo 
autonomistico del sindacato 
« si sta colorando — come 
rileva Foa - - di impogno 
politico, non solo per quel 
che riguarda il .sindacato 
(in quanto tale) ma anche, 
e questo soprattutto conta, 

f»er quel che nguarda i mi-
itanti sindacali >. 

Ha fatto bene, dunque, la 
direzione di • Problemi del 
socialismo» ad impegnarsi 
in un dibattito cosi attuale 
e pregnante per I'intero mo-
vimento operaio. E cio so
prat tut to perche i pencoli 
che il sindacato corre in 
una societa come la nostra 
sono molteplici, perche il 
sindacato puo addir i t tura 
fare una politica che di fat
to agevoh la rUtrutturazio* 
ne, la razionalizzazione e 
quindi il rafforzamento del 
sistema capitalistico la cui 
caratteristica pnncipale e 
quella di sfruttare i sogget-
ti del sindacato, cioe i la-
voratori. 

«II sindacato — scrive 
Foa — puo subire la pro
paganda a w e r s a n a , accet-
tare l'ideologia produttivi-
stica, considerare normale 
che gli aument i siano ri-
mangiati quando superano 
i limiti di compatibilita del 
sistema, e in tal caso esso 
sara prima o poi indotto a 
moderare le sue richieste 
(e a integrarsi , ndr). Oppu-
re, il sindacato rifiatera 
quella propaganda e quella 
ideologia e allora esso do-
vra farsi canco dei proble
mi di politica economica 
che conseguono alle conqui-
ste sindacali e porli a se 
stesso e alle forzc politiche. 
e porli non quando le cose 
sono gia comproniesse, ma 
fin dal momento della lot-
ta salariale >. 

Un discorso di questo ge-
nere va affrontato ovvia-
mente fino in fondo, non 
solo in vista della stagio-
ne dei congressi sindacali 
(CGIL, CISL e H I D , ma 
anche perche — come os-
serva A. L- nella breve in-
troduzione s i numero della 
rivista di cui ci .stiamo oc* 
cupando — le Intte in at-
to (e quelle immediate per 
i contratt i) cui pa r t edpano 
in primo piano giovani, in-
tellettuali e tecnici, « t ra-
scendono il momento pro
f e s s iona l ed economico », 
ponendo cos\ di fatto U sin
dacato « al centro della sce-
na politica >. Sarebbe tutta-
via sbagliato r i tenere che 
le questioni aflrontate da 
• Problemi del socialismo » 
abbiano contenuti per cot,l 
dire esclusivamente «sin-
dacalistici ». II fatto stesso 
che il movimento sindacalc 
e venuto a trovarsi in que
sti anni al centro della bat-
tagha politica sigmfica che 
i problemi discussi .sono di 
natura essrnzialmente poli
tica appunto e che, in quan
to tali, devono impegnare 
— come impegnano - sia 
i partiti che 1'mtera socie
ta. 

Quando Foa osserva che 
«i l sindacato e oggi una 
grossa post a del gioco poli
tico in a t to» M nfenscc 
evidentemente a questo da-
to peculiare della societa 
italiana; nella quale le que
stioni dello sviluppo e del
le trasformazioni sociali so
no assai complesse, come 
complessi sono i rapport i 
fra le sue diverse compo
nen t s e come complessi e 
difficili sono i problemi che 
* il nuovo corso dcll'autono-
mia sindacale » pone agli 
stessi parti t i operai. 

Ancora Toa senvr che 
« il capitale e certo dispo 
sto a concedere d in t t i al 
sindacato come istitu/ione. 
cioe come corpo distinto 
della societa reale, sulla ha-
se di procedure destinate a 
vincolarne 1'miziativa », af-
fermando che • la risposta 
deve essere che i diritti non 
spettano al sindacato, bensl 
agli operai e che fra i diver-
si dir i t t i degli operai vi e 
quello di costruirsi il loro 
sindacato e di farlo funzio 
n a r e » . Ebbene e evidente 
che la questione non inte. 
ressa solo i sindacali. ma 
tu t te le istanre dei lavora-
tori « ovviamente quindi i 
laro part i t i politic!. Ma e'e 
•ncora una cosa che va sot-
tol ineaU ed i che linizia-

tiva del sindacato • mantie-
ne un* »>ua organica ambi-
valenza politica anche nol
le »oe fast piu inten.se >• In 
questo sen.so perfino la lot-
ta ov\ iamente contcs.tati\a 
in senso anticapitalistico del 
controllo .sull'offerta delle 
forra lavoro • puo conclu-
derM in una pura e semplj 
ce ra/iona]i4/a/ioiif deli<* 
.strutture del mercato del 
lavoro e quindi in un raf-
forzamento del sistema ». 

Cio signiiica che il sinda
cato puo essere anche utile 
alia clavse eapitalistica, a se-
conda del modo come opera 
Ma « proprio per questo — 
rileva ancorj Foa -— il sin-
<laca,to e necessario alia 
classe operaia, che deve ri 
vendicarne un controllo nun-
terrotto e al tempo stesso 
un rinnovamento serio. Per-
cio e necessano non chiu-
dere 1'attivita sindacale nel-
recononncismo e dare in-
vece un respiro politico al
le lotte, in primo luogo at-
traverso la piu coMante sol-
jecitazione della partecipa-
zione creativa delle masse ». 

Ed e qui che sorgono le 
questioni grosse dell 'autono-
mia e della democrazia, di 
cui pure « Problemi del so
cialismo » si occupa larga-
mente in questo suo numc
ro. E ' qui inoltre che rive-
la il suo tallone d'Achille 
la pretesa pansindacalistica 
di met tere il sindacato al 
centro di tut to. ignorando 
tut to il resto. K' qui che 
appare chiaro che, invece, 
il sindacato non puo e non 
deve far tutto, ne puo pre-
tendere di l imitare esso 
stesso la libera iniziativa 
politica dei suoi militanti. 

