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Importanti proposte conclusive delTassemblea Arci-Arta 

Un modo nuovo per creare 
i programmi della Rai-Tv 

Le « Mntti di produzione », nuovi organismi radio-televishri, dovrebbero funzionare in modo an-
tonomt ed in stretto colltganiento con i centri vitali del paese • L'appello conclusive a tutte 

le forze democratiche del paese • II programma immediate di una azione organ'izzativa 

ANNUNCIANO L'ESTATE 
L'lnliio dell'estate non viene pkk annunciate dalla previsionl 

I metoorologicha, dato il ttntpo p u i o che confonde le stagioni 
• la ptoggi* con II sola, ma dai priml autostopplstt che afftora-
no Mill* strade. Sono tutti giovani, tutti pioni di fiducia nella 
gonorosita dogli automobilisti cho sfrocciano loro davanti, tutti 

sbbigliati nol modo piu pratlco • con un bagaglio ridotto al minimo. Rogazzi • ragazz* come questi (foto di Wolfgang Haut sulla < Frankfurter Allgemein* 
Zeitung • ) sono gia in tnoto per I'Europa diretti soprattutto verso il Sud, in corca di monumenti com* di mar* e solo meditorranei. E' un modo inconsueto di 
yiaggiare, che comincia dalla richiosta di un passaggio in auto e prosogu* con I'ospitalita negli osttlli della gioventu, con i corsl per stranleri all'univer-
fita, con il lavoro « alia pari » per fanciullo volonterose, con lo scambio di caio da un Pacta all'altro, con i campoggl. Un fenomono cho di anno in anno 
aumenta in dimensione e modifies lo conoscenze e il modo di pontare di sempr* piu vaste schiere di giovani di varia condition* social*. Con pochi soldi 
In tasca • molta voglia di affrontaro I'ignoto, i nomadi moderni reallzzano cosi itinerari cho altrimonti resterebbero soltanto del sogni proibiti 

Con una conclusiooe ch« ri-
lancta & mosrtmanto per la 
riforma della RaiTv ver
so nuovi e piu avanzati obtet-
tm, e termlnata ten lassem-
blom naaonale organizzata dal-
1'ARCI-ArU. I * mpostazio-
oe eatremameate aperta del 
convecno oh* bs inteeo rac-
cofliece tino n fondo i ri-
sultati della nmturaaKMie cri
tic* smltippataai nelle ulflime 
setiimane <ti lotto, ha posto 
cosi le basi per un salto di 
qualtta che impegna fm da 
oggi tutte le tone democra
tiche. dentro e fuon la Rai-
TV, al cowoJidamento del nuo
vo front* di aaione. 

Rabadtta fcrfatat la neeeasi-
ta di eiimtaar* a dualismo 
fra festioae affidata all'rse-
outuvo e cofrtroHo. raaoemblea 
ha aottotmeato !*unenaa di 
un uHeriore approfondiinento 
dei punti oardtne di una reale 
legge di nfonna. secondo le 
lmee che sono efficacemente 
stntetizxate in un documento 
finale, approvato all'unanimitk 
letto dal oompagno on. Ca-
prara. In queeto testo. dopo 
un aaluto ai lavoratori della 
Red in lotta si afferma « I'tm-
pegno ad orgamzzare e svi-
luppare nel Paese una rete va-
sta di tntztatire unitarie di 
massa per lo smluppo di una 
azione conttnw dxretta a tra-
starmare radicalmente it si 
sterna di mformaztant e co-
municaztont oggi gestito. in 
esclusiva. dalla radto-televisio-
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II laburismo di Wilson di f ronte al duro esame dei f a t t i 
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L' INGHILTERRA AMERICANA 
Gli investimenti del capitate statunitense sono raddoppiati con il governo attualc: I'impero del doUaro controlla ormai 1600 ditto, che impie-
gano oltre un milione di lavoratori e forniscono un decimo di tutti i prodotti «britannici» • Perche II cittadino inglese aspetta ancora, sul terreno 
della partecipazione e del controllo, una risposta concreta da un partito che proprio su questo terreno si era verbalmente impegnato a fondo 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. gmgno 

