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La biogrmfia di Machiavelli 
scritta da Renato Nicolai 

Una vita 
come dissenso 
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I francesi del Sei-Sette-
cento, Moliere e Voltaire 
primi fra tutti. dicevano 
the un libro o uno apetta-
eolo doveva essere ana-
tutto divertente. Tutti i ge-
neri son consentiti tranne 
quelli noiosi. La regola non 
* piu tanto di moda. Ad 
esaa si e Upirato, invece, 
Renato Nicolai nel rico-
atruire la vita e il pensiero 
di Niccolo Machiavelli, il 
• segretario fiorentino » di 
cuj quest'anno si celebra il 
cinqueeentenario della na-
acita. II Machia (ed. Tindalo, 
pp. 231) e un libro bifron-
te: apre un saggio sul rap-
porto fra «machiavellismo 
e gruppi dirigenti • e segue 
il racconto della « vita » di 
messer Niccolo, • una vita 
come dissenso *, secondo il 
biografo. II dissenso, owia-
mente, riguarda l'esistenza 
politic*, come accade quan-
do, pur volendo easere un 
accorto manovratore di ar-
ruffate vicende, qualcuno 
finisce per sottomettersi a 
aeveri principi cercando di 
aviluppare un disegno. un 
progetto, modificare le cir-
costanze e preparare un 
avvenire diverse. II dissen
so con gli altri, con i veri 
maneggioni politici. diven-
ta allora inevitable. 

Sara bene parlare anzi-
tutto della parte biografica. 
II brio di Nicolai, nella sua 
narrazione. trova ampio spa-
zio per sbizzarrirsi. E* un 
montaggio di scene nelle 
quali Niccold appare come 
uomo e come politico con 
le sue debolezze e la sua 
forza intellettuale. Le sce
ne sono costruite proprio 
in forma spettacolare. Si 
apiega facilmente se si pen-
fa die il pro61o e anche la 
traccia per il copione di un 
film. Intorno al personag-
gio centrale si muove lo 
sfondo del primo Cinque-
cento. Gli eroi principal! 
sono 1 Medici, papa Borgia, 
il figlio Valentino, Caterina 
Sforza Riario, il gonfalonie-
re Soderini, Guicciardini, 
Biagio Buonaccorsi, Miche
langelo, Leonardo, e tanti 
altri, noti attraverso crona-
che e storie ma qui ripresi 
e animati con accorgimenti 
efficaci, fra l'ironia, la fur-
sa, il gusto della trovata 
piacevole, tutte componen-
ti di un quadro che sostan* 
zialmente rimane carico di 
tensione drammatica. 

II biografo, infatti, non 
trascura la sua parte di os-
aervatore. Non dimentica, 
cioe. di esaminare e valu-
tare le funzioni e le respon-
sabilita di queste persone 
nella precipitosa rovina del-
l'equilibrio interno italiano. 
Ripercorriamo episodi di 
guerre che si concludono 
col secolare tramonto della 
presenza italiana in Euro-

fia. Francesi e spagnoli e 
mperiali si susseguono da 

word e da sud conquistan-
do e occupando ora questa 

ora quella regione. Fra tan-
te altre figure viene ridi-
mensionata quella di Cesa-
re Borgia sul quale Machia
velli costrui il mito del 
« principe che fa politica » 
per dare un risalto quasi 
metaforico alia sua teorica 
necessita di una nuova for
ma politica. 

Come si s», per troppo 
tempo questa teoria politica 
fu riascunta nella famosa 
frase del « fine che giusti-
fica i mezzi », una proposi-
zione che apri la strada alia 
teoria della « ragion di sta-
to ». In realta un'opera co
me quella del fiorentino, la 
sua stessa attivita di inter-
vento in un'epoca cosi scon-
volta, si sono prestate a mi-
stificazioni di vario genere. 
Nicolai sceglie, ovviamente, 
nella sua interpretazione di 
Machiavelli la prospettiva 
critica inaugurate da Jean-
Jacques Rousseau e varia-
mente ripresa e sviluppata 
flno a) nostro Gramsci se
condo cui, indirizzandosi ai 
sovrani, Niccolo sostanzial-
mente parlava ai popoli e 
agli oppressi per svegliarli 
dal letargo e dar loro cono-
acenza teorica della realta 
politica. Cosl anche la fa
mosa figura del Valentino 
« non e stata mai un punto 
di riferimento fisico, ma 
piuttosto un artefatto pre' 
testo per insegnare ai go-
vernanti fiorentini la via 
del coraggio e della risolu-
tezza ». 

Nel progetto politico e 
nella stessa azione quotidia
ns del personaggio, Nicolai 
distingue cosl un fine stra
tegic© dalle finalita tattiche 
immediate. La validita di 
questa diglinzione regge 
quando si considers l'opera 
del Jo scrittore e i suoi ef-
fetti cultural!. Meno valido 
lo schema di giudizio diven-
ta quando viene esercitato 
sul la biografia. Infatti a 
questo punto Nicolai tende 
a sfumarlo, a sottolineare 
la facilita degli entusiasmi 
che 1'uomo visse troppo 
spesso. II saggio introdutti-
vo e composto con ampi ri-
ferimenti alle situazioni e 
ai conflitti ideologic! dei 
giorni nostri: 1'intellettuale 
rischia oggi di trasformar-
si nuovamente in tecnico al 
servizio del neo-capitalismo. 
Noi penseremmo piuttosto 
alia minaccia di un certo 
tipo di tecnocrazia che si 
profila al di la dell'ideolo-
gia neo-capitalistica e con-
sumistica dovunque questa 
ultima tenda a soffocare il 
socialismo o a burocratiz-
zarlo allontanando le auten-
Uche aspirazioni dell'iima-
nita alia propria liberazio-
ne. Ma e un discorso che 
Nicolai ha appena abbozza-
to. Ne ha precisato le linee 
e i temi principal!, laseian-
dolo qua e la in sospeso e 
rimandando le conclusion! 
a un suo prossimo studio. 

