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Vita di partito 

U drscvssioi* alia quarto commissioM del Comitato Centrale su 
«TMR. 9 stmmtnti di battaglia ideale e di lavoro culturale* 

Crisi dell'egemonia di classe 
e analisi marxista della realta 

Saggi 

La IV C o m m i s s i o n s del 
C o m i t i t o Centrale , che ha 
c o m * suo terreno di lavoro 
i problemi del la propagan
da. del la ricerca teorica 
marxista e de l la polit ica 
cultural* , si e r iunita il 23 
g i u g n o scorso per discute-
re. sul la base di un rappor-
to del c o m p a g n o Giorgio 
Napol i tano . sul l 'ordine del 
g iorno: « Temi e s trumenti 
di battagl ia ideale e di la
v o r o cuUurale ». 

Dal la impostarione del 
rapporto introdutt ivo e dal
la d iscuss ione in cui sono 
intervenut i 13 compa^ni 
(Papapie tro . Salinari. Cn-
lajanni , Pavol ini , Kerrara, 
Lombardo-Radiee, d'AKonso, 
Gruppi. Tortorel la . Petruc-
t io l i . Minucri. Vianel lo . Nat-
t a ) e derivala la constata-
l i o n e che, in questi due ul-
t imi anni. si e verificato. 
nel la societa italiana. un 
processo c h e ha fortemen-
t e avvic inato i t emi de l la 
lotta politica e quel l i del la 
vita culturale. 

Nel quadro del la lotta de
mocrat ica sono entrate ca
tegoric sociali nuove — stu
dent!, r icercatori scientific!, 
lavoratori de l la te lev i s ione , 
del c inema e del teatro — 
ponendo obiett ivi e soluzio-
ni avanzate, in cui il n e s s o 
tra democrazia e soc ia l i smo 
appare con ev idenra e piu 
atretto, Cosl non so lo i pro-
b lemi de l la organizzazione 
de l la vita cul turale , dei suoi 
ist ituti , ma degl i s tess i con-
tenuti de l la cul tura si sono 
proposti c o m e ques t ion! de
c i s ive del l 'asset to polit ico-
soc ia le i ta l iano. 

Si tratta di fatti nuovi , 
in cui si mani fes ta la pro-
fonda crisi sociale e politi
ca c h e ha invest i to l ' ltalia 
e sui cui carattcri , su l l e 
soluzioni c h e ad essa si de-
vono trovare, ha lavorato 
con forza il XII Congresso 
del PCI. N o n e questa in-
fatti so l tanto la crisi di un 
governo, di una l inca poli
tica (di centro-s inistra) , ma 

di una egemonia di c lasse . 
E sempre la crisi di una 
egemtmia si manifesta nel-
le scosse da cui sono inve
st ite le strutture de l lo sta-
to, nell 'entrata in lotta di 
forze che s ino a iori costi-
tuivano i quadri su cui si 
regge l 'egemonia statale (in-
segnanti , funzionari) o con 
l e quah essa conta di ga> 
rantirc la propria continui-
ta (gl i s tudent i ) . Quando 
un blocco storico conosce 
un processo di disgregazio-
ne, ciA che assume r i l ievo 
e proprio il fatto c h e le 
concezioni ideali che lo ce-
mentano non persuadono 
piu e v e n g o n o fortemente 
contestate , mentre il pro-
b lema del la costruzione di 
un nuovo blocco storico si 
pone con nuova attualita, 
ma e s i g e che il m o m e n t o 
de l le idee assuma una par-
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ticolare funzionc nella for-
mazione di nuovi schiera 
menti sociali e politici. 

In una situa/ione di que
sto genurc, per la politica 
culturale del partito della 
classe opcraia, della forza 
che devt dirigcre la costru
zione di un nuovo sistema 
di alleanze, che nposi sugli 
strati piu profondi del pae-
se oltre che sugli schiera-
menti politici. si pongono 
— come e stato sottolinea-
to — compiti piii ardui e 
risolutivi. Si tratta di ac-
quistare una capacita di in-
tervento in istituzioni sino 
ad oggi non abbastanza pre 
senti alia nostra attenzione 
(per es. la RAITV); di da
re centralita politica alia 
lotta per la nforma della 
scuola; di fare della cam-
pagna per il dtritto alio stu
dio, da preparare neH'esta-
te e da apnre con vigore 
all'inaugurazione dell' anno 
scolastico, un movimento 
di massa, capace di investi
ng i piu larghi strati popo-
lari e prima di tutto gli 
operti e i conUdini; di por-
tare 1'iniziativa del partito 
sui problemi della ricerca 
scientific* che si pone og
gi come question? della 
collocazione deH'industria e 
dell'economia italiana nella 
divisione internaiionale del 
lavoro. 