Sirio Sebastianelli 

Lettera da Budapest 

Settimana del libro in Ungheria 

73 opere 
da lanciare 

BUDAPEST, 2fi 
rial .11 rnaitK"' all'" KiUK'>" — 

com** onnai e nella traduione 
— in tulta rilngherui verra or-
gnni/^iHa la « settimana d«-l ll 
bro ». mm important* naniff 
stazione rulturale a liv^llo [x> 
polare. nel corso della quale in 

<»gni citta. paese e viUaKK'o ven 
(i<HUi prevnUiti I IHMIVI libri e 
Je nsUunpe dei principal! '•»-
polavon dflld iHteratura ma 
Kiara e straniera. 

assume un si(fnificatii partico-
lare. E' dfi K>"rm worsi, :n-
fatti, un preoccupato appello 
lanciato da scnttori. artisti u 
pervjnalita della vita pubbhea 
nel quale si esprime pre<K'fti 
pazione i>er la va r su parteci-
pazione del pubblico alia let 
tura 

Per anni e anni. dalla lib*-
razione ad o^gi. H potere po 

polare ha cotnpiuto sforzi no 
tevoli per la divulgazione del
la rultura mettendo a disnosi-
zione di masse setnpre piu va-
ste, biblioteche popolan, club 
e sale di concretize. K il pre/ 
zo dei libri — nonostante al 
cune polerniche — e sta
tu mantenutu sostim/ialmente 
basso. 

I risultati sono notr il livel-
lo medio di eultura e uno dei 
piu eJfvati. J'anaJfabelisin«» •• 
scomparso. le tirature dei lihn 
toccano eifre colossal I. Ora pc-
r6 — st afferma nenh ambien 

I ti letteran — e tempo di Jare 
un primo bilancio, di v^d«-rt-
cosa si e cohtniito, in realta, 

I in questi anni K" necessano 
I s«-opnre quantj v>n<j I vrri 'tt 
| ' on . 
| Ai/ardare una risposta «' as 
I sai diliK'ile perche occorrereb 

Ije compiere una indaicme e*>ie 
sa a tutto il pa«se Ma nono
stante cio una prima mdafune 
campione. resa nota dal s^tt: 
manale MarvArorsuc <« t'n 
^hcr.a»» piesema dati «-he 
vennono defimti « allarnianti » 
Dai sondagxi effettuati — sen 
ve la rivista — riMilta rht- sol 
tanto un quarto della popula 
zione adult a del pueM* IefiKe re 
uolarmente: una piccola per-
(.^ntuale prende in tnano un 
libro solo oecasionalmetite, il 
li.V. della popola/ione adulta 
non leui:e 

Si tratta di affenna/ionl che 
destano prexx-fupa/ione anche 
se — «ome precisa M»B>arorK-
xajc — il quadro non v esente 
da contrnddizioni in quanto so 
Io nell'anno scor<a> si e avuto 
un record di 2K 551 pubblua 
7ioni r5.fl'* in piu di quelle 
apparse nel "*»7» per una tira-
tura complessiva di Hfi611200 
copie 

1 dati che vengono resl n<»-
ti prupno alia viuilia dell'itn-
ixirtante manifesta/ione cultu 
rale suonano, quindi. come un 
< ,m)t>.ii"'llu d'allanne e, alio 
stesso tempo, come un invito 
ad estendpre 1P attivita cultu-
rali K' in tale senso che la 
stamps, la radio e la televisio 
ne stanno l.tnciando una vasta 
campagna rii pn>p.it;anda into 
sa. n<m solo a far vendere li
bri. ma a farli legKPre 

I..i « si Miin.i-ia » \edra cosi 
rorRani/z.-1/iorH' rii c*»nferen7e 
nel corso delle quah verranno 
presentate le 1'i opere da l»n-
••i.ire ixj un totale di !M4 mi 
la copie. 

Carlo Benedetti 

Convegni 

Una eultura prigioniera 
delle proprie istituzioni 
Iruletto dal sindacato scrittori e ospitato dai portuali livornesi, il di
battito ha trascurato proprio il terreno decisivo.- quello dei rapporti 
reali (e non letterari) che regolano produzione, consumo ed esporta-

zione della eultura oggi — La relazione di Adriano Seroni 
Una gravissima carenza del-

l'iniaiatlva dello Stato; una as-
soluta msufticienza dei tinan-
zunenti; la persistenza dl un 
apparato gracile e vecchlo, n-
salente in parte alia costitu-
zione del Regno d'ltalia e in 
parte a una legge fascist* del 
1940; una rete di xstituti <54 
in tutto il mondo) accent rati 
e burocratizzati; l'esigenza di 
un nuovo programma organi-
co e democratico: sono, questi, 
aspetti che potrebbero riferir-
si a molti. troppi set ton della 
nostra vita naziimale, e che 
nella fattispecie riguardano un 
problema — «La du*fusione 
della eultura Italians all'este-
roit — cui 6 stato dedtcato 
in questi giorni a Livorno un 
convegno nazionale del Sinda
cato scrittori, organizzato e 
ospitato dai portuali livornesi, 
nella loro sede. 

II problema e stato impo-
stato nei termini suddetti so
prattutto nella relazione di 
Adriano Seroni. clie ha p<*i 
4>ottolineato la necesslta di una 
azione di stimolo e controllo 
da parte dei produttori dt cul
ture (scrittori, critici. intellet 
tuali in genere) sui funziona 
n e sull'apparuto dello Stato. 
e soprattutto di una loro par. 
tecipazione diretta e attiva al 
le scelte che si compiono to 
non si compiono) in questo 
canipo. 