Michel* Rigo 

Mostre a Roma 

I compagni di Lea Grundig 
Una rara antologia di disegni di un'artista che fu tra i protagonist! 
della pittnra sociale e rivoluzionaria tedesca negli anni Venti e Trenta 

L M Gruitdta: t Corridoio », I f M • (a destra) < Oisoccupate *, 1f32 

La galleria « II fante di spa
de* ha presentato a Roma 
una rara antologia di disegni 
di Lea Grundig che fu, negli 
anni Venti e Trenta, tra i pro 
tagonisti rivoluzionari dell'ar
te sociale tedesca. La Grundig 
fu tipicamente un'artista del 
segno ma anche oggi, nel suo 
studio di Dresda, lavora essen-
zialmente a delle serie di di 
segnl su temi socialist e del
la lotta di classe. Nella trenti 
na di fogli qui esposti e da-
tati tra 11 1927 e il 1938, l'am-
biente proletario tedesco de
gli anni della Repubblica di 
Weimar e dell'ascesa nazista 
ha trovato una forma monu-
mentale per l'energia dun se
gno secco e grandeggiante, 
spettrale e povero che rende 
inutile canto il colore quanto 
la gestualita del racconto. Que
ste immagini di (amiglie pro-
letarie e di compagni ->ono 
costruite su una tragica stati-
cita: ci troviamo davanti a 
protagonist! della stona I qua
il hanno dietro a se la scon. 
fitta della rivoluzione sparua-
chista e l'assassinio di Rosa 
Luxemburg e Karl Liebknecht. 

I dati biografici della Grun
dig sono altrettanto essenzia-
li che l disegni. Lea Grundig 
Longer nasce a Dresda :el 
1906. En tra nel Partito Comu-
nista Tedesco nel 1926. Sposa 
il pittore Hans Grundiu, unu 
dei grandi pittori sociali del 
tempo, nel 1928. Patisce due 
arresti polirici nel 193t> e nel 
1938-39, viene condannata per 
alto tradimento. Nel 1940 ne-
see a fuggire da un eampo 
presso Bratislava e ripara in 
Palestina dopo un viagRio di 
4 mesi. Vive alcuni anni in 
Palestina. Rientra a Dresda 
nel 1949 dopo un breve sog 
giomo a Praga nel 1948. La 
cultura socialista riconosce 
nella Grundig una figura emi-
nente: nel 1958, prima 1 "Her
mitage e poi il Puschkin ospi 
tano la raostra «Hans und 
Lea Grundig ». Nel 1962 divie 
ne membro del comitato cen
trale del Partito Socialista Te
desco Unificato. Dal 1963 e 
presidente dell'unione degli 
artisti della RDT. L'ultima 
mostra e del 1968, a Darm 
stadt, ed e ancora il segno 
d'una vitalita artistica che ha 
traversato decenni grandi e 
terribili. 

Storia 
Un reportage del giornalista francese Chaliand sulla 
guerra partigiana in Guinea eontro i portoghesi 

La lotta di liberazione ha 
cambiato la vita tribale 
La lotta di liberazione nel

la colonie poftoffhMl • sicu-
rameoU tra gli awtnlmanU 
di rilievo degli ultlmi anni 
della storia del ooaiddetto 
«terso mondo ». anche ae an-
eora non molto conosciuta. 
Adeaao Lerici ha tradotto un 
appaaaionante reportage dal 
giornalism francese Gerard 
Chaliand (Lotta armata in 
Africa, Roma, 1989, pp. 142. 
L. 1500) sulla guerra in COT-
•o nella Guinea delta porto-
ghew. Si tratta com'* nolo 
della lotta dlretu dal PAIGC, 
che ha come leader uno dei 
piu prestiglosl cap! rivoluiio-
star! deO'Africa, Amilcar Ca-
bral. 

Chaliand introduce il repor-
t«c« con una corpoaa praraa* 
•a, in cut fomisoa 1 daU aa-
•enziall della atruteure aociali 

rinsane, dei rapporti triba-
dominanti, del grado di 

afruttamento economico e di 
oppression* politica d*lla do
mination* portofbM*. Ona 
pr*mess* quanto mat utile • 
important* per poter apprts-
zare I'ortejnalita di una elabo 
rwione della lotta rivoluaio-
naria che fa del PAIGC una 
d*ll* torse poUtloamant* piu 
rloob* dal oontinaott. 