•MO allora che la politi
ca culturale non puo esse-
re « delegata » alle sezioni 
cultural!, agli specialist!, ai 
eompagni - intellettuali». 
La seiioni culturali, gli ipe-

cialisti devono of fnre alle 
nostre organizzazmni gli 
s trumenti che coi i sentono 
di porre al c en tre delta im-
ziativa e del lavoro del par
t ito a tutti i l ivell i , e par-
t icolarmente de l le fedcra-
zioni, i temi del la vita cul
turale italiana. degl i istitu
ti c dei contenuti del la cul
tura. in modo che giusta-
mente sia col to il nesso che 
h lega al l 'avanzamento de
mocrat ico e ai mutamento 
della d ire / ione politica del 
paese. s c cosi non fosse , la 
tla.sse operaia. le furze la-
voralrici non r iuscirehbero 
a cogl iere in tutte le sue 
dimension! la crisi di ege-
monia oggi in atto e non 
potrehbero intervenire a ri-
solverla con una proposta 
alternativa valida. Se cosl 
fosse, il tema del la costru
zione di un nuovo b locco 
storico, posto dal XII Con-
gresso con una r i f less ione 
attenta sul le forze po l i t i che 
e i moviment i social i , s u l l e 
proposte pol i t iche e di ri-
forma che oggi si presents -
no con concrete77a. non 
verrehbc col to in tutta la 
sua compless i ta e soprat-
tutto in quel la sua compo-
nente decisiva che e data 
IGramsci insegna! ) da l le 
idee, dalla cultura. 

Si assist e oggi ad un ri-
p iegamento di m o v i m e n t i 
c h e sono slati nel '68 vigo-
rosi (quel lo degl i s tudent i , 
ad csenip io) . Ma tale ripie-
gamento diventa . i n s i e m e al 
piu intenso dibatt i to c h e si 
sviluppa nel la s inistra inter 
nazionale ed ital iana. causa 
di una nuova s e t e di rifles-
s ione e di chiarerza poli
tica e teorica. Tale chia-
rezza si r icerca oggi . piu 
che mal, prec i samente nel 
marxismo- Nel la polit ica del 
PCI. nel XII Congresso, nel-
le posizioni c h e ahhiamo 
presentato alia Conferenza 
internazionale di Mosca, £ 
apparsa — poss iamo ben 
dirlo — la capacita concre-
ta di indagine c di indicare i 

solu/ ioni che e propria del 
marxihmo Ma proprio il 
tnarxismo ci avverte dei 
nostri ritardi e laeune: del 
fatto che 1'indagine econo 
mica segtii. per certi aspet-
ti. il passo; della ricerca 
che deve e.ssere mandata 
avanti intorno alle rouse-
guenzc del la r ivolu/ ione 
scientifiro-tecnologica sulla 
vita economica del pae.se, 
sulla col locazione sociale e 
politica degli intel lettuali; 
della indagine che deve es-
sere condotta sul le trasfor-

• • • 

mazioni in a t to tra gli in
tel lettuali meridinral i e per 
i mutainenti che interven-
gnno nel le campagne e per 
la funzione c h e v iene eser-
c i tando nel Slid il capitali-
s m o monopohst i co statale. 

Tutto cio sol leeita un im-
pegno sempre piu intenso 
dei nostri strunienti cultn-
rali (Isl it i i to Craniscj. rivi-
ste , circoli cul tural i ) . A 
non lasciare inesplorati quei 
terreni che interessano la 
situa7ionc italiana. oppnre 
lo sv i luppo del la politica 
imperialist ica e del la crisi 
che la investe , oppure an-
cora per c io c h e interessa 
la realta dei paesi socia-
listi. 

Si fanno oggi piu nnme-
rosi qucgli inte l let tual i che, 
pur non aderendo al PCI, 
si muovono ne l l 'amhito del 
marxismo e r iconoscono in 
esso il so lo s t rumento ca
pace di dare una ri^posta 
ai problemi de l la societa e 

della cultura ital iane Con 
queste forze si deve stabi-
lire un rapporto piu stret-
to; e s se devono essere chia-
mate ad un lavoro comune, 
nel r ispctto del la loro indi 
pendenza e sen /a eoinvol . 
ger le in responsahil ita poli
t iche che sono nostre 

Come si dilata la presa 
del marxismo. cosi coesisto-
no modi diversi di interpre-
tarlo, sia nel la sinistra ita
liana che nel partito comu-
nista medes imo. ed essi non 
vengono sufficicnleiiiente po-
sti a confronto. Vi sono te
mi de l l en in ismo che le vi-
cende attuali del movimen
to operaio internazionale, 
la s e t e di chiarezza teorica 
che oggi si manifesta, evo-
cano con forza (il centena-
rio di I.enin e una occa-
s ione ) . Vi i* la neccssita di 
una analisi aggiornala e 
precisa de l l e correnti cul
turali attuali e di un con
fronto con esse piu diretto 
e tempest ivo . Si tratta di 
svi luppare ancora di piu 
una ricerca sui v a n temi 
della cultura e della socie
ta italiana, del la storia del 
paese e del movimento ope
raio, che non puo essere 
mtesa c o m e mera giustifi-
cazinne del la politica del 
partito, ma che deve inve-
ce u'iungere a comprendere 
set>ii>re piu a fondo la real-
l.i Tale ricerca puo concln-
di-rsi con ipotesi diverse 
che consentano al partito 
di oper.ire, sui piano poli
tico ma su un terreno 
scientif icamente dissndato, 
le proprie sce l te . Tutto c io 
esige ehe il lavoro degli uo-
mini di cultura comunist i 
e marxisti divenga piu col-
lettivo, comhatt ivo. sia ani-
mato, nella originalita del
le r icerche c de l le soluzio
ni. non da spirito di g m p -
po, ma da forte volonta 
unitaria. 