Molti di questi spunti mi-
ziah sono stall npresi dal se 
nature Franco Antonicelh <pre-
sidente del convegno). da Sil
vio Cluarniert c qualche altro 
In apertuni, del resto, Libe-
ro Higiaretti. scjjretiirio del 
sindacato scrittori, aveva n-
<H>rdato la lunga serie di ten 
tativi andati a vuoto per in 
teressare gli organi di gover-
no al problema. 

Ma queste lmee dl Imr10-
stazione avrebbero rirhtesto 
una discussione ulterior* e 

approfondita, che invece e lar-
gatnente mancata. Gia la se-
conda relazione, di Luigi Bar 
zini, ha avuto un'impronta es 
senzialmente «pnvatistica» la 
sua cntica, cioe, si e svolta 
su di un terreno moralist i 
co, e le alternative sono st.i 
te indicate anzitutto in una 
forza endogena di « cspansio-
ne naturale» della eultura e 
nella opportunity di avere «tuo-
mini migl:on« nei ix)sti -
cniave. 

E la comunicazione di Elu> 
Pilippu Accrocca, che affron-
tava uno degh istituti piu scle 
rotizzati e inefficientI, la «Dim-
te AJighien», e tuttavia do-
tato di un nuliardo circa di 
tuitrate annue lottemite attra-
verso balzelli scolastici, con 
tributi goveniativi, eccetera), 
e stata assai deludente per il 
suo equivoco distacco acn-
tico. 

CJh interventi ven c proprl, 
poi, non sono andati molto 
piu in la di nota/aoni set to 
nali. mfornia/iom su quest a 
o quella situarione particola-
re, espt»rien/c ivrsonali non 
sempre eml»lem.»tiche, raggna 
gli su problemi tecnici, run 
li. pioblenu dl personale, e»'c 
(tipico l'mtervento del funzio 
nario ministerial? Cian^i) At 
lioravano S}H>SSO anche certi 

limiti conx»rativi di unpo 
sta/ione icon iclntivi Iitmn. 
una tendon/a a vedrie la ••" 
lu/ione del problema in un 
r«unn\odernamemo o in una 
integra/ione dei vecchi lstitu 
ti esistenti, e a ' tn vi/i gia n 
scontrati in manifesta/ioni del 
genere. 

Iia stessa mo/tone conclusi 
va. del ifsto, pur accoglien 
do le prineipali denunce di 
parten7i», ns«>ntiva rii quella 
tendenza. I concetti di « pro 
grammazume demociatica», 
di «gestione sociale», e di 
« niuiovamento », venivano ap 

Notizie 

A) E' in •ll«ttim«nto • To
rino, alia Gallcria Civic* 
d'Aii* Mod«rn«. la mo»»r« 
f II tacre t il profano ntl-
l'«r»« «*«i Simbolitti > La 
mottra, promotu dalt'Auo-
ciaiien* amid torlnwl del 
i*«ii* i.witiaHTHMM'aiiaa, v«r-
ra inau«urata il 3 gluffno 
• vu»l* H u r t uno tvlluppo 
dal ditcorM critic© tull'aiie 
f ant at Ilea inltlato con la mo 
»tra • La mm* inqwiatantl » 
cha art dtdicata al Svrrtali-
imo ptaitlco. 

«> II 11 maoal* »l aorlr*, a 
•ma, la n»»tra dalla acul-

ton Pino Pattell m*1o la 
•stata Kftrta in un incMan-
t« di motociclaHa. In alctin* 
M l * 4*IU <M*ri* Naria-

nal* d'Art« Mod«rna verra 
ritoitr-viitc- t! ricco arco di 
rjeerche olattiche condotte 
da Patcali in pochi anni: 
dalle prime icullure lega
te al tern* della citU e dei 
tegnali della vita urban* al 
le sculture di gusto neome 
tafitico • teatrale e agli 
ambiantl coitrulti nel gmlo 
per i materiali e le mate 
n* tipico degli niton dalla 
poet k a dall'n arte DO vera ». 

tompleU d«cumenUii<>ne del
la opera a dell'azion* eiteti-
ca di Pino Patcali che fo 
un protagonltta e un an
ticipator* dalle viconde er-
tittich* dalla glovana gena-
raiiona in Italia. 

Storia 

Un'importante opera sul Meuogiomo 

Dal comune 
medievale 
all9 unita 

phcati al ristretto ambito di 
quelle stesse istituzioni cultu
ral i, sen/a un'analisi del piu 
vasto quadro economico, po
litico e sociale in cui la eul
tura italiana nasce, opera ed 
(event ualmente) si esporta, • 
alt resl senza la proposta di 
un progetto Rlobale radical-
mente alternativo. 

In modo assai pertinente, 
una giovane studentessa li-
vornese, con ana mdifesa ma 
con preciso riK«>re, osservava 
appunto come il discorso del
la mozione siille istituzioni fi-
nisse per eludere l veri pro
blemi di fondo, proponendo 
sostanzialmente una «razio-
nalizznzione » dell* asset to at
tuale. 

Non e un caso, a questo 
pro|H>sito, che la lacuna piii 
grave del convegno sia Ftata 
quella ntoiardante 1'industna 
culturale leditona e mezzi di 
comunicjuione di massa), la 
quale regola, manipola, adul-
tt»ra, discrnnina e fa consu 
marc la eultura nel nostro 
Paese. ed e poi la vera ar-
bitr.i, il vero sistema di ea-
n.ili della sua diffusione al-
l'estero. Questo aspetto e sta
to api>ena accennato da al 
cum < nella forma di velleita-
11 e confusj api>elli alio «scio 
pero degli MM it ton »>, men
tre e il problema fondamen 
tale di ogni dibattito del pc 
nere A quest.i luce la que 
stione de^li istituti di cultu 
la italiana allVstero, dei tra 
nut i diplomat ici. eccetera. di-
venta diiuoro una cosa se 
coiici.it ut. Î i ste>sa formula 
zione del convegno e la re 
lam.i discussione -app-.iiono al 
lor.i nett.imente siu)\lati dal 
reale terreno di venfica c di 
lotta 