In particolare va richiama-
ta 1'attenzlone del lettore su 
due problem!. Il primo, effi-
cacement* deacrioto attraver-
ao una esperienza vis&uta per-
aonalmente dall'autore, e la 
barbarie della guerra condot-
ta dai portoghesi (napalm 
eccetera). Una guerra soste-
nuta, e resa possibile, dall'aiu-
to fornito dalla NATO al Por 
togallo. II secondo — su cut 
andrebbe sviluppata tutta 
una serie di riflesstonl riguar-
dantl lo sviluppo dei prooes-
si rivoluzionari nell'epoca at-
tuale — riguarda i mucamen-
U introdotti dalla lotta nails 
vita tribale. sia a liveuo la 
divtduale che collettivo. La 
nuova produzion* agnoola, la 
organlzzazione del commercio, 
I'lstruzione, la sanita, la di-
ration* politica del villaggio, 
U nuovo rapporto uomo-mac-
ohlna, uomo-nacione; insom
nia il lento ma aiouro disgre-
garsi del mondo « magico > 
della tribO da cui emerge una 
nuova vislone dell'uomo, del
la storia, della vita staaaa, co-
sritulscono una delle parti ml-
gllori del libro, proprio per 
la forca che ha la narrazione 
dlretta, quasi testimonial*. 

Asaolutatnent* meno 

vincente appare lnvece la par
te finale del libro, in cui Cha
liand tenta un bilanclo della 
lotta armata in Africa (di qui 
11 titolo impreciso rispetto al 
reale contenuto dell'opera). 
L'autore compie questo bilan
clo in modo frettoloso, spes
so improwisato. e soprattut 
to al di fuori del reale con
test o storlco, politico e socia
le in cut si sono av te altre 
esperienze di lotta armata: il 
Camerun (intorno al I960), 
("Angola (per tutca una pri
ma fase, ora chiusa e supe-
rata da un nuovo sviluppo 
del movimento), il Congo 
(esperienza di Mulele). In ef-
fetti ognuna di questr espe-
rienze andrebbe ricostruita 
scientiftcamente, calata nei 
suo] contestl reali, proprio 
per analissare non gli elemen-
ti tecnici della guerriglia. co
me talvolta fa l'autore. ma il 
senso politico anche nei suoi 
aspetti decislvi di lotta arma-
ta, che fa dell esperienza ca-
braliana un momento fonda-
mentale della rivoluzione 
africana. 

Romano Ledda 

Presentando questl disegni 
del 1927-38 Mario De Miche-
li scrive: « ... Per il valore di 
sroria che contengono e per 
la spoglia, dimessa potenza 
che li anima, questi fogli ap-
paiono come il frutto esem-
plare di una forte personali-
ta d'artista. La tristezza accu 
mulata che e'e in questi fogli, 
la grigia miseria, la profonda 
desolazione, l'ostinata resisten-
za! La mano della Grundig 
semhra che abbia lo stes-
so pudore del suoi nersonag-
gi: non forza mai l'espressio-
ne, non allarga mai un gesco, 
punta sol tanto sulla sostanza 
della loro singola verita. Ma 
da questi personaggi si spri-
giona l'immagine generate di 
una Germania che ormai non 
ha scampo, nonostante la vo-
lonta di contrastare 11 poter© 
instaurato dalle croci uncina
te. Una Germania da esodo. 
La " stagione dei lupi" e in
fatti alle sogiie...». 

Viene spontaneo 11 confron-
to con l'opera grafica di Ka-
rtie Kollwitz ma, con la Koll-
witz, Lea Grundig ha in co-
mune plasticamente 1' ango-
sciato aniore per i bambini 
dei proletan e il dialogo con 
la morte che tormenta sem-
pre il suo sentimento collet
tivo e nvoluzionario. In que
sti disegni la Grundig non rat-
figura grandi masse in azione 
ma insist* sugli uiterni, sul-
le figure individuate in modo 
allucmarorio, su rari paesag 
gi impenetrabili e ostili di pe-
riferia. Quello che era stato il 
realismo analitico e senza il
lusion) della « Nuova Oggetli-
vita», nei giorni della rivolu
zione spartachista, qui viene 
estremizzato plasticamente fl
no a realizzare come una ca 
duta dello stile delle cose in 
favore delle cose stesse. Preci-
pita, e vero, in moiti fogli. 
l'immagine della realta per 
questo tendere alia cosa, alia 
poverta della cosa. Eppure, in 
molti altri fogli, e ci sono al
cuni piccoli capolavon, sem 
bra nascondersi e lievitare, 
per gh arm* a venire, uno sti
le povero e comunista degli 
uomini e delle cose, una di-
versa altra bellezza dl classe. 

Comunque sempre si tratta 
d) disegni molto costruiu e 
mai lasciatl alia mera verosi-
nuglianza: segno che la Grun
dig ptmsava a uno stile co
munista dell'uomo, vedeva 
questo stile povero e colletti
vo mencre guardava disegnan-
do un uomo. 11 fanatismo og-
gettivo della Grundig ha radi-
ci nel senso della citta dt-1 
Dada Bolscevismus, nel reali
smo tattile e senza illusion! 
del piu analitico e crudele Ot
to Due (con tutta la sua stru-
mentalizzazione della Tadizio-
ne tedesca tra Cranach e 
Gruenewald), nella visione fo-
tografica di Heartfield, nella 
uii«rpretazione proletaria e 
nottuma della metaflsica da
ta da Hans Grundig. *2d 6 un 
fanatismo oggettivo che ha 
relazione plastica con quelle 
di un certo Grosz, di Schlich-
ter, Gnebel, Hubbuch. Lach-
nit, Scholz. 