II Parlamento, 1 partiti, i sin-
dacati, le cooperative e gli en-
ti locali, le centinaia di asso-
Ciazioni volontane e di orga-
nizzdzioni giovamh; la mina-
de di « societa di dibattito » 
nelle <«:uole e nei quartien; 
jl vmtagho dei clubs del «Gen-
tleman » e quelli del « Lavora-
tore », le dozzine di lstituzio-
ni di beneficenza e di orga-
mzzaziom cantatevoh; le chie-
se anglicana e cattohea, pre-
sbitcnana, congregaziomsta, 
metodista, batti&ta e altre an
cora, la commissione antimo-
nopoho. il Consigho per la 
protezione del consumatore 
e quello per il controllo 
deile nascite; gli mnumerevo-
h centri culturali e artisti-
ci e le filodrammatiche; le 
«tavole rotonde» alia TV 
0 sulla stampa, la corn-
spondenza con i lettori 
sui grandi giornali di in-
formazione ecco il tradizio-
nale quadro delle hberta poli-
tiche, rehgiose e civill mplesi. 
Nota o la capillanta e la fun-
zionalita raggmnte dal mec-
cani&mo all'mtemo di una 
struttura generate che nel cox-
so della sua storia e statb in 
crado di accoghere e contem-
perare le diverse esigenze set-
tonah, di integrare le doman-
de spenali, di fare spazio ag-Ii 
onentamenti piu eterogenei. 
La .sorieta plurahstica ha toc-
cato in Inghilterra uno dei 
suo: punti piu alti II verbo 
« parteripa7ionista » e stato co-
nmgato con convinmone e 
non solo da oggi. 

Clie cosa manca dunque9 

Quali sono le « voci » assentt 
che rendono sospetto un pa-
radigma sociale scolasticamen-
te ineccepibile'' L'lmpressio-
nante vastita e incisivita della 
« partecipazione » si dileguano 
la dove improwisamente si 
scopre assente il potere deci-
monale dell'mdividuo sul fat-
ton reali che determinano la 
isua vita il controllo collettivo 
sulla propneta generale nello 
interesse della maggioranza. 
Quesro (1'insiifficietiza o 1'inca-
pacita di infhienzare le scelte 
ultime) e il problema plii sen-
tito nell'Inghilterra di oggi. 
Non \ V congresso, conferenza, 
convegno, discussione pubbli-
ea o pnvata che non rechi 
traccia deiruit«Trogativo cor-
rentemente reso con la formu
la «Come restituire nuovo 
impulso alia democrazla » Ed 
e ehiaro, anche per ohi non 
ha coscienxa di tutte le sue 
ultime unplicazioni, one non 
ai tratta semplioemenO* di i m 
questione di sovraatruttura 

Quando il laburismo and6 
al governo, la fraae di Wilson 
che piu colpl fu quella che 
protnetteva «la conquista del
le sommita deU'induatria », lo 
allargamento del settore stata-
le e soprattutto del potere 
dell'esecutivo di dirigere pro-
grammaticamente il corso 
delle lmee di sviluppo private 
in un regime di «eoonomia 
trKSta* Doveva esse re, e coal 
venne inteso dallo elettora-
to un« ptano socialista » dove 
1 djntti det piu sarebbeiro sta
l l aalvaguardati e avrebbero 

Giovani londinoti durante una manifostazlono contro la guorra 
nol Vietnam nella capital* inglese. 

prevalso sul donunio dei po
chi. 

L'intervento stntale, per dir-
la in altre parole, era visto co
me un atto volontanstico col 
quale un gruppo dingente po
litico avrebbe dovuto plasma-
re razionalmente, nella aua in-
terezza, il futuro del paese 
contro le contraddizioni e lo 
arbitno delle pure forze eco-
nomiche. In questo senao le 
aspettative delle grandi mas
se, dei lavoratori, dei teomci, 
degli mtellettuadi e dei giova
ni credcttcro di trovarc {den-
tificazione »ostanz4*ie nel ma
nifesto laburi-sta. E' opportu-
no insistere sul memento pal-
cologico dell'attaaa popolare, 
allora, anche per capire la oa-
duta verticale del credUo e 
del sostegno elettorale adeaso 
che queUa prospeetiva e atata 
completamente travolta. Ma 
l'obiettivo, e la sua esigenza 
intrinseoa per il bene della col-
letuvka. rtenangono. 