Dire que<.to e affermare -
ma in un tale duorso qua 
riro - la necessita di una 
cigestione sociale », pubbhea, 
.svincolata dalle legpi del pro 
fit to. sigmfica fare solo del
le enuncia/ioni di pnm tp o 
e pur \e io Ma sigmfica al 
teni|io stesso mettere a fuo-
co quello che dovra essere 
il banco di discussione e di 
prova di initiative ulterion, 
anche a luello piirlanientaiv 
«dalle mozioni auspicate e 
p i f "v i>t<- >• 

Molt' difetti sin qui accen 
nati, jioi. si spiegano tra l'al-
tn> con la partt-cipazione del 
tutto «unidisciphniire w un 
con\egno di letteiati, in so 
stanza i tra intervenuti e pre
sent i Cassola, Caprom, Pctro 
m, Pnsco, Villa, Picclu, Be 
tix'chi, la Milanl, Vic.iri, il 
mmeno Vranceanu, la Asta.1-
di, Palumbo, la Snn?ton\ •• 
altii ainOia), ton recce/ione 
certamente non deeisiva del 
professor Servadio. II cbe 
spieya molto di quella setto 
nalitk ed estrinsecita d'lm-
postazione, e anche la earen-
?M dl \in discorso fondato sul 
terreno del reali (e non lette-
rait I rapporti che regolano 
la produzione, il consumo e 
l'mportarione della eultura. 
ogg i 

Gian Carlo Farratti 

I>opo l.i St'irta fh'l He/no fit 
\aym di HtTMdi-ttii Cum mtti 
e'e stata piu rH-isurici opera 
che al>braccias^' tiKi uno 
sfiM•*')<) d'uisM'inc ! iri'i-ro <or 
v» (k-lld storia del \li //<»gii»r 
in). (l.ill'eUJ cornu;i.i!«- fm<» alia 
cillK'luSlolIf <it I lllirto ri-»orgi 
nruntdle. VMLIH- pul>bl>L.ito ora 
un lavoro di (iiu-.ep|x (J.ilas 
so i/Jkil comune mediei «le <d-
I'unitu ItineumniU fit sfona 
trirndiunule. Ii.ni l.atcr/-i. 
IWW. pp. 1W. L lKIHD (he. 
neH'd|)p<iren/a di un bil.inc.o 
sU)rii)gr«»fic«». studi.i in una 
prospettna um' i r a N \uf i i 
de di dieci stfoli di -loiia. 

Gi« in un saggm p'tbliluato 
m Me^ioyiorno mediei (lie e 
mitderno (Torino. lIMJTi) il (la 
lasso aveva delmcato gli el<-
menti forKl.iirM-nt.il i di una 
ampia suite si di slona del 
Mez/ogiorno In esso. |)ero. <i 
mio parere. egli nstav.i an 
com. per u r t i aspi tti. n« 1 
solcii d«'ll.i tradi/ione storio 
grafica c-nR-iana, un soho LIIC 
mi scmbra abbia ora d<ci-.a 
mente ahhandonato. a\ v latidu 
si su una strad.i tuttn sua. 
quella di una sturi.i glubah . 
in cui gli el« MM ntl e< ,tli»mi< I. 
siK-iali ed inti-lUttu.il> vi'iiga 
no a compirre un iiuailru 
i-ompleto. \ni In- --ial I ' inn i i 
della storm ill gli inb I »ttii.ih. 
del resto. il (nil.i^n si .illiin 
tana in misur.i nutevoli' dalle 
imposta/ioni <TH: i.uie (iiasti 
[x*iisar«- al cap tnlo sulla « so 
< inlogiii degli illuminitti v) K' 
aiK-he inutile dire, per chi co-
nosca i lav on del Galasso. 
che questo distacco e assai 
marcato in ufidiK-ra ciimi' 
Ecnnomia e S«ICUI nella Ca 
Inbrin del Cinf/ticccntn (Napo 
li, 19fif!), d ie rcst.i. a into pa-
icre. la sua O|«T.I piu Impor
tant e. e<l una delle piu im 
txirtanti. in senso assoluto, che 
siano apnarse in Italia in que 
sto dopoguerra. con un'analisi 
che sxvnik* assai profunda-
mente iM'lle piu minute stnit-
ture economico MM. lali. pur 
senza traseurarv i rapporti 
eon rKumpa, 

I<a minu7iosissima analisi 
svolta in questo lavoro costi-
tuisce il retroterra di molte 
lincari pagine (M volume la 
ter/iano In qiK-sto il (ialasso 
l>erv icne ad una stesura assai 
chiara ed esson/.iale. sia nello 
parti in cui discute i nsultati 
ottenuti da altri storici. sia 
in quelle in cui mottc a pun to 
problemi o ne elabora solu 
/ione originali. Non ho m:. 

• • • 

suna compi'tcn/a per poter 
trattarc delle questioni che 
egli ;-tu<lia nella prima parte 
del libro, e che rigudtd.uio 
la storia medievale: per esse 
pusso solo esprimerc un'im 
pressione di lettore, che ha 
appre//ato 1'estrema lucidita 
ik-1 disi orso e, insieme, la sua 
pregn.ni/a 