Luciano Gruppi 

Riviste 

UAfrica, oggi 
II numero 144 della rlvlsLa 

francese La Pens4e va segna-
lato al lettore per tre tmpor-
tanti suggl che si lscrlvono 
nella ricerca — necessaria, • 
per troppo tempo trascurata 
— sulla storia eoonomlco-so-
elale del paesi del costdetto 
«terzo mondo » II prlmo sag 
glo di M ^ Tchechkov riguar-
da t gruppi sociali e politic] 
che dominnrono la societa 
vletnamita prima dell'inter 
vento colonial* («La classe 
dmgeante du Vietnam Preco-
lonial • ) , U secondo studla i 
modelll economic) della socie
ta ottomana sempre neU'epo-
ca precolomale (« Modele eoo-
nomtque de la soclete otto-
mane - les XIV et XV sle-
clea »). L'autore e uno studlo-
so tureo, Sencer Dlvltctoglu, 
e cl da un contribtito di prl 
m'ordlne alia conosoenia dea 
meocanismt sociali d> s t m t 
Cure social! e d) una storia, 
che c o m e note sta uscendo 
solo ora dal tradtzlonall sche-
mi della speclallzzazlone 
onentalista. U terzo sagglo. 
cotlejjftto all ampio dibattito 
sui modo di produzione asia-
ttco. e dl C. Coquery Vidro-
vttch e cl fornlsce lmportantl 
contrlbutl per la rtinoscenza 
della society nfrioans ore-co-
loniale- «Recherches sur un 
mode de production alricam » 

I problemi della costruzio
ne della naztone tn Africa — 
tema quanto mal attuale alia 
luce della vicenda del Biafra 
— vennnno Invece affrontati 
dalla nvi«ta Atriquf rfocw-
ments (n 101 > In un <wgfc1o di 
Claude Riviere che analizza la 

questione delle differenziazionl 
etniche e triball, partendo dal 
I'esperienza guineana (nel sen-
t o pit) esteso) . Il saggio e in-
Utoiato • L'uitegration des eth 
Dies guineennes», « pur non 
cosUtuendo un contribute eo-
cezionale, fornlsce un quadro 
sociologlco e culturale cbe ta 
toccare con mano la comples
sita del problema. troppo 
speaso aneb'esso trascurato 
net giudizlo sui process) in 
corso oell'Afrlca nera. Nello 
stesso num«ro della rivista si 
pu6 trovare un artlcolo dl 
una certa utlllta, anche se so
lo diplomatico, sulla politica 
estera degli Stall atrlcani I) 
n. 36 di The African Com
munist, affronta anch'esso in 
un pregnant* sagglo dl Albert 
Zanzolo la questione twzlona-
le in Nigeria, allargando 11 
discorso a tutta 1'Afrlca oera 
(« Africa tn 1969? African Unl 
ty Now The National que
stion and Nigeria • ) . Nello 
stesso numero si puO trovare 
1* conttnuazlone del dibatti
to sui social tsmo airlcano e 
una utile tniormazione sulla 
situazione della Tunisia (The 
Tunisian Way: Myth and rea 
llty »> dl M. Harmel, segreta 
n o del PC tunlsuio. 

I problem! de) razzlsmo sud 
afrtcano vengono acutamente 
analizzati dalla Neio left re 
view (n. 53) In un brillante 
sagglo di Andrew Asheron dal 
tttolo nSouth Africa: Race and 
politics». n tema rltorna an 
che su Marxism tndati (mag 
gio lflto) tn collegamento con 
almme manlfpsta7Uinl dl razzj 
smo in Inghilterra (Tony Car-

Egce « Parlamento e Costituzione » 
una raccolta di scritti e discorsi del 
nostro compagno scomparso nel 1967 

La democrazia 
nuova di 

Renzo Laconi 

ter, « T h e origins at racia
lism »). ed e oggetto di un 
breve artlcolo apparso sui prl
mo numero della nuova r l ^ 
sta Politica internazionale. dl-
retta da Sergio Segre • O.P. 
Calchl Novati (Plerlulgl Tni-
clllo, «La llnea aXricana dl 
Vorster »). Una lnformazione 
abbastanza completa, anche 
se non sempre oggettiva, sui 
Madagascar e data dalla Re-
true irancaise dctudes poll 
tiques atricaines. che . nel suo 
n. 40 analizza In una aerte 
completa dl articoll la vita 
economic*, politica e sociale 
di quel paese. 