Qualche anno fa una rivista 
pubWico un divertente elenco 
degli oggetti d'uso quottdtano 
che povono aegnare la vita 
di una persona daiValba a not-

te fonda- erano turn origmati 
da una stessa font* produtti-
va, una delle piu grosse e no
te combinazioni che aguscono 
nel commercio inglese al det-
taglio La loro potrebbe esse-
re npetuta col nome di altre 
« ditte ». Le vananti possono 
essere molte Quel che non 
cambia quasi mai e la condl-
zione di imperio che ciascuna 
« grande » dell'industna ingle
se (owiamente con le sue fj. 
liazioru e collegamenri interna-
zionali che superano quaJsiasi 
COncettO di ptu UV-UIMI IUI nm^o-
nale) ha atabibto nel suo set-
tore. Nod nguardd della vita 
dell'individuo e come dire: so-
vranita del monopolio dAUa 
culla alia tomba. Le cifre e le 
statiatiche abbondano perche 
od ai debba dilungare in pro-
poaito. La tendenm dei gigan-
ti della produrtone a farsi 
piu groaai e piu forti comin-
cib ad emergeTo con rtlievo 
negli ami '50 e ai e andata 
via via tntenaif icando. La conv 
petiaione, il «1HMTO gioooa 
concorrensiale non hatno pits 
chi lo difenda, nella pubbii-
oiarica, come al raoeva una vol

te al tempo della vecchia In
ghilterra. democrama ansto-
cratica, artefice di un sistema 
di spmte e controspinte che 
aveva trovato un &uo nllesso 
liberale al livello civile 

La gara e (come e sempre 
stata) lotta per la suprema 
zia. E quasto vuol dire senza 
esolusione d) colpi. II totale 
dei « margers » e ded « taek-
overs», cioe delle fusioni e dei 
nlevamenti, nel 1968 ha supe-
raco U valore totale di due mi-
liardi e 300 milion) di sterli-
ne (nel 1967 era stato di 781 
milioni. nel 1966 di 477). 

II processo ha acqulstato 11 
carattere di una vera e pro
pria corsa. Sotto 1 labunstl 
ha rlcevuto incoraggiamento 
attivo. Molte di queste ope 
razioni sono favorite e finan-
zlate dalla Corporazlone ser 
la norganizzazione lndustrta-
le. creata dal governo Wilson. 
II suo intervento diventa e n 
dente solo quando investe ef-
fettivamente nella nuova for
mazione attraverso l'acquisto 
di una partecipazione di mi-
noranza (ha toccato in tre oc-
casioni punte masslme del 25, 
IS, 10% del capitate azjonario 
totale ma in media e rimast* 
ben al di sotto del 5%). II auo 
ruolo e tuttavia mdefmibile :n 
un raggio piu vasto che quello 
della semplice contabilita e 
del contribute « neutral » al
ia maggiore razionalizzazione. 

Al di Ik della funzione di 
supporto e correzione teem-
ca degli impulsi spontanei 
del capitate privato verso la 
propria riorganizzazione, !a 
Corporazlone difficilmente po
trebbe giustiftcare in base a 
un piano organico di svilup
po 11 compito di dirigere con 
un minimo di coerenza poll-
tlca i grandi movimenti di 
struttura E' una battaglia che 
i laburisti hanno perduto in 
partenza: il tentativo di ca-
valcare la ttgre capitalista si 
e risolto nel farsi managers 
della economta monopoiistica. 
Ora si accontentano di van-
tare certi indici quantitctivl 
privi di una vera programma-
tica globale e scarsi di const-
derazioni social!. 

La domanda fondamentale 
da porre e questa- quale sara 
U condizione dell'impiego e 
della vita in questo paese, 
quando i « mostn » finanzia-
rio-industriali ai quali si stan-
no concedendo 1'interesse e l 
favor! dello Stato avranno an-
cor piu esteso la loro presa 
sulla vita nazionale? Net lo
ro nflessl immediati — come 
testimoniano le cronache di 
questi ultimt anni — te «com-
binazioni» significano una ri-
valutazione automatica del CA-
pitale OO-SO"̂ ) e un aumento 
dei dividendi (30^0%) per gli 
azionisti, ma significano altri-
mentl la contrazione del po
st I di impiego e t'intensiflca-
zione dello sforzo per la ma-
dopera che gia sconta su sea
ls nazionale dlioccupazlone, 
politico dei redditi e attacco 
ai propri diritti di contratta-
sione. 