Quanto alle .litre parti, piu 
die fenn.irnii sullc molte pa 
gmc die sotio del tutto cun-
vincenti. picU'risco ricordare 
le <|Uestioiu the, a mio pa 
i ere. n st.ino tuttora aptTtt' 
e sulle quali le consider.i/ioni 
del (Ialasso possono dare In 
spunto .id ulterion discussio 
in. II (I.II.ISM) telide a spost.i 
r<> molto uulietro nel tempo 
il momento m cm I'.irretra 
te//a del Me//ogiorno rispetto 
• •lit* alti*' teguini d'ltalia e di 
\entat.i irreversibilo Kgli ha 
icrMmente r.igiixic quando 
distmuue ncttamente la civilta 
comunale iii-1 Nord dai comu 
in the nacqucro nell'Italia mo-
ri<li<»n,»k> il'atten/ione che egli 
poit.i .u iMinum. o - univer-
si la *, in tutto il corso 
tiolla stona del Me//ogior-
no. tenlia veramente un pro
blem.! <li fondo | > T hi com-
pren-.ionc delle sue \icende> 
\nialfi. icrto non e Cenova 

l.a txnue/iono del Galasso 
non ha un'otiginc politica. ma 
stonogtafici. e mi pare die 

E' morto 
il poeta 

Lucio Piccolo 
MKSSIW. 26 

II poeta Liu io Pucolo e morto 
questa mattina nella sua casa 
di C'aix> (i Orlando, per infarto 

Lmio Puiolo era nato a I'a 
Ifriiw i.rl I!*-.! La sua faun 
Una era impatcntata eon quel
la di Tomasi di Ijunpedusa. au 
tore del ronidii/o // pattoixinh 
Poeta solitano. Piccolo era au 
tore di due racioite di linche. 
r<in/i Ixirwcln c Giuochi a na 
srondere. di saggi e di novelle 
Kugenio Montale, prcsentando 
la sua opera. tMrlo di un poeta 
sthivo. lontano da ogni SCUOIH 
N'el 19fi7. Lucio Piccolo nveva 
pubblu-atn novp poesic presso 
leditore \*anni Scheiwiller sotto 
a Utol« Plumalaa. 

d t r i . j sopra t tu t to dal fa t to 
c u e il ( i a l a s v ) ci>nsid(-ra Id 
stin ia <kl Mt /./ogioriM) in una 
pm-tpet t iva nun i ta l i ana . m a 
eurofK-d. i i d si riso cm- l 'arre 
tr<itc//.<i del M« / / />giorno ri 
spi-ttu all Ital ia tk-1 Nord e un 
as |x - t to d»* irdrrotrate / /a del-
1 a r e a m e d i t e r r d n e a r i spe t to a 
q u e l l a de l l 'Kuropa c e n t r a l e 
M.i, a q u e t t o propus i to . si puo 
forsi u s s e r v a r e < 1H- I rapp'»rti 
(k-ll i n t ero \U / / o g i o r n o con 

I a r e a i n o d i t c r r a n e a non v i n o 
stat i a i i t u r a studi.it i a forido 
II ( i a l a s s o Io ha fa t to a s s a i 
iMTM. e<l in m a n i e r a a s s o l u 
t a u x n t e c u m pi e ta per la Ca
labria m a . finclK- non s a p r e 
m o (h*- c u s a a w e n i v a in d l tre 
n g ioni (fK'Hd P u g l i a , per 
< > e m p i o ) . p o t r t m o a n c h e p e n 
•>.ire (hi- il c a s o «k'Ila Cala 
liria Co que l l o d e l l a S ic i l i a ) 
sia d i v e r s o da q u e l l o di a l tre 
p .nt i del M e / / o g i o r n o . D'a l 

trotule rest a d.i verivre l ino 
a d i e punto . per il C m q u c 
n i i t o e l̂ M- tutto il S< i t v n t o . 
si s'a t i o v a t o in t ondi / ion i 
miglioi' i de l Me/ /ug .< inx» i 
I ' u m o n t e , c h e so lo v e r s o la 
f ine del S e t t e e e n t o c n t r o a far 
p a r t e eeot iomiCi imente (k'l 
I a r e a <k'II'Kuropa i c n t r a l e . 
L ' a p p a r t c n c n / a de l Sud al 
I'aren del sottosv i luppo r ima 
s e t f< r v . un d a t o r e v e r s i b i l e 
per un t e m p o piu lungo di 
q u e l l o d i e a p p a r e d a l l e md.i 
g u n s v o l t e fmora 

\ q u e s t o p r o b l e m a s; c o l i c 
ga a n c h e il g m d i / i o sul la n 
v o l u / i o n e di M a s a n i e l l o . II Ga 
l a s s o nun e d ' a e e o r d o con la 
t<-si c'el Vil lari c h e na v i s to 
in qiH Ha r i v o l u / i o n e un ten 
t a t i v o <li n u o v e f u r / c soc ia l i 
ill port a r e il M e / z o g i o r n o su 
una s trad. i d i v e r s a da que l la 
s e g u i t a f ino a (KM'I m o m e n t o . 
A q u e s t o pro|v>sito. a m o s e m -
br.i o p p o r t u n o sos f i endere il 
g i u d i / i o . in a t t e s a c h e il Vil 
lari pubbl ich i la s e e o n d a par-
t<* de l la su,i opera .alia n -
vol ta ant i spagt io ld del 1647 K 
f o r s e n e m m e n o c o n e s s a si 
|X»tr.'i a v e r e una r i spos ta de-
f u u t i v a . p e r c h e s a r a a n c o r a 
i H ' c e s s a n o s 'ud iare a fondo 
ia s e e o n d a m e t a ck'I Sc . c e n t o , 
J X T v e d e r e s e a l c u r v f o r / e 
c -conomiche e s o c i a l i . e q u a h 
e f ino a c h e punto . v i d e r o il 
loro s v i l u p p o s t r o n c a t o da l l a 
rea/ iom> c h e segui la sconf i t ta 
de l la r i v o l u / i o n e del lf>47. Lo 
s t e s s o G a l a s s o . n e l l a s u a o p e 
ra su l la C a l a b r i a , in p a g i n e 
c h e h a n n o d e s t a t o m o l t e inU" 
r e s s e , ha m e s s o in r i h e v o 
l e m e r g e r c di d e m e n t i c a p i t a 
list ICI nel la pr ima mc'.a del 
S e i c e n t o San-b l io a s s a i ut i le 
\ e d e r e s c e s s i s o n o r intrac-
c iab i l i a n c h e ne l la s e e n n d a 
m e t a del S e i c e n t o . ed in q u a l e 
misura 