On artlcolo da leggere e 
tnoltre quello dell'abate Justin 
Kaltbwaml su «L'avenlr de 
la religion catholtque en Afrl-
que ». apparso sui numero 333 
dl Remarques africaines. VI 
« a«nt« un'arta dl Concllio 
one va seguita con attenzione 
anche alia luce del prosslmo 
vlaggio del Pontefice in Africa. 

Un peaslmo artlcolo, tradl-
zlonaie e paternalistloo, e per 
altro smentlto dalla dramma-
tica realta del « terzo mondo ». 
su « I paesi in sviluppo e 
commercio internazionale » e 
stato pubbllcato da Lo tpetta-
tore internazionale (n. 2). Tra 
I'altro non si caplsce come si 
po<«SB continuare a chlamare 
paesi in sviluppo i paeal sot-
to^vtluppati. quando s iamo in 
presenza dl una cresclta pro
gressiva della divarlcaxlone tra 
q<Mi paesi e quelli Industria
l i s t ! s o l o la retorlca neoco-
loniale nu6 escogltare questl 
eufemisml. _ I 

Schede 
m^^m 

Un falso ritratto di Luther King 
Che Martin Luther King non 

fosse un acceso rivoluziona-
rio ma solo un fervente apo-
stolo del pacifismo inteso co
me unica (e forse i l lusona) 
strategla per la liberazione 
degli afro-americani e ormai 
un fatto noto e acqulsito. Que-
sto non significa pero che la 
esperienza politica del rev* 
rendo negro sia da accanto-
nare e non merit 1 discussion! 
e prese da position*, favorevo-
11 o contrarle, cbe arrlcchlaca-
no e rafforsino, anon* solo a 
livello informaUvo, U patrl-
monio politico ed Ideale rag-
giunto dal movimento negro. 

A volte, per6, malgrado le 
buone intenzionl, 1 rlsultaU ao-
no eaattamente oppoati. Cl 

siiRjjerisce questa os«er\&zlone 
un incredibile libretto dl una 
non meglio identificata Jean 
netce Len che ha per titolo 
< lo accuso Martin Luther 
King » e che e stato edito da 
Trevi. Lo scopo della pubbli-
cazione e quello di dire tutto 
11 bene possibile del reverendo 
negro e dl mettere. nel con 
tempo, in pessima luce gli al-
tn leader afro americani ch i 
rifiutano la non violenza e la 
strada dell'integrazione. Uno 
scopo quantomai I eel to anche 
se, ovviaxnente, discutlblle. 

II farto e che l'autrice e co
st scarsamente documentata e, 
quel che c peggio, manipola 
con tale superficlallta U poco 
matariale a sua dispoaizione 

che 1 risultati sono addirittu-
ra ridicoh; interrogator! della 
polizia lnventati di sana ^ian-
ta, dialoghi fra negrl aasolu-
tamente falsi, udienae farae-
sche e inverosimili servono al
ia Len per fare emergere la 
« santita » dl King. Ne nasce 
Invece un ritratto del martire 
negro deformato quanto inutile 
che. dietro alia fragilita poli
tica e alia imperdonabile im-
prowisazione con cui e stato 
redatto. naaconde il pegglore 
dei razeismi: quello dl coloro 
che parlano dei negrl con la 
st essa benevolenza con cui si 
parla dei rani, fedeli amlcl 
dell'uomo (bianco). 

S. Z. 

Rai-Tv 

Due anni fa M <iuiidt'\.i 
bruM'anient*' l;i dirficih' ed 
intensa vita cli Renzo I«ie<>-
ni. stroncato nel corso della 
campaKiut elettorale, inentre 
portava alia riopola^ione sici-
li;ua» il messaggio di solida-
riela ilei lavoratori sardi. Per-
ehe le eU'zioni vnino per lui, 
come p<»r *ncn\ combuttente 
comunistu. un moniento del
la uimterrotta baiiagha di e-
moncipazione sociale L:i mor-
te rii I.aroni ncorda quella 
di altri eompagni della sua 
generazione, come Luciano Ho 
magnoli e Mario Alicuta. Es
si hanno bru»:ii\1o uenerosa-
mente le loro energle in un 
duro ventennio di lotta, che 
non ha concesso soste ai com-
battenti consapevoh del signi
f ied o rivoluzionario dl una 
tensi<me ideulc e politica. clie 
lia la sua origine nella Re-
si stenza. 

Per Renzo Laconi. parrito 
dl slancio nelle prime batta-
trlle del periodo cruciale 1943-
1945, e subilo affermatosi tra 
i pnmi . fm dal II Consiglio 
nazionale di Roma del mar-
70 194S e nella Assemble* Co
st ituente, per le sue dott dl 
inizialive politica e le sue ca
pacita di grande ed efficace 
oratore, la lunga traversata 
negh anni del centnsmo fu 
particolarmente dura. Piii bm-
ciante f> statio il dolore dei 
eompagni e degli amici, che 
lo stimavano e molto a-spet-
tavano da Int. per la brutale 
sorte che lo arrestava. nel 
pieno della sua maturita. al-
lorquando, supeTate le remo-
re di un carattcre amaro e 
severo anzitutto con se stes-
so , egli si accingeva a dare i 
frutti migliorl della lunga 
preparazione n del suo vigore 
politico e culturale. 