Certo, si dirk, 1 laburisti nan 
no mlfliorato in questi anni 
le pension), 1 benefici social! 
• if sussldio di disoccupasio-
ne. Hanno reso « plii sicura » 
la condizione del non Impie
go. O'altro l»to, it potrebbe 

obiettare, 11 governo sta accre-
scendo anche l'mcisivita del 
1'industria locale sul mercato 
mondiale Ma si pud ancora 
parlare di questi problem! in 
termini nazionali? Gli invest! 
menti del capitale americano, 
ad esempio, sono raddoppiati 
sotto i laburisti Raggiungo 
no ora la vetta complessivs 
di due miliardi 500 milioni 
di sterline Le smgole ditte 
sono 1600, impiegano oltre un 
milione di lavoratori e forni
scono un decimo di tutti 1 pro
dotti « inglesi » Quattro auto 
su cinque, fabbneate in In
ghilterra, sono americane. La 
industna farmaceutica e in 
mano amennana. Cosi quella 
cinematograhca In parte pre
ponderate anche la pubblici-
tk In grossa misura gli all-
mentari Al 50% jj settore elet-
tronico ^compiifers; 11 guaio 
dell'economia inglese non e 
stato il derlino delle varle In
dustrie, quanto l'incapacitk a 
conquista re posizioni fruttuo-
se in quelle nuove, nei setto-
rl dmamici. In questi la pre-
sen2a amencana e dominar.te. 

Quando Wilson parla dl «con-

tributo tecnotogico» inglese 
all'Europa oggi, e bene ricor-
darsi qual e it panorama strut-
turale dell'Inghilterra contem-
poranea E ancor meglio e op 
portuno nchiamare qual e il 
punto cruciate della ensi del 
la socialdemocrazia cosi co
me lo si awerte fortemente 
in questo paese: 11 fatto di 
avere lasciato la responsabi 
Utk e it potere decisional ad 
altri organism] non elettiv) e 
a centri di potere pnvati, dl 
avere cioe abdicato al suo lm-
pegno politico dietro il para-
vento delle giustificazioni utec-
niche » di circostanza. 

Per ritomare all'inizio, it cit
tadino inglese attende ancora 
di vedere a distanza rawici 
nata come si muove e che co-
sa sta dietro la sua societa 
aspetta una risposta concreta 
sul terreno della « partecipa 
zione » e del « controllo » da 
un governo che proprio su 
questa vlsione prospettica di 
democrazia reale sembrava 
avere inquadrato certe sue for-
mulazioni fondamentali. 

Antonio Bronda 

Fiss«to per il prossimo ottobre 
. ! ' 

Incontro a Budapest 
dei giornalisti europei 

Dal nostro corrispondentt 
BUDAPEST, 2 

diornalisti della Federazione 
italiana dtlla btampa e della 
Federazione magiara — dopo 
una srr.e di colloqui svoltisi a 
Budapest — hanno firmato 
un doi umonto comune nel quale 
si sottolima che le due dele 
gazioni < hanno avuto un atnpio 
scambio di vedute sulla legisla-
r'one prfifes îonale e previden-
nale e sulla organizzazione sin-
dacalc e hinno assicurato il 
[>rô ogu mento della collabora-
zone anche sul piano Informati-
vo, fZ>a awiata in occasione del 
ionvegno interna7ionale dei gior
nalisti tenutosi a Lignano > 

II comitato prosegue nle\.an-
do che «la delegazione italiana 
ha confprmato la convinta %o 
lonta della Federazione per un 
dialogo costruttivo tra le due or-
(fanizzazioni al fine di un co-
stante e utile aggiornamento 
IUI pruMenn di particolare im-
portanza della profession* gior-
nalistica» l* delegazione its-
lia ha confermato anche t l'im-
liegno della Federazione alia 
mtg'iore prepararione del con-
tegno internazionale convocato 
per il prossimo ottobre a Buda
pest » e in tal senso ha reso no-
to rhe < nei prossiml me î cu-
rer* il perfezionamento dei con-
tatti con le organitzazioni gior-
nalistiche dei paesi europei, eon 
la speranza di assicurart al 
convegno una larga ed interes-
sante partecipazione >. 