Alcuni ritratti di proletart 
e di comunisti, poi, sono sulla 
linea plastica nuova dl opere 
come Operai nella sede del 
partito di Rudolf Schlichter, 
Ritratto del comunista Froth-
liche di Wilhelm Lachnit, Ope-
rata del tabaccht disoccupata 
di Hans Grundig, L7nterna-
zwnale dl Otto Gnebel, Ope
rant) in una soffitta e Opcraux 
vesttta a festa di Otto Dlz. 

S'e detto che la Grundig 
non e artk.'a d'azione, di rac
conto, di movimento di mas-
se: la sua forza plastica sia 
nellunmagine statica e alluci-
nata, nel disegno pietrifican-
te e nella visione ottica che 
scalzano il tipo umano dallo 
ambiente come a liberarlo del-
l'aura Per le sue figure di 
comunisti, di proletari, di di-
soccupati, di madri popolane, 
la Grundig ama 11 primisslmo 
piano e la frontalita fotograli-
ca, oppure vede questi uomi
ni umiliatl e vlnti ateendere 
dietro una porta. 

I bambini, grand* amore e 
grande angoscia forse non so
lo umana ma storica dell'artl-
sta, sgranano occhi di feto e 
di Icona su piccoli curpi aduJ-
ti. E per dire piu emblema-
tlcamente della vita bast* al

ia Grundig guidare il nostro 
sguardo sul pianerottolo d'un 
caseggiato popolare e farci In-
contrare lo sguardo d' una 
miserrima famiglia proletaria 
uscita sulla soglia- Si resta 
col fiato mozzo davanti a un 
disegno cosl che ti interroga 
molto piii di quel che s: lasci 
interrogare. El la suggestione 
di altri disegni anche non 
poetici sta in questo «stile» 
comunista che si fa povero 
per aderire alle cose povere. 

E si tratta pure di una sug-
gesnone ideologies che mi 
sembra possa rispondere giu-
stamente ad altre istanze at-
tuali di • arte povera» ope
rant i, come spettacolo e for
ma prowisoria, nella manipo-
lazione di materie di sempre 
come terra, acqua e simili, 
oppure nell'uso • selvaggio » e 
ludico delle materie indu
strial!. 

Dario Micacchi 

Schede 

I poveri ripetono 
l'anno scolastico 

At povert fate ripetere Ten-
no. Alia piccala borghesia late 
npetizioni. Per la classe piii 
alia non importa, tutto e n-
petizione. 

Con questo gloco di parole, 
1 ragazzi di Barbiana nella lo
ro « Letters a una professores-
sa» fotografavano con estre-
ma lucidita la realta di quel
la promoztone culturale, di 
quella eguaghanza delle op 
purtunita che notoriamente — 
in nome di quel diritto alio 
studio sancito dalla Costitu-
zione — viene assicurata dal 
nostro sistema scolastico a 
tutti i giovani Italiani. 

II tenomeno della ripetenza, 
su cui sono estremamente eva
sive e le statistiche ufficiali e 
l tanti studi ed indagini con
done in questi anni sul corpo 
della nostra scuola, e pro-
babilmente il punto di parten-
ea per un approccio serio ai 
problem! complessi che gene-
ralmente si nassumono nello 
slogan di « scuola dl classe »: 
abbiamo letto quindi con 
estremo lnteresse il saggio di 
Massimiliano Salerno appar-
so sul n. 27-1968 del trime-
strale * Cultura e Scuola » col 
titolo Sulla ripetenza (pp. 171-
188). 

Non e qui possibile dare 
conto del dati raccolti e ana-
lizzati minuziosamente dal Sa
lerno; grande importanza "ia 
qui, come in ogni analisi > 
ciologica, la giusta imposta-
zione metodologica, che I'Au-
tore sintetizza in apertura del 
saggio con queste parole: 
«Probabilmente un migliore 
servizio scolastico potra es-
sere realizzato, a parira di co
st! complessivl e dl quelli uni-
tari per " iscritto" (ma con 
decremento di quelli per "11-
cenziato"), se si avra final-
mente il coraggio di sceglie 
re il rivoluztonario obiettivo 
di llmitare al massimo u fe-
nomeno della " non promo-
zione", aumentando il rendi-

mento medio degli alunni ed 
elevando la produttivita delle 
istituzioni educative in termi
ni di g^rtito di licenziati (o 
diplomat!)». 

Ci sembra corretto questo 
porre il problema del diritto 
alio studio a monte del rap
porto pedagogico e cioe al li-
vello della programmazione 
scolastica ie piii in generate 
della programmazione econo
mics nazionale): con cio non 
affermiamo che una diversa 
politica scolastica non debba 
investire con forr,a anche il 
rapporto educativo, ma riba-
diamo che la selezione non e 
decisa ed attuata dalla scuo 
la — ad es. per motivi di 
merito, di capacifa o di di-
sciplina — e che ia scuola 
si configura soltanto come me-
ro strumento di decision! pre-
se m sede di politica econo-
mlca e sociale generale del 
paese. Altrimenti non si spie-
gherebbe perch* le scuole pri
vate sono in generale piii ef
ficient! delle scuole pubbliche, 
perche gli student i di Enna 
sono particolarmente negati 
agli studi nella scuola me
dia Inferiore, quelli di Nuoro 
agli studi classic), quelli di 
Sassari agli studi scientific! e 
magistral!, quelli dl Caglian 
agli scudi tecnici agrari indu
strial! e commerciali, quelli di 
Foggia agli studi nautici, quel
li dell'Aquila e peggio quelli 
di Reggio Calabria agli studi 
per geometri. e cosl via. 