Di questo vigore offre te-
stimoniauiza il libro che esce 
neU'anniversario della sua 
scomparsa (Renzo Laconi, 
Parlamento e Costiluzione, a 
cura di Enrico Berlinguer e 
Gerardo Chiaromonte - Edito-
ri Riuniti, Roma li)fi9). II vo
lume coniprende una scelta di 
scritti e discorsi dedicati al
ia CostiUizUme repubblicana 
e al Parlamento. Non sono in-
clusi nel volume gli scr im 
ed i discorsi dedicati parti
colarmente ai problemi della 
rinascita della Sardegna e del
la quest lime meridionale. Mal
grado quesia tnnissione. can-
sata da ragioni editoriali. il 
nesso tra Costituziono e ri-
nastMta della Sardegna ap)>a-
re vivissimo. perch*1 Laconi 
tndlca anzitutto neU'attua/io-
ne della Costituzione ant if a-
scisra e nello sviluppo di una 
« democrazia nuova » le con-
dizkmi per portare awuiti un 
reale moto di emftnclpazio-
ne del popolo sardo e del-
l intero Mezz»>giomo. Per La-
com la questione m e n d l o m 
le era, an'itulto, questione di 
hberta. cbe esipeva il mas-
s imo di partecipazione popo-
lare alia gestione della cosa 
pubblica. 

II disoorso clie egll pro-
nunci6 airAssemblea Costi-
tuente nella seduta del S mar-
zo 1947 nella disniss ione ge 
nerale sui pnogetro di Costi-
tuzione indica una pn«lzione, 
che Laconi tenne fermamen-
te. contro tutte le mode e 
Bli Mnuidamenti: la Costitu-
zione. fnitto delln lotta anti-
fascista e della ReMsten^a, 
patto st'retto Ira fxr/e Micia-
li e politiche dh-erw. i> la 
base stessa della costnizione 
di uno Stalo democrat u-o 
aperto a tutti l piu avanziiti 
sviluppi sociali Si ret to col-
laboratore dl Pahr.iro Togliat-
ti nei lavori della Cost ituen
te, Renzo Laconi aveva pie-
namente compreso ed assimi-
lato il suo insegnamento, che 
indicava il valore essenziale. 
per lo sviluppo del paese, 
delle grandi questlonl di at-
tuazione della Costituzione e 
della difesa e dello svilup
po degli ordinamenti demo-
cratici. In questa prospettiva 
il partito oomunista era la 
forza capace di esprimere 
coerentemente gli interessi 
generalt della societa. dlsco-
nosciuti e calpestati dai grup
pi dominant i del capitahsmo. 

«A noi spetta — diceva 
Laconi nel suo primo discor-

v i all.i Costntienle — fare In 
IIUHJO d i e questo regime sia 
un regime democrai'ico con-
vguente , sia un regime, cioc, 
prouressivo, onentato verso 
forme nuove, deciso ad ele-
vare il popolo dalle sue mi-
sene . un regime pacifico che 
si inseriscu nella comunita dei 
pojxili lilx'ri con una volun-
tk di pace e di collabora-
zione. K JHT poter essere quel
lo che noi voghamo. questo 
regime deve c s e r e fondato 
su due principi fondaiuentah: 
sulla sovramta popolare e sul
la posi/.ione pretmnente del 
lavoro » (pag, 22), 

Ricordo oggi con partlco-
lare emozione quel giorno: U 
giovane oratore comuiusta, 
a-scoltato con attenzione da 
una assemblea nella quale 
erano presenti gli anziani rap-
presentanfi delle vecchie olas-
si dingenti , parlare con fer-
me7za un lmguaggio naziona
le da rappresentante della 
nuova classe dingente, ed in-
dicare a nonie del Partito le 
prosper live di una lotta de
mocrat ica per U socialismo. 
Î a parola socialismo si trova 
nioilo raramente nei discorsi 
di Laconi. Ma u socialismo 
e prescnte nella prospettiva 
stessa di una trasformazione 
democrat ica del paese opera-
ta dalle forze del lavoro. Ren
zo Laconi parlava un lmguag
gio non schematico e dottri-
nario, ma ehiaro e rivolto a 
tutti i lavoratori Italian! sen-
za esclusive. 

Avendo partecipato alia ela-
borazione della Costituzione, 
Laconi ne aveva compreso il 
suo carat Here dinamico e aper
to, la sua possibility di svi-
luppi nuovi ed ongmali . La 
lunga lotta per l'attuazione 
della Costituzione, contro la 
caparbia lnadempienza demo-
cristiana, non ha spento in 
lui questa esigenza di «for
me nuove» come diceva nel 
"47, espressione di una parte-
cipa7.ionc vx>polarc, libera ed 
onginale nella sua capacita 
creativa. Si ritrova questa con-
tinuita d'ispir.i/ione nella se 
conda parfe del volume, che 
contiene scritti e discorsi. del 
periodo 1944-19fi7. dedicati al 
tema della crisi del Parla
mento. 