I rappresentanti ungheresi 
nanno p»i comumcato che gia 

varii paesi hannn inviato la lo
ro adcsione ed hanno assicurato 
la loro partecipazione al conve 
Uno di Budapest. I criten per 
g'l inviti saranno — C stato pre-
cisato da parte ungherese — i 
piu larghi 

La delegazione magiara — 
prosegue il documento — ha 
imitato la Federazione italiana 
a designare giornalisti italiani 
per tenere conferenze alia scuo-
la di giornalismo di Budapest 
sull'nrgani/yanone e sulla vita 
professionale del uiornalismo in 
Italia * K' stata anche pro 
spettafa — conclude il eomum 
cato — 1'oppnrtunita di uno 
scimb'n di S'Ornalisti apparte 
nenti alle due organitzazioni 
per un periodo di riposo e \a-
canra » 

II documento £ stato firmato 
da narte italiana dai giornalisti 
della Federazione AJbo 55ibio, 
Alessandro Cur?i Franco Silve-
stn e Luciano Oschia- da par 
te ungherese dal setfretario del-
la Federazione Siklosi. dal pre-
sidente della Commissione Ro
bert e da Szolnok vice respon 
sahile della sezione internazio-
nale. 

La delegazione italiana oltre 
al colloqui ufficiali che si sono 
svolti in un clima di cordialita 
ha visitato le attrez2ature turi-
stiche dell'^ssociazione del gior
nalisti magiari a Balatonszeplak 
sul lago Balaton avendo cos) 
modo. pur nella breviti del'a 
visits, di valutare po^itivamen-
te alcuni risultati dell'Ungheria 
di oggi. 

Carlo Benodotti 

ne italiana in funzione degli 
interessi delle classi domman-
ti. a spezzarne la struttura 
accentratnee non per crea
re le condutont di una tm-
posstbile cogesttone negli or~ 
pofuimi attualt. ma per rove-
sctarli e sostitutrlt. m concre
te* e nella realta, con forme e 
contenutt nuovi di potere e 
gesttone sociale * 

Quesro rlnnovamento e in-
dmduato irmarus tutto • m 
una nuoi^a impostazione dt 
tutto il lavoro dt produ&o-
ne radio teleristm, con la crea-
zione dt "unita dt produxto-
ne" permanent! (di cui m » 
guito preaseremo meglio 1 
termini), asse portante di una 
dtversa struttura che colleghi 
dipendenti e utenti per inci-
dere realmente sui program-
mi >. Piu avaoM. M documen
to afferma: «7 partcctpantt 
all'assise coniermano la pro
pria voionta di tmpegnare U 
Parlamento alia discusstone di 
una organica proposta dt leg-
ge per una radicate ristruttu 
razione della Zlat-Tv e della 
sua politico, e conslderano la 
presentazione del testo, da una 
parte come mrifo a tutte le 
forze dt sinistra a contnbui 
te alia sua defxnitiva elabora-
zione sulla base indicata e, 
dall'altra come tmportante 
tmziativa che. lungt dall'arre-
stare Vaztone di masia, I'acce-
len e la generalizzi » Si chie-
de dunciue un collegamento 
« con le lolte in conn nel pne 
se. tmponendo che e^se non 
solo stano presenti ma tenqa 
no correttantente illustrate 
alia radio e alia television^ 
le ragioni dt fondo della pro-
testa e dell'astone operata e 
contadma » II documento con
clude. • Con ammo aperto, la 
assemblea si rivolge alle gran
di masse del Paese. ai lavora
tori, agli studenti alle gran
di centrali stndacali. alle or-
gamzzcziont culturali. ai par
titi e forze politiche di si
nistra perche si aftermi e si 
svilupm perche cresca in mo
do unttano e mnca questa im-
portante azione per una ra-
diotelevistone aperta alle esi
genze delle masse, al semizio 
non del pnvilegto ma degli 
interessi popoUxri e democra-
tici*. 

A questa conolusione — che 
come si e visto mtende essere 
soprattutto nuovo punto di 
parren7a per un lavoro da 
svolgere — si k giuntj dopo 
due giorni di vivaci discus 
sioni- sia nelle commission! 
di lavoro sia nell 'assemble* 
plenana dl ieri, presieduta 
dai presidente dell'ARCI, com-
pagno Jacometti. 