II problema della scuola si 
lntreccia cosl strettamente ai 
problemi del sottosviluppo 
economico e culturale, della 
sottoccupazione, dell' emigra 
zione, del conttnuo depaupe-
ramento di nsorse material! 
ed umane di intere zone del 
nostro paese. dello sviluppo 
distorto che ha caratterizzato 
l'ltalia degli anni '60. 

Lucio Del Cornb 

Notizie 
O Prtizl Altisaiml tono »»*»l 
pagati all* famosa atta 
di Solheby: una Blbbia mi-
noicrilla n«ll' Italia •«tl«n-
•rionala nal XV »«colo par 
II cardinala Nlccol* Alber-
gati a ttala pagata 15.000 
sitrlin* (128 mllionl dl lira). 
L'ha acquittala il mercanla 
d'art* dl N«w York H. P. 
Kraut. 

In tutto trantolto mano-
icrlttl appartaitenii al gran-
da magnate mlnararlo a fa-
mate colltilonlila tcampar-
to air Alfrad Cht»!*r Baalty 
M I W »*a»l vanduti all'aila di 
Sathaby, comprata la Blbbia 
Italiana, per un totala dl 
3*1.75* atarlina (St7 mllionl 
« mano dl lira). 
• Ecco la cUstlnc* dal dl-
»<h| dl musics l«9«era che 
•ono rltjllatl piu vanduli 
nal carta dalla pattata «att|-
mana. La graduatoria a (la
ta calcelate dall'ANSA ull-
lluando la aagnalailonl dal
la rubrlca radlafonlca < Hit 

Parade > a del pariodici 
« Giovani », < Muiica « di-
schi » e < Sorriji e camoni i. 
TrJ parenlcti i indicata la 
posiiione ch« lo itetto di
sco occupava la settimana 
pr«ced*nle. 
1) « Storia d'amoret, Adria-

no Celentano, Clan (1); 
2) t Tulta mia la citta >, 

Equipe 14, Ricordi (2); 
1) < Viso d'angalo *, Cama-

leontl, CCD (3); 
4) «Acqua aziurra, acqua 

chiara i, Lucio Battisti, 
Ricordi (4); 

5) iParlami d'amora*. Gian
ni Morandl, RCA (5); 

i) t Panundo a ta >, Al 
Bono, EMI (*); 

7) • Non cradara •, Mlna, 
PDU (7); 

•) • Gal back >, Tha Baa 
flat, Parlophone ( I ) ; 

4) c Elolsa i, Barry Ryan, 
MGM (•); 

10) • I want to llva *, Aphro-
dita't Chaild, Mercu
ry (10). 

leri a «TribMM politic*̂  

Dibattito 
sulla 

contestazione 
HANNO PARTEaPATO IL 
COMPAGNO ALOO TORTO 
RELLA, BE R TOLD I (PSI) , 
RUFFIMI (DC) E IL MO 

NARCHICO CAROLEO 

Come puo essere wddisfatta 
I'esigenza di «majytiore parte 

i ciwrmw > t-he si esprime nel-
1 A TottA *> n * i i r r t r t f !mo«* j ^C*^ — !: 

t»m soltanti) aiosamli. del nostro 
tt-mpo'* Questo il tema dibattuto 
;eri ser» alia c Tribuna politica > 
della TV fra il dc Ruffini. il v>-
cialista Bertoldi. il nostro com-
pagno Tortorella e il monarch] 
co Caroleo. 

Con nsposte. naturalmente. di
verse: Ruffini ha cercato infat
ti addirittura di attribuire al cen
tre sinistra il « merito > di aver 
creato con le sue * realizzazioni » 
il terreno su cui si muovono le 
spinte contestatrici: Bertoldi. 
pur facendo credito a I governo 
di una volonta riformatrice. ha 
sottolineato il valore del movi
mento 'ilndaoale e di quello stu-
dentesco. e ha affermato che 
per dare uno sbocco politico al
ia contestazione * si dovrebbe 
avviare nel pa«*se un processo 
Hi converpenza unitaria della si
nistra. della sinistra politics e 
di quella sociale, fino a trovare 
un punto di sutura fra le te*i 
da esse sostenute »; Caroleo ha 
ripetuto i temi consueti della 
nolemiea di destra: il compagno 
Tortorella ha insistito sul fatto 
che l'essenza della questione. 
' come abbiamo cercato di sot
tolineare al nostro recente 
Congrcsso. e quella di un mag-
giore potere decisionale dei la-
voraton nelle a/iende e nella 
societa ». 