Infine. e'e la questione del 
fv>so f-h«> i (uritadmi del Me/ 
/ogioino ebliero nello svolgi 
me-nto del processo risorgi 
ment.ile Si puo concordarc 
col Gala-isi) sulla necessita 
di non fare una storia |*opu-
listica e lvcnmin.itoria e di 
non contrapporre (xtUmica 
mente Garibaldi a Cavour ed 
anche di distmguere tra mo 
deratistiKi e IIIHMali^mo cavou 
n.ino. Mi si'mbra pero che fl 
prohK-ma lontadino cmitinui 
ad avere m.i'ide impurtan7a 
>U'llo studio d(vI proci's-rfi ri 
sormmentale nel Slc/70giorno 

II Galasso non e d'accxirdo 
con (|iu>g|i stoi u i die >ve 
dono gli svilnppi della lot'a 
riso-ginientale piu m clvavc 
.inticonl.idin.i < he in ((nave 
.intibothnrm a ^ N'on dnci IXMO 
die da pi r te marxista il pro 
blema. oggi. sia inqjostalo in 
questi tei'iuni Indilhhinmen 
te. nol!- f.isi di slancio IK 
momenti in cui il moto nvolu 
/lon.irio sombi.ua aver \ into 
o poter v inhere a breve s( a 
den/a I elenu n'o di fondo fu 
d.ito d.illa s|i nt(1 antiltorhoni 
v.t Cio awerine nel 1 R*20 »d 
anche a'T!i MI M del 1S4R Ma 
quando ebbero ini/io le diffi 
colt.i. quando si tratto di see 
g l icv tra u-i moto piu radi 
cale c.I il compromesso (po 
rallro effu.ice>. allora la 
piui-.i (KM (ontaduu cbln^ il 
s o p i n w n t o Kra. in fondo. 
una p u n a I irgamente immo 
tivata. perche le m o l t e con 
tadme avovano obiettivi limi 
t.iti. non metlcvano realmen 
te in p-r-c-.!.'. i i.tpuoini oi 
proprieta nclle campngie Ma 
cssa ebhe un notev ole peso 
negaMvo sulla politica nttuata 
dalla Ixirghesia nel 1WR e 
nel IRftfl e la spmso a ctTcare 
alle.iti solo al Vord, ed in con-
di/io/ii di dehole//a rispetto 
alia borghesid st^ttentnonale, 
d w aveva alle sue spalle una 
societa civ ile piu solida ed 
anicolata 

Auralio Lepra 

i-Tv 
U> icfoporo ali vcniiquaHr'aro d*i lav«r«lori 4*11 a RAI-TV ha 
ridoHo iorl i progranuni al minimo: U trauniuloni M A * av-
vonufa »olo gratia ai film a ai programnti ragittrati. Etpri-
m«i*d« la nostra Mlidartata alia lotta doi laveratori dalla ra 
diotaloviftiono, aopprimiamo oggi il controcanalo, cho vorra 
rogoiarmonf* riprato nollo odiiioni di domani 

Programmi 

Televisione 1* 
lt.o» III .M ( P o V*\rrmv *• i»»nr ri>ll<-s*tt) 

l/.JU HAP».RL 
« l.» rU i l ta r l n r i r . , a rura dl Glno Nrbiolo i]> pun l ' i a i 

n.aa u c u i c A K T O N I A M M A T I 

n.ia TKi.n;ioKN-4i,E 

MM SPMIVI.l. T\M 

1J.1S « 1 ( 1 IHM<» 
Trlr« r.iuara d«-llarrHo dr lU d<"ll< r u n i lappa drl C i m 
a s l l \ | M4rlna. Prorr i so alia lappa 

17.M i I.NTOHTURlf 
• ZpMrlmi nulitart- >, dl ( i l jnn l Pol lone 

17.30 TI.I.MIIORNA1.K 

17 15 I. \ TV U M K \ ( i \ / V . l 
ai Pr ima punla la dl uno srrnrgjtiato rhr nl Impfrnl i xu 
ir«- prrvonajcKl Trr pt-rsoiMRKi in r a n o l l o , bJ >lnalimt 
muii i 'alr run Armando Rnmru 

1«,IJ I. \ F».1>K, OCifil r ('••nvrrvazlonl di P Mariano 

l » . l i SAPKHF. 
Gli ^nnl piu lunxhl . a rura di Rrnatn ftlfurla (7< puniata) 

11.4) Tn.KClUHNAlav HPOKT. irnnarhr Italian?. 0 K I al Par-
Umrnt i i 

Z«.3« T F I . K < ; I O R N \ I K 

21.0B II. PHOCI-.SHO ( t i l l OI.U 
N'unvt punlata dplla si-rir rratrn-tnrhlrala l.a Kmt'KXia-
tura *• di t u l r i n Cihct (rn|lab<irat»rp Gulrln Guidi i l.a 
r<-Kis •* di Giunnl Spria. Tra KH l i i trfprrl i: Krann> ( ir»-
/li>il r Cir ln D'AiiRrlti 11 famokii prnrrsKii. rrlrbratn n i l 
1911, rlvrlu | r a t t l i l l a c I Irxaml de l l* camorra iixpolrtana 

PKR( Ht-.' ? 
Tra I m-rvi/i di q u r s u t r N . uno sul dKprr»i in jucrra 

21.M TKUt.CIORN'ALF. 