Da questi dibattiti e emer-
sa innanzl tutto la necessi
ty (come hanno anche rife-
nto Ivano Cipriani e Arrigo 
Morandi illustrando i lavori 
delle commission!) di respin 
gere qualsiasi tentativo che 
chiuda la rlforma della Rai-
Tv in un noambto di vertice 
senza tmpegnare direttamen-
te le masse, destinatarie e 
protagoniste del messagglo ra-
diotelevisivo. Dl qui dunque 
la ribadita votontk dl soUrar-
re la gestione deU'ente al po 
tare esecutivo, e dl rifiutare 
soluzioni politiche (come quel
la espresso nella prima gior 
nata dal socialism Pichera, 
dingente della Rai-Tv) di man-
tenere separato il momento 
del « controllo » da quello del 
la direzdone esecuMva della 
azienda. Da questa premessa 
unitaria, tuttavia, sono subi-
to emerse due possibUi indi-
cazioni di intervento: la pri 
ma, volta ad mtrodurre nel-
l'attuale strutCura organizzati-
va della Rai-Tv modificazioni 
sufflcienti ad avvlare un pro
cesso dl democratizzazinne 
che assicuri un controlloge-
st lone dei lavoratori della Rai 
degli utenti e del Parlamen
to; la seconda tesa a recepi-
re le piu avanzate e recent! 
indicazioni di totale ristruttu 
razione aziendule (anche e 
parzialmente sulla base del
le proposfe dell'ultimo docu
mento dell'associazione pro-
grammisti della RaiTv) per 
* inventare » uno strumento ra
dio televisivo tofalmente nuo
vo capace di nsolvere i dif-
ficili problemi del decent ra-
mento e di una reale demo
crat lzzazione dw programmi 

Al termine di un coniron-
to assai aperto, 1 assemblea ha 
declso di ampliare profonda-
mente alcune lr.dicazionl gik 
contenute nel testo di legge 
proposto alia discussione, m-
serendo come momenro deter-
minante di un nnnovato ente 
radio-televisivo le «unita di 
produztone» (la cui prima 
sperimentazione teonca e pra
ties e stata reali7zata nel mag-
gio francese dai dipendenti 
della ORTF) Di che si trat-
ti e presto detto, e con le 
parole stesse dell emeridamen-
to appro vat o dallassemblea: 
«La realizzaztone del pro
grammi viene assicurala da 
"unita dt produzione ' oerma-
nentt, incaricate di coprtre un 
determinato numero dt ore 
di trasmissinne r "unit*" e 
com post a di lavoratori in or
ganico e di collaboratort, ope
ra sulla base di un btlancio 
predeterminato stabilendo au-
tonomamente tutti i necessa-
ri contain con le forze stnda
cali, politiche, soaali e cultu
rali, con t centri di produzio
ne (fabbriche, ecc) e con i 
centri di ricerca di elabora-
Mione e produzione cultural* 
(univer$ita, ecc) e creando 
con questi centri e queste for< 
we nuclei stabili di rorrispon-
dema: Altri e inevitablU 
emendafneirti. conaeguenti a 
questa rivoiualoravia struttu-
raakne dell'enta aono ataM af-

fldati ad una appoeita com
missione 

Convemporaneamente a que
sto approfondimento teonco. 
rassembiea dell'ARCI-Arta si 
e tu«avia Impegnata ad av-
viare una azione politica nel 
paese, creando subtto le con-
dizioni per una elaboraaione 
di programmi radio-teievisivi 
di base da proporre. glk oggi, 
alia Rai-Tv: di orgamzaare un 
sistema di oentn di ascolto nel 
quale stano fortemente impe-
gnati anche gli enti locali. di 
stabdire collegamenti col mo
vunento operaio e studente-
soo, con l'obiettivo ch reaiiz-
zare in autunno un incontro 
nazionale con 1 smdacati e 
gli opera! sta terna della ri-

forma della Rat Tv Neiraroo 
di questo lungo e difficile cam-
mino. saranno scelte anche le 
forme orgaruzzative che nal 
fuoco deU'espenenza. si nve-
leranno necessane 

Anche qui, come si vede, 
1 'assemblea ha concluso con 
lndicazioru assai aperte le 
quali potranno avere uno sboe-
co rapido e posit IVO soltanto 
se realmente si reali7zera co
me chiede l'appello finale, 
«una mobilitaztone cnnUnua 
e captllare dt tutte le torzm 
interesscte alia riorgamzzazta* 
ne delle strutture politiche m 
soctali del Paese ». 