Cio siunifica t in primo luogo 
uno sviluppo di tutti gli lstitu-
ti democratiei rappresentativi 
che sono stati umiliati nel corso 
di questi anni dall'azinne di go 
verno della DC. a favore di un 
dominio burocratico: e in secon 
do luogo uno sviluppo di nunve 
forme di decisione. di controllo 
e di gestione direttamente nelle 
mani dei lavoratori». C'e una 
grande lotta delle masse per lo 
sviluppo della democrazia e per 
mettere fino a ingiustizie sociali 
assai gravi: un fenomeno posi-
iivo, ha osservato Tortorella, 
che richiede risposte non eva
sive. 

II problema reale nasce dal 
fatto che. se alcune cose sono 
state fatte nel nostro paese sotto 
la spinta delle grandi masse. 
molte altre non lo sono state, e 
sono !e piu importfianti, perche 
riguardano le riforme deTIe 
strutture economiche e politiche 
della societa. Occorre vedere 
« che cosa si e fatto in concreto 
nelle fahbrirhe, come si e rispo-
sto alle proteste che si levano 
eontro l'ingiustizia sociale» (e 
qiii Tortorella. rispondendo a 
un'intcrruzione di Ruffini. ha ci
tato il caso della lotta dei can-
tieristi navali di Palermo, du-
rata tre mesi. e nel corso della 
quale si e avuto il grave inter-
vento del generale Giglio). 

La questione essenziale. rile-
vata am he da Bertoldi. e che 
la sinistra — ha detto Tortorella 
— deve saper collegarsi a questo 
moto sociale. c nplfa sua espres-
sione antica e nella sua espres-
sione nuova » con concretezza. 
La proposta dei comunisti e 
€ un maRKior potere ai lavora
tori. con un retto funzionamento 
degli istituti democratiei rappre
sentativi, abbiamo detto — e 
non {• stato negato — che sono 
stati umiliati dalla DC. Basti 
vedere la crisi dei Comuni: il 
problema e che bisogna ridare 
ai Comuni, alle Province e alle 
istituende Regioni i poteri che 
la Costituzione affida loro. Vi 
e una crisi finanziaria profon
da degli enti locali. perche si e 
instaurato uno Stato accentrato-
re: lo riconoscono anche molti 
uomini della DC. La DC 
esprime sempre dei propositi, 
ma non giunge mai a realizza
zioni concrete ». 

L'atteggiamento concreto della 
DC nei confronti del movimento 
delle masse e < di resistenza, 
(iiiando non e di repressione»; 
vedi il caso dei quindici studen-
ti arrestati a Milano per una 
controversia (col prof. Trimar-
chi), che era gia stata ampia-
mente risolta in sede politica. 
Non vi deve essere soltanto una 
elencazione dl propositi molto 
generici e molto vaghi. ma biso-
gna rispondere sui dintti che 
chiedono i sindacati. i dintti che 
chiedono le orgamzzazioni con-
tadinc, i diritti che chiedono gli 
studenti. 

Abbiamo bisogno «di una ri-
forma profonda che sani le in-
giustizie madornali. scandalose, 
\ ergognose di questa societa ». 
Secondo Ruffini. la contestazio
ne e mento del centro-sinistra. 
« Se e un mento non avere n-
solto i problemi — ha confluso 
Tortorella — certo e un mento 
vostro. Non avendo nsolto i 
problemi vol a\cte creato un 
grande movimento di lotta. Ma, 
permettetecelo di dire, e anche 
merito nostro. merito dei sinda
cati, merito dei lavoratori. ed 
e per questo che la prospettiva 
che noi indichiamo c di andare 
avanti in queste batt.i?Iie per 
1'unita sindacale c per l'unita di 
tutta la sinistra su un program-
ma di profonda trasformazione 
sociale. politica, morale del no
stro paese, come diceva Gram
sci ». 

MESSICO 
Sciopero della 

fame dello 

scrittore Revueltas 

in carcere 
CITTA- DEL MESSICO, 2ti. 
Jose Revueltas, uno dei piu 

noti scrittori messicani (e au-
tore, fra l'altro, di un libro 
tradotto in italiano con il ti
tolo « II coltello di pietra ») 
ha cominciato lo sciopero del
ta fame nella prigione di Le-
cumberri tla stessa dove fu 
detenuto il pittore comunista 
Siqueirosi. Revueltas e in 
carcere dalla meta di novem-
bre 1968, accusaro di * nbel-
lione e detenzione d'armi». 
In realtk, lo scrittore e stato 
arrestato per aver partecipa-
to alle lotte degli studenti e 
dei professor! prima del
le Olimpiadi. 

I'UnitA ' *«n«rdi 27 |iu«M« 1*69 

Rai-Tv 

Controcanale 
DIB m i T I - Kccezionalmcn-
te. Ia serata \Aevi.--ira <• .--lula 
caraUemzata da due (l\ba'.uu 
pohlicx uno per ciascun cana-
le. Da jualche tem/w a que-
sta parte, e uxuMo rtcono^cer-
lo. i (lif>attiti. anche al di la 
til T n h l j r i j r^il i f ;r^j_ .1 . 'Jf\'; "I';J 