Di fronte ai ricorrenti ten-
tat ivi di vedere la crisi delle 
istituzioni parlampntan come 
conseguenza di una arretra-
tezza uvnica o di attnbmr-
ln genericamente al « sisrema 
tlei part it i ». coufondendo re-
sponsubilitJi d i e vanno ben 
divise. egli nafferma in ogni 
occasione le vere origini politi
che della crisi. nella subordi-
na/ione delle maggmranze cen-
triste. e poi anche di centro-
sinistra, alle linee dettate da 
centri di pot ere extra-parla-
mentare. ed alle strutture crea
te nel nuovo rapporto stabilito 
tra organi statali e gruppi ca-
pitahstici Percio per combat-
tere e snperare questa crisi, 
l'nnico mezzo, affermava IA-
con\, nel convegno indetto 
dal Movimento Kalvetmni su 
« IA crisi del Parlamento » 
I Roma 1955), «i> quello di 
riprendere il grande disegno 
della Costituzione. di re^titui-
re al parlamenfo il suo po-
s io al centro della vita de
mocrat ica del paese. di ren-
dere p*>«sibiU» un sempre piu 
largo access) delle masse al
ia direzione politica nazionale 
attraverM> le autonomie lo-
cab » 

Oggi questa indica/ione ap 
pare piu die mm valida. Mai, 
come adesso, risulta ehiaro 
alle grandi masse popolan il 
nesso tra hberta e progresso 
sociale. Nelle lotte operaie in 
rabbnea. nelle lotte studente-
sche. nelle lotte conradine, 
nelle lotte delle popolazloni 
nieridionad, nella lotta della 
sua Sardegna. tutti i proble
mi economici e sociali si pon
gono direttamente in termini 
di partecipazione pojx>lare. di 
conquista di nuove posizioni 
di forza. come problem! del
lo sviluppo democrat ico del 
paese; problemi. avrebbe det-
to Renzo I,aconi, dl attua-
zione della Cosfitujlone repub
blicana e di costruzione di 
una « nuova democrazia ». 

Giorgio Amendola 

Controcanale 
L\V(>R() K K1POSO 4/, 

ixtrire wtlemtci e \ sprrutuiii-
call i pur .wma tntaccare mini 
mnmente il -interna socuile > t 
'jenle rutti e Hijhfxle nW no'tro 
\HW\r. le f /•nlTQtjtiiiiuni *I»VI 
'antf f c«<i vri»\im^f. U> ztme 
'It 'jrm f arri'tr<ili>iiQ cifi rtntc. 
< hf il'/i unijuf -i i <Aya lo ^tjuar-
<li> w i/uo v-frrilare la cntira 
•ifuri ih ctmlierr ntd st'uno 
T\ 7 ha iirmnx una Irailutone 
wlla rritirit tlrllf < ilnfunzitt 
ni » >o >ta (unfrrmoto anche 
I ulttnu) numero cmt i y»'.':i 'ii 
I'amlwlti yull'arlwulu W </«•! 
('mine tit prtxetlura iienale. tli 
IMI'Ayuila -\ulla J*ro/ilo^M den 
tarm (iMrlicnUtrnwnte iten tun 
<UAU>, qut'\toi di Mtna \uliindu 
itna <irl puwlato 

II limite iiel wttimaruilr c 
merue lempre. pero. quando «t 
jxissa ad <Mtwill piu uenerali 
della nta italuina (e non s<Aa 
italiana) che c<Mnv<A(rm<i le 
jiituiamenta .\tesie dell'ordiw 
\nvuile allora <>i canxtata route 
anche in TV 7 ai.sai raramen 
te si Ti*alga dalla dexcnzione 
>iei feturment alia analisi delle 
cause e came la rwena delle 
cau<e xta. comunque, vemjire 
settoriaW — e si capisce che 
questo limit*, in fondo. e co
mune a tutti i servui. anche a 
queiii che. in un primo mo
mento. per ii tema prexcelto e 
per \l taalio, erano appar*i piii 
> <preaiudtcati >. 

Tipura dei pregi e dei limiti 
di TV 7. ad esempio, e xtata 
1'iwhiefta di Emiho Ravel nul
la i Catttca domenica » II te 
ma dello week end non e nuo
vo. ma Ravel e i .suoi colla-
horaUm hanno dimostrato come 
c-<o su% tutt'altro che esaurtto 
Nella scoperta dei van aspetti 
che il fenomeno della vacanza 
di fine .lettimana as iumc in una 
urande nurtropoli induxtriale 
come Mdano. I'mchiesta ha se-
anato i suot punti di rantaa-
qio: nan solo per la messe di 

il«ti rwiolta. ma >iwiie \>er In 
••''i'<MMJ delle immaumi. nutl'o 
'.»•« wriite e bt-n numtate C on 
I atuUi deqli « «*.p«"rti » -si ^o-n 
anche iriil'i diiaU- aiiunc roAan 
U >le tnO'iiU'^laziom di U'i'jre 
MI it(i lo soir'to il\ coiunrren 
:ai *• \i <• 'fiunti a ^Harare una 
ratine del pntHemu d rupftir 
'o d''U uomo con il laioro imlu 
-iriule Ma ecio qui \i e reyi 
strata la '"«« per hi taiiqer.lv 
M t lunoraUi il / « "» che il la 
torn iniluttriaie in una >«iflfi 
( apiiali .tiro tuirqhe >•'. e laioro 
tllienato ed e proprio in que 
••ta ahe'iazume ta Umte di'qli 
lomwn^i. lU'llf \ttrrture. delle 