Dario Natoli 

Concluso il convegno nazionale 

Le proposte 
del PCI per 

Pinfanzia 
Rete pubblica di asili-nido gestiti dai Comuni 0 
scuola materna statale - Occorre peri anche un 
radicate mutamento dei contenuti • La riforma 
della legislazione familiare - II problema degli 
handicappati - Ricco dibattito - Di Giulio: « Pas-

sare dalla elaborazione alia lotta» 
Con un discorso del compa 

gno Fernando Di Gmhu, della 
Dirczione. al termine di un di
battito molto ricco e appassio 
nato. si e concluso icn a Roma 
il convegno nazionale del PCI 
sui diritti del bambino. Un con 
\egno che ha fatto com pier e 
un notevole passo avanti nella 
elaborazione delle idee e delle 
proposte — che non c giunto 
peri. 10 a conUusioni definitive 
— fornendo a tutto il partito e 
a tutte le altre forze della 
sinistra la base per un'azione 
di lotta e di iniziative. 

II dibattito ha registrato lo 
intervento di numerosi ammi 
nistraton comunali (Triva e 
Pollini sindaci di Modena e 
(Irosseto. gli assessor! Adria
ns I>odi di Bologna, Anna Fon 
di di Prato, Mascia di Rimini). 
di medici e specialist] ("Fag-
gioh di Bologna, Polletta e 
Cecchini di Roma. Angelini di 
Taranto, Roberto Genova di 
Pavia. Giovanna De Leo di 
Torino), di msegnanti e studio-
si di problemi scolastici (Mas 
succo Costa di Torino. Giovan 
ni Bclgrano di Como). dingenti 
pohtici (Mariro Carrassi, della 
sez.one enti locali della Dire-
7ione Anna Rita Piacentini dt 
Viterho, Gabnele dl Napoli) 
ed altri Infine hanno parlato 
1 relaton delle riuattro com 
miss OTI che, in sedute nstret 
te. avevano approfondito il di 
hattito su smgoli problemi A 
queste relazioni 6 stato affi-
dato, in concrete, il compito 
di sinteti?7are le proposte 

La senatnee \ngiola Minella 
che aveva presieduto la prima 
commissione sul * rapporto 
bambino - famiglia - societa dei 
pnmi anni di vita », ha affer 
mato l'csigenza di in nuovo 
rapporto tra bambino fami 
glia - societa fondato sul nco-
nosc.mrnto dei <• diritti » che 
•spettano alia persona umana 
fin dal primo anno di vita 
sen7a pnvilofii o d --enm ni 
7 oni per ne^suno, suncranflo 
!c ror>rr7,oni privat -t cho e 
indiv-dualist rhe deH'allevnmen 
to del bambino 

VeH'attuale fase ri s\iluono 
della socirta e indî pensah 'o 
alia famiklha 1 intervento ntp 
grativo drlla societa attravrr 
so Tinmativa di un'organ T?H 
7ione statale democra'u-a fon 
data cioe su organi di potprf> 
e'ettivo e popolare Su questa 
base sara possihile conciliare 
lavoro e maternita a conrl 7 o 
ne tuttavia che gli a<;ili n do 
ed eventual) altri serv 71 so 
ciah vengano sottratti alia con 
cezione »ssisten7ia!e * cantati 
va » en?! come alia lostua 
aiitontana e selettiv T del =1 
sterna e quindi abbiano cor 
tenuti nuovi e persomV *ec 
n co adeguato a qin>st nuo\i 
rnntenuti dl autonomy e d 1 
be-'a 

In conrreto e stato (h e t̂o 
il suneramento dell'OSMI la 
creazone di un serv ,70 nuh 
h'ico (he itil niano mn 'ir 0 
<prevon7ionei sia na t̂e mtc 
grant*- d»>! êrv 7 o -in tar o 
na7iona!e e trovi la sua col'o 
cazinne territonale nelia unita 
"*",,t-!r:a d. has,- d.retU dauli 
enti locali e per la parte rdu 
cativa sia fondato su una rete 
nazionale di asili nido \ questo 
proposjto il convegno ha giu 
dicato Dositivamente la pro 
nosta di legge presentata dal 
PCI al Renato per la costru-
zione di asili nido gestiti dai Co-
mum per no mila bambini en-
tro il 19M e che sffida tutte le 
competenze agli enti locali sot
to la direzione della Saniti 