Televisione 2 
19,00 s \pr.HK 

Cnrsii di trrirsrn 

21,IW TKI.MilOKNAI.K 

21,15 DA MVSVRVK a l l lHt '1-K 
St-t-onda punia ia drl la rirvoi a/ iom- ruraia da Mlirrin Hnini 
e Frjoiccst'ii Ijc Fro In (Hint* parir si riprrcorronn Kit 
anni drl la r r p u h h l k a r r r o s l n v a m drl '18 ad oKKi. r«ii 
ln | rr \ l i t t - a oprral . kludrnli , irrit tnri . 

2Z.IS I'N DISCO PtH I /F»»T\TF 
VrilfEono prrsrnla lo allrr quattordlr l ranzonl drl la trr lr 

Radio 
N \ / . I O N \ I , F , 

GIORVAI.K KADIO: i i r r 7. S, 
10. II. 13 17 20. 2.1 

6.10 (ursi) di l ingua inftlrsp; 
Per sola orchestra 

7.10 Musir.i s top 
7.48 Irri al P a r U m r n t o - l.c 

rommK'.iiinl parlamrntarl 
8.11 l.c r a n / o n i drl mattlnn 
9.06 ( o l n n n a m u s u ill-

lll.OV I .J Radio per 1<- Scuolc 
III.H l.i* orr drlla muslca 
1108 I n disco prr 1'ostaif 
11.10 I n a voce per vol 
12,0% < ontrappuntii 
12.12 Punto <• virgota 
11,20 I niimrrl uno 
11.00 Trasmiss ioni rrcionali 
M.IS '/.llialdonc l tal lano 
IS.Ii I II quarto d'ora di novita 
16.00 « Ma che Mona r que

st a1' » 
16.30 II sall i iarin 
I7.0S Prr \ o i giovant 
18 58 11 dtalogo 
19.13 ( irandi sprranzr 
19,10 I una-park 
20,15 I.'anrllo del N lhcUmgo: II 

crepusoolo decl i Drl 
21.40 \ \ Srcolo 
22.00 *rant»»ia miislcalo 
21.00 O s s i al Parlamrntn 

srcoNno 
GIORN'M.F RADIO- ore fi.10 

7 10. 8 HI. 9 30, 10.10 11.10, 
12.1V. 11.30. 14.10. W.iH. 
16 10. 17.10. 18,30, 19.10. 
22, 24 

fi.Oll Pr ima dt rnminrUrr 
T.lo I'll disco per l'c«.iati-
7 11 l l l l iardlno a trmpo di mu-

>ica 
8 18 Pari r dltparl 
8,10 I n disco per l 'csiatr 
9.0V Come r perch* 
1.1.% Romant ira 
9.40 Interludio 

10.00 Korniesmark 

10.17 Cilrio I- frrdrto 
10 40 Chiamatr Roma 3111 
12.20 Tra\mis^ioni rra;ionall 
13,04) Vn disco per l e s t a t o 
I 1,35 II srn/af i to lo 
11,00 J u k e - b o x 
11.4S Appunt . imenln con le n»-

stre ran/oni 
1%,(Hi Pista dl lancln 
1,%,35 S c r \ l / i o sprcialp a rura 

del Giornale Radio 
16 00 II hamhulto 
16, IJ I.o spavin muslca le 
17.10 Pomrr id iana 
17.1% C'lasse I'nira 
18 00 \ p r r i t i \ o In mui-lca 
11 00 PiiiR-pon-c 
19.23 Si o no 
20.00 Punto e v i reo la 
2 0 l | Frrma la miikira 
21.10 l.a \ i i f f drl lavoraiort 
21 20 Taras Iliilha 
22,1% Seronda s e l r / l o n r di t i n 

disco per Testate » 

TF.R/.O 
9 10 l.a Radio per le Scuolr 

10 00 Concerto di aprrtura 
11,15 Concerto del l 'oreanlsta I 

Fuser 
II 45 \ r c h i \ i o del d isco 
12,20 it inerari oper i s t i cr l.a 

« g iovane sruola italiana • 
11.00 l n t r r m r 7 / o 
l l f l O M u s i c h e i tal iane d'oxj;! 
11,10 II disco in vetrtna 
1%.I% F. Butonl 
IV, 10 Concerto s infonlco 
16 40 M Clementl 
17 4% \ . Wcbern 
18,00 Nnt l / i e drl Terro 
18,1% Ouadranir cronomirn 
18 10 Musira Ircsera 
18 4% Contrst , i / lonr ^Inhale 
19 1% l onci-rto di oitnl sera 
20 10 Dic iotto snnate di Mattia 

Vento 
21 00 Musica fuori schema 
22.00 II Giornale del Trr /n 

VI SF.GN \ I l \ M O - I I crcpu>.ri>lo deRl| d e l . (at to terzo) dl 
Wagner i Radio 1" ore 20i . ( ont inua la serie uajeneriana diretta 
d a Wolfgang Saua l l l sh 

ENORMt SUCCISSO 
ha suscitato la prima puntata deH'inchiesta 
«L'uomo di sinistra» condotta da Giuliana 
Dal Pozzo su 

Sul n. 22, in edicola da martedi, la seeonda 
puntata 

L'AMANTE 
Dl SINISTRA 

che accendeia ulteriormente il dibattito sulla 
spregiudicata inchiesta. Nello stesso numero 
un altro sensazionale servizio. 