Iru^traziom che \toi qli ttomim 
tentano di a aricare nello w«-i-̂  
end. Per que\ta i la ^arehhe 
ituto tMiliuatorio r iwi/ i f al <•• 
\tema: e. invece, si •• ita^.-ati 
alle aeneriche indicazumi iwr il 
juturo. i>arlatulo ilt t umane t 
mo della domenica > e MI(/UC 
rendo un modo diver^o dt < re 
cuperare » attraier-o la i acan 
;a. pro^wttanilo vo.^i una per-
Itetmizume di quella frattura tra 
lavoro e tempo Idiero che. in 
i eve, i esattamente if punto 
princtpale ilella vonlratMizione. 

lntere^>ante. ma troppo ullu 
wi« c quantomeno reticente il 
xervtzio di Savio e De Santi^ 
Mil Peru. IM situazione peruvia
na. ci pare, e iiulicatii a delle 
* nuove vie * che le Imruhe^ie 
di alcum paefi latino americani 
ptisiono imitoccare. ant he sui 
piano delle relaziorn internazia 
nah. nel tentativo di mantenere 
i( pro|»rt« d'tmimo </t (I«SM>; per 
\pwifarla ai U'levpettatari da-
Uam. pero, qh autori avrehltero 
dovuto candurre una anali.t 
molto piu chiara ed e^phctta 
delle comptmenti ecoimmiche e 
>'H'in/i (U'lie^piTimento. Non 
liasta affidare tutto il tiiudtzio 
critico a porhc >>aitute di due 
o tre studenti. 

g. c. 

Programmi 

Radio 

Televisione 1 
10,t» PHOfiRAMMA (INfMATOGRAUlO 

(Limltataoirnte ad Ancnna e zone cnllrfstc) 

1S.M OGGI LE COMICHE 

13,3t TELEGIORNALK 

17.M GIOCAGIO-

17,M TELEGIORNAI,E «-d Eatrulnnl drl Lotto 

17.4S I.A TV DEI RAG4ZZI 
• Chill* chl lo *•? > 

U.4J l b GIOIEI.MERE E M> PS1CHIATRA 
Td^fllm. Rrfla dl Mirk Rnustrl 

IS.lt ANIMA DELLA SPAGNA 

«Plo Harroja e la terra k i w i > 

lt,3S TEMPO DELLO SPIRITO 

1»,M> TFI.F.GIORNALE SPORT, Cronache d#l Lavoro 

2«.3« TELEGIORNALE 
21.M AI MIEI AMICI CANTAUTORI 

Prima dplle tr* punlatr chr hanno a prntagnnlsta asso-
lilta Ornrlla Vannnl. Ln itprttaroln. rlprrso in un tratro 
mllanrir, sari una rasarina riplle migliorl romposlzlnnl di 
miidra Irggrrt di queati anni 

21,00 DICONO Dl LEI 
Salvo (II ormal ronsiiftl rlprnsam>>ntl flrllultlmora. II pro-
(rummi rurato ria Knzo Blacl dnvrrhhr avrrr a prota^o-
nUla Gianni Mnrandl (11 quale, tuttavta. s| llmlfrra a 
parlare fpnxa rantar#). 

23.SO TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
17,<H> SPORT: ATLETIC"* LEGGERA 

Trlrcronara da Milano drl camplnnatl ltallanl asuoHill 
mairhlll e fpmmlnlll. 

2I.M TELEGIORNALE 

21,15 NAPOLI NOTTE E GIORNO 
Prima e irrnnda partr drllo spottacolo dl Raffaelp \"l\lanl 
chf i-ompronde HUP attl nnlrl- « Tnlodo > nolle » P « I.a 
mu*lca dpi ripchl •. I.e muslchp mnn driraumrr, rlahn-
raip da Finrpnzo Carpi. Fra I prntagonlMl * Franco Spor-
tplll 

NAZIONALE 
GIORN'AI.E RADIO: orp 7. 8. 