Per ouanto riguarda la scuo
la nVU'obbligo. la senatnee 
sriella Farneti. relatrice per 
la seconda commi&sione ha n 
fevatn il fallimento dell* legge 
govemativa istirutiva della scuo

la materna statale Necessita 
pertanto un azione per farla ap-
phtare Ma ani.he qui non si 
tratta soltanto di quantita ma 
anche di quahta. Si rende ne 
cessario presentare una nuova 
proposta di legge che. rendendo 
piu concreta la richiesta della 
istituzione della scuold pubblica 
per Vinfanzia (il piano gover 
nativo prevede sezion per 270 
mila bambini, mentre occnr 
rono in un quinquennin 20 000 
scuole per circa un milione m 
800 000 bambini) nvendichi an 
che un mutamento radicale dei 
contenuti (̂ cuola aperta. comu 
nitaria. collettivo bcolast'co. as 
semblea dei neniton gruppi mo-
hili di lavorn> e cift in stretto 
collegamento con la scuola ele 
mentare con la quale deve es 
sere coordmata 

Venendo a cadere ogni nosi 
zione di privilegio del hambino 
che ha una famielia. e possi-
bile affrontare correttamentc il 
problema dell'mfanzia cosiddet 
fa handicappata II prof Miche 
le Zappella. relatore sui lavori 
di questa commissione ha di 
mostrato la forte inciden7a dei 
fatton socio - erononrci nel de 
termmare nei bamb ni stati di 
insuiTicienza o di ntardn men 
tale II convegno M e pronun 
ciato contro offni forma di se 
greaazione e di v olenza (scuo 
le diTerenziali r coven istituti 
eccetera). nfiutando osni con 
trapposi7ione fra handicanpato 
* in famigha > e ncoverato. e 
ch edendo nuo e struttu-e a If 
vel'o di quart'ore 'n forma di 
* gruppi fam 2'n •> mmircnden 
ti ognuno f> S bimb'm di divp-̂ e1 

eta Si tratta di nhbandomre il 
momento r med 00 T nell'hand'. 
capn-tto e H so,t nurlo con la 
roaita d un o> êro umano in 
evolu/ nno rho ha uno o piu han 
d.cips 

Infine "'on [ ,'-111 V v,m' H 
fo'-oiflo h\n- H. "i comm-sfn. 
no chr- hi d '.--<> = il m nore 
"o"i lf>2 ,'17 o-,-- - \ v o pe 
na!o ha < h o-»o 1 n irofo-"lo r'n 
nmamon'o d< 'i'e 'rz^xznn* 
r rnrdinrlo mo in oue-.ta dire 
7inho na * mi*ove la nroposti 
di !oii2e com n -ta oresentati 
in q.ic-.fi a orni i!!a Cameri 
per h riforma dt1! d nt»o di fa 
main I ?i comm.ssinne ha 
rs^ros^o una d ra crit ca alii 
Viae Oonel'a ittualmente a"o 
osamo del P.ir'amento che d-li 
h 1'inte-vento repres^ivo e 
classinti dec!' organi guid zia-i 
no confront! dei cos ddetti «tra 
viati » Occorrono anche in que-
eto campo s«''i7 oni che m;vt 
tando concreta mente i dir t*i 
del m nore. forniscano ai raaazzi 
niu doholi e piu tndifesi possi 
b i,ta odu ativo rea' . imaeden 
do <he dvonirn mator i> di 
xcir'i do! 5 -'omi produ'tivo 
oan'tM'^tico 

Como o' 1 A^« ,-. comp'esso d' 
idee e di proposte r'eco e aperto 
ad ulter on con»r bjti Si tratta 
ora — questa 1 esiaenza po»*i 
dal oompagno Di G u! o ne'V 
conclu* on> — di tndjrre q îes'o 
pass.j avanti ne"a elabo-az one 
in avanzata nella lotta Se e 
vero — e 1! convegno lo ha r 
badltn eon forra — I-HP ner af 
fermare 1 diritti del bambino 
occorre una nuova societa e una 
nuova politics e altrettanto \ero 
che il convegno ha teso ad am 
pliare il terreno di questa lot 
ta. offrendo si sindacati. agli 
enti locali, obiettivi di scontro 
e di lotta un tana, lotta neTla 
quale anche gli intellettuali pos 
sono giocare un ruolo imnor 
tante Campi decisivi di questa 
battaglia sono la fabbrica e il 
quart iere- ciO presoppone na 
piu stretto collegamente tra lo 
ente locale e le masse ta«am-
tnci e popolan. 

t. I. 
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