Vendono donne per 
centomila lire of g/orno 

ri htten 

I'intellettuaU? comu-
nista e de\ lettore 

Caro diTetlure, nun lantu 
perche tl currifjuynu buOutu 
re Truppelo nella auu lettt 
ra pubblicuta su I'Uratii del 
20-5 mi chuirnu dnettumen 
te m causa (eisendo to I au 
tore delle tamentute espres 
siorti incompreriMt>iO ap^rse 
m un mio arttcoloj. quanta 
perche la Questione tnte'fi 
sa. m maniera d'utero pro 
tundu. la diffusione tifl nostra 
giornale e il suo sempre p:u 
largo contatto con le ma±\e 
dei lavoraion. tento il biso 
(*no dt aggtungere alia m p o 
sta redazumule una mm per 
sonale Sono d'atatrdo fulla 
autocrittca e c toe sulla r e c n 
stta di adeguare per quanto 
e potsrbi /e , <ih artnaU dl co 
cattere culturale e in terto 
s e n w speitaliitici de I'Unita 
alle esigenze dt cvmprem.t<t 
ne dei nostri letton Ma ot 
tenzione' E' nolo che i dm-
gentt della TV. ad e\empia 
smtengano la xalidtta della 
impostazione culturale ed or 
tiittca dt determmali pro 
grtimmt telensm (dal ctnemn 
al'.'mdagme i for t tn e socio-
Ingtca dal teatro alia tut 
teraturaf con H Uitto che i/ 
puhblico del tiden e cosft 
/tii<o prevalentcmcnte d» « n 
nalfabett» Fiducmit nella 
minonta culturale degli ita 
Itam, t pontctict della TV pre 
temtcono ammavntre fiumi rii 
c a n e o m e dt idiozie ndancin 
ne ptutto%to che *lnr:nrsi <ii 
stabihre un contatto piu ele 
vato sul pwno dclln tntormn 
zione culturale con i tele 
spettatort 

E' chuirv che U nuslru yiur 
nale procede t o n cr i t i in t»«« 
divert e che il rispetto c /u 
esso ha per i suvi letlurt, 
abbiano o no Irequenlulo te 
non certo per colpa loro) le 
elementart o le medie, i i tra 
duce in un luello Ui diSLorsu, 
U quale molto spesso li c o 
strmge ad i m p e y u u i s j intellet 
tualmente, a Lonsaitare libn 
e duionun, a -iluUiurc. in 
sommu, per uQtnuic le pro 
prie ijosstbilttu cntiche e n 
cetttve. UuiLthe, euro compii 
yno Trappcto. auciie quesu, 
ta parte della nostra lotlu 
strappare alia, boryhesui > 
suoi strumenti di supremu 
siu, appropriundoci dviia sue 
eultura e potcnziando altru 
verso la nostra conusccrua 
la forza globule della nostra 
contestuzione al sistema. 

Per questo, sempre restart 
do fermu la necessita di LOIU 
tare realisticamente i termi 
nt d i Unguuuyio e quindi di 
seneta scienti/ica ull'intenio 
del quail deve essere resu 
p o s s i b l e la comprensione dei 
piii, nlengo che all'impeyno 
dell' intellettuaie comumstu 
per la chxaretzo debba cor 
rispondere un pan tmpeyno 
nel lettore per ratforsare, m 
vista di quella, i suoi mezn 
di comprensione e d'amccht 
mento lessicale e culturale 

Conosco molti operai che 
pur non avendo mat frequen 
tato neppure le scuole medie 
affrontano con una certa si 
curezza t testi dt Man e di 
Engels (e non e detto che per 
le loro tntrmseche difficolta di 
comprensione questi le\ti deb 
bono restare appannaqqw 
degli mtellettuali e dei letton 
colti); altrt operai U-ggono 
libri e arttcolt di rwitta an 
cora piu difficili e anche se 
dal punto di vista della loro 
camera scolastica sono p o 
co piu che «r analfabeti », con 
buona pace dei dirtqenti tele 
vtsivi non si sentono affatto 
degli « analfabeti » Hanno im 
parato a lottare a n c h e m que 
sta forma e con questi mezzi 
contro i prtvilegt e questo 
caro compagno Trappcto, for 
se non sarebbe awenuto se 
anche la nottra itampa « 
fosse comportata con loro co
me fa la TV col pubblico ita 
liano, sommtmstrando. ctoe. 
le brictole di quel banchttto 
culturale che altrt invece, nel 
le loro prtvilegiate clausure, 
contumano a partire daoll an 
Upastl 

Ti sa iu to m o l t o cordial 
mente. 

FERRUCCIO MASIN1 

Un marinaio die 
non voile morirc 
sui sommergihili 
del « duce » : cadde 
da eroe nrlla 
lotta partigiana 

Cara Unit&, ho ai uto occa 
sione di leaaere su un ouo-
tidiann mtlanese la lettera di 
Un lettore riauardnr.te i/ film 
f Alfa Tau ii, fmimrsso in tr 
levitione Fall si Indiana per 
U commento telensivo. che 
tnettera in endema il climn 
politico dell'annn 10-}?, qvan 
do il film icnne ajimtnto ai 
tato- in pieno taseitmo, qmn 
di Ad un certo punto parla 
del «.. detideno dei nostri 
marmat rfi imbarcarst, anche 
quando loro non eompeteva 
sui sommeraibtli che uicira 
no in miisione. ben conovcen 
do la sorte cm con molta 
probability, andarann incrm 
tro ». 

E qui vorrci dire la mia 
Vno di quesli martnai, che 
proprio non ie la tcntira di 
lasciarci la pelle ne per il 
tr duce s. ne per ji re e tan 
tomeno per i loro tirapiedi 
ilia rtgilia dt una miwonr 
con uno itrattaqemma nuic) 
a sbarcare IVnri rrrfo 7*r 
mancanza di enrapwn Quel 
marinaio la vta la diede po 
co piU tnrdi per una aucrra 
da hit mil icntrta ovrlla che 
non tuovnia n'le^a aVr altrvt 
patric ma a d'le^a delta no 
ttra e del nnstro popolo- la 
auerra parf.gtana 

Dopo aver romptuto nume 
rose coraoqiosisilme aziont 
contro colom che averavn in-
vasn la nostra terra cadei^a 
colnito dal ptomho nnzita^ci 
ita Avcra 24 anni Alia me 
moria di Gtaanto PIZZOQIIO. 
di Cornialiano I.igure. e sta-
ta conferita la medaqlia d'ar 
gento al valor mlhtare. 

C. Q. 
(Genova) 
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