hplicait nella jirourammazione 
teleri.Mca e tianno acquntato 
aniite una certa tempestu'itd 
ri.t/ietlo agh avcemmenti. Ma 
intanto e andata anche mulan-
do la realta politico ael nostro 
pae\e: la presenza delle mas
se popolari si e fatta ptu vigo 
rosa e si mamjeAa anche al 
di fuori delle \rad\z\onah or-
aamzzazwni jnhtiche. Per que
sto, proprio menlre aumentava-
no di numero. i dthattitt teleri-
sin hanno a mano a mano sem
pre piu chtaramenle scoperto il 
loro Imite: che e quello di es 
sere sempre ri.-tretti auli 
* e--'perti * o ai dirigenti dei 
parttti e dei s.ndacati. Del tut
to ansente e la voce diretta del
la base. che. quanta meno. con-
fenrebbe alia di^cus.Mone un 
andamento meno consueto e 
romperebbe quello che rischia 
di trasformarsi or mai in uno 
schema fisso di posiziom. Per 
uno strumento qual e la tele-
visione. rauuiunyere la base e 
raccoul'wrne la voce dovrebbe 
essere tutt'altro die dtificile: 
Ixistnebbe oraantzzare le Tri
bune nelle 1abbriche o nelle 
universitd. promuovendo un con-
fronto diretto tra i dirigenti po
litici e alt operai e gli studen
ti; basterebhe slahilire collena-
menti atti ad allaraare la di-
scusswne in modo da rifletterc. 
oltre quello degli * esperti *, il 
punto di vista di coloro die 
partecipann quotuhanamente al
le grandi lotte in corso in tutto 
il paese. E, si badi. non su pro
blemi particolari n dt sinaole 
categoric, ma proprio sui gran
di temi del momento, cm le 
grandi masse popolari sono in-
teressate. 

,\.'ii e di'Ucle prt" edere ehe 
per que*ta I IU le tra.-m;--sKmi 
Gtqutsterebnero uno r iractfa e 
una immcftiu'.ezza che le ren-
derebhero assai pw stimolanti 
per mii.ont dt teleipettatori. 

m * • 

I N BL'ON CAHKK - I n Ga 
her in ouona torma ha anima 
to l'ultima puniata di Sen/a 
rete. La ramuHicatirci di que 
*to cantante. che e uno dei pit-
chissuni < uomini da spettaco
lo * di cui attualmente la TV 
pwi-^i (iisporre. ha coinvolto ti 
puhhlico preterite nello studio: 
e cost, una villa fault*, la tra-
smi^sione iia acquf-tato una cer
ta jreschezza, anaando oltre i 
limiti del soti'o rituule. D'altra 
parte. 1/ repertono di Gaber en-
novera panxchie camoni non 
banalt: quadr-.-tti d'ambiente o 
racTOHtim che il ra»ilan»«' milfl-
nc-e .->a recilare liberando-ti del 
soliti ge^ti stereotiixiti che .veiit-
hrano essere iesclusivo potn-
mor.io dei nostri dui della can
zone. 

(irazie a Gaber, St-nza rete 
M e scolto que.-ta voita su Ut-
m diversi: daH'aUegro all'mt-
mco. aliamuro. Canznm come 
.Suoiia clntdiTj o 11 tic. o/ir* 
alle piu 'note Ballata del Ce-
rutti e Tran: d gogo hanno rap-
presentato una nolo diverta 
nella serie. In pizzico di cu-
raan'io in piu avrebbe forte 
spmto Gabvr ad andare anche 
oltre nel .\uo colloquio con \l 
puhhlico e a tentare di <• com-
pronwttere ,. di piu 1 sum ospi-
ti. in specie Mina. che sono n-
mast 1. tnvece. ne! sutco tradi-
zionale. Gli accenti niu stonatt. 
comunque sono stati quelli dt 
Raffaele I'isu la cui > sponta
neity >. coml'ta di barzellvtt* 
ripescate addirittura nel reper
tory di trenta e piii anni fa. 
suonava falsa Inntano un nti-
ylio. 

g. c. 

Programmi 

Tele visione 1# 

1*,M PROGRMWMA CINKM \ T O G R A F I C O 
(Llmltat&mcnte ad A n c o m e zone cul legate) 

12,3* 8APERE 
« La civil ta c inese » dt Glno Neblo lo 

i3,aa IN CASA 
Ult ima trasmiss lone staulonale anche p^r questa rubrica. 
che si congeda con un serviz io sul dir i t to al srgretn t p n t o -
lare del f t i l l qel confronti del genltorl e con I ultima pun-
tata deU'lnchtrst* sull arredamento. 

13.30 TELEGIORNALE 

17.M LANTERNA MAGICA 

17,30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Vangf lo v i v o ; b) PrnfessionI di domanl per i f i o v a a l dl 
ocffi. 

18,45 CONCERTO 
La pianlsta Ornella Vannuccl Trevese esegue branl di B u n . 
al , SclvstAkoric , Malipero e Casella. 

19,13 SAFE RE 

« QnettA nni tra Ital ia: Toscana. 

1»,45 TELEGIORNALE SPORT. Cronache i tal lane. 

2*^0 TELEGIORNALE 

Zl . * * TV 7 

22,00 GIOCH1 SENZA FRONTIERE 
Rlprrude una del le piu inui l l l trasmtsslnni te lrv i s lvr : una 
sacra Intcrnazionale di ftinrhi parsanl hasata *u l l>s»spfra
ri »> del lo splrito di campani le , m l partecipann — nitre l'lta
l ia. il Belglo. la Germania oerldentale . la Gran Rreiacna 
e la Svizzera I .a trasmisslone * ta lmente si iprrtlua ehe 
Francia ( K U grande animatr ice) h a d e c i i o quest 'anno rtl 
r inunciare) 

Televisione 2 
17,00 SPORT: atlotlca IrRKera 

Telecronaca da Milano del camplonat l Italiani atsnlntl ama-
schlll e fcmmlnl l l . 

21,00 TELEGIORNALE J 

21,15 IL TETTO DEL MONDO 
Telefi lm. RcKia di Lionel Harrl«. 

22,05 TERZQ GIORNO 
La rubric* e drdicata fnndampntalmente alle inaovazlaaU 
lituricirhe del rlto matrlrnnntalp cattol iro rhe aprlraano ta 
vlftore in lujcllo. 

22,15 SPORT: NL'OTO 
Da Siracusa, telrrrnnaca del Trnfeo Srtte Colli 

Radio 
N A Z I O N A L t 

( i lORNAt .E RADIO: ore 1, S, 
10, 12. 13. 13, 17, 20, 2J; 6.30: 
Srgnale orarlo; »*pr sola »r-
ehestra: 7,iU: M us Ira s lop; 
7.47: Pari e dlsparl; 8,30: Le 
r annul I del mat t ino . 9.00: I no-
strl f icli; it.06: Cnlnnna musi-
rale: 10 OS: Le ore della mii-
s ira; II: La nostra salute; 11 to: 
I'na vnce per vnl; U'.ilj: Cnn-
trappunto; |2.31: Si o no; 
K',36: Letlrre aprrlr; l . ' . l i : 
I'uniit e vircnta; it.i;>: Appun-
tamento con 1 mhcrin Hosell); 
Il.mi: rrasml<><!ioni rrs lonul l , 
11.IS: Zihaldonr Ital iano. H.tft: 
Chioscn; IS.4.V Week-end musl-
cale; 16,00: Prngr.imm* per I 
ra«a/»t: |6,1o: Primavera na-
poletana; 17.OS: Per vol gio
vani . 19,11: i.a piu hrlla del 
mondo: l.lna Cavalleri; lit.10: 
l .una-park: 20,15: Monialr par-
la dl Montale: 2«4.N:l.a vn»ira 
amlra Hlanea Tnrrafnndi; 31.15: 
Concerto slnfnnlcn. 

SECONDO 

GIORNALR RADIO: ore «.30. 
7.30. 8.3*. »,10 10.30, 11.30. 
12.15, 13,3a, 14.30, IS 10. Ifi.10 
17.30. 18.30, 19.3*. 22. 24; 8 00: 
avexl lat i e canta: 7.43: Riiiar-
dlno a tempo di m u i i n : 8.13: 
Ruon vlacalA: 8.40: \ r t r i n a di 
• I'n disco per I'esiate . ; 9 05: 
Come e perche; 9 . |5: Romantl-
ca: »,4»: Interludio; 10.00: Pa

mela; 1(1,17: (.'aldo e f re*4e ; 
10.4H: Chiamate Homa 3111: 
12.20: Trakinissdoiii reKhmall; 
1.1.00: Hit Parade; I3.5.i; II Sea-
zatl lolo; 14.05: J u k e - b o x . 14,4V. 
Per ([« amici del disco; IS**: 
Quindici mlnutl con le c a n i v -
nl; 15.18: Arplsta Niranor Za-
haleta; lfi.00: Pnmeridlanft; 
I6.I.V: Le chl^vi della mus ira , 

17.10: Pomrridiana; I«,<i0: \ p e r i -
t lvo in musira; 19.00: UMrhi da 
viagKio; 19.50: Punto e vir«ol», 
20.01 In e la miisirM. .'11.15: 
Paskaporto; 21.00: I.a vo te d«i 
U \ o r a i o r i . Jl.lil I i id in IAH*//\ 
d urn, 21.in. < jut.i o sunn* 
Louts ArmstroiiK. 22,10. II mr-
lodramma In disrotera: 23,00: 
CrniLirhe del Mr/ /o<mrno . 

Tf HZO 
10.00: Concerto di apertura; 
lo.l.v M«-lca e immantni; II.IS: 
Minlrhe itallane d o i g i . |2.2*: 
I.'epora dpi piannlnrle; 13 00: 
Iniermc7zn: 14 00. 1'uorl reper-
torln. 14.10: Franco t lonalnni; 
13 OS.La morte di S. Giuseppe; 
• 7,00: Le npinlonl degli altri; 
17.20: C- Cn^tantinl; 18.00. N o . 
tlrte del T e r m . 18.15: quadran-
te economico; 18.10' Muvlca lc|(-
Hera; 18.45- Piecnlo planeta: 
19 IS- Concerto di nuni nera: 
20.30: II nnsirn pane Quol ldU-
no: 21,0a: I paradlsl aruMrlall; 
22.00: II Giornale del T e r t ^ 
22.(0: In Italia e a l l e s t e i " . 
22,10- Idee e tnlll drlln mui l -
ca: 22.50. Pnesla nel mondo. 

VI SEGNALIAMO: Montale pari* d | Montale (Radio !• ore * » , l | l 
Prima pttntata dt una autobiofrafla del crande poet*, eurata *5a 
Sergio MinlUMl. 
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