10. 13. 1.1. 15. 17. 2(1. 23. «,«> 
Srftnalp orario; I'orno dl lingua 
tpdpsra: 7.10 Muslra stop; I..10 
l.r ran/nnl dpi mattinn; 9 1 no
stri flRll; S,06 MuOca r Iroma-
Klnl: 9.30 Colnnna miislralr, 
HI.O-S I.P «rp drlla tnuslra; 11.1.% 
DI>\P andarp; 11,30 l p plarp 11 
classli-o?: 12.05 rnlilrappuntn; 
\2J2 Pimm r virgnla; 13.15 
PnnlP radio; If TrasmliUnnl 
rpiclonall; 14.40 Zlbaldonp Ita
liano: 15,45 Srhprmo minlralr: 
16 Programme per I ra«a//i: 
IC.30 Inrnntrl con la >clpn?a: 
K.40 I n certo rltmo..: U.io 
InrontTO con 11 ppinnnaRxlo: It 
Gran varlPtA: 19.30 Luna-park: 
70.IS U flraskPtrhrs: 21 Con-
versa»tonl mnslrall; 22.20 Vian-
«io musical* in Italia: Rom*. 

SECONDO 
<;lORNVLE R \ n i O ' orr « 111. 

7 30 8.10. 3 10 10.10. U.IO. 12,15. 
1.3.30. 11.30. 15.30, IS.30. 17,30. 
18.30. 19.30. 22, 24, 6 Prima di 
eominrlarr; 7.41 Billardlnn a 
trmpn rii musira: 8,4« Vrtrina 
ill • ("n disco per 1'pttatP •; 
H.I5 Roniantlra: 9.40 ChiamatP 
Roma 3111: 10.40 Batto quat-

iro; 11.35 I'hiamato Roma 3Ui . 
13 Hallo Virna: 11.15 Orn.-IU 
per voi, 11.15 \iiKolo miiMc.i 
IP; 15.18 Dirpttorr VIMorio Gui, 
16 It can»<»niprr di \ lhpno I.lo-
npllo: 16.15 Srrlo ma non trop
po; 17.10 Mondo durmila; 17.40 
llandlpra Rialla: 18 15 Apfrlii-
VII in miKica: 19 Mita p riiiro. 
Chlco p Mita; 20 Punto p \ i r -
Kola: 20.11 <ilovinp/7a, Rlo\i-
nP77a .; 20,45 Nate of!Ki: 21 Ita
lia che la\ora; 21,10 Jazi con-
cprto; 22.10 Hallo Mrna; 22,in 
Chiara fnntana; 23 Tronarhr 
drl Mpirotiorno 

TERZO 
10 Cotirrrto dt aprrtura; 11.15 

MtKica dl -srrna: 12.20 Flnrilp-
Kio madriftalistirn; 12.75 W A 
Mo/an; 12 55 IntPrroPT7n; 13.in 
Conrrrtn dpi vlollnlsia Giililo 
Mo77ato: 11.10 • Tntra •; lfi.35 
F Chopin; 17 l.r oplnionl dp-
nil altrl; 17.20 Corso ill lingua 
trdi«,ca: 17 15 P. Hindi-mil. 18 
Notl7ip drl TPTTO; 18.15 Clfrp 
alia mano; 18 30 Mu«.lca |p««r-
ra: la 4"> La RrandP plaloa: 
19.15 Concerto dl o<ni *rra. 
2H in tmaea7|onl miislrali; 20 ;n 
tl ncmico *.olla eiostra; 21 Rp-
Cjiiicm op 5; 22,10 11 Glornalr 
del Tprro. 

VI S E G N A L I A M O : • 1»U Concfrto • (Radio 2° orp 21,10) . 
vipno prpipntato uno dpi piu xinicolarl P dlsctt^sl complex! 
Intprnazlonall: frit sw-inulp Sin«Prs, franml. rhp utill/zano ppr le 
loro rompoititlonl autori cla«*lrl (da Morart a Tplcmanni. 
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LEGGETE 

Bonomi fart/bbe 
meftlio a jf i ianlare 
come sono <-urati 
i rontadini italiani 

Alcunr settimane ta hn let 
tn sui gtornale delln (I'ltiin 
tun dtretti (ii H'niorni che tn 
RmMa non MJ'.O vtannnn oh 
nipedntt, ma dttettano anche 
I'aknol e le tyine. e che t 
marttt. le Titogli, t fratelh e 
le soreUe piu ledelt abhando 
nana gli ammalatt per man 
can.ia rfi medv me 

A tutto queito taccm otter-
tare • 

1) Stnndo ai nostrt qtomalt. 
t propria qui tn Italia che In 
gente xoffre per manennzn dt 
(ispedah. tanto che si son d" 
rutt uuire j sottosrala per 
mancanza di pasti letta Qu» 
sto e at renuto a Roma non 
pnrliamn dn /xii'fj inlrrm. • 
in ipecte della Calabria 

2) S'el TTIIO priese <iunttm 
farmolie dorettera rtcorrert 
all'Vnume Sot tetica per j lorn 
famtliari ammalatt. consioliatt 
dal medico curante. per m err 
delle medtcme che inlo tn 
Russia s« tmtunn Seqlx oipe 
dalt d medico dei Coltivatort 
dtretti fa huttare fuon la gen
te ancora mterma Un c«*o 
specific o - rtomistanfe la rt 
chtesta del medti o « bonomtn 
no u di eslrnmetterla. un'am-
nialnta }u tiutlenuta per tor-
za in aspedale altrt otto uxor 
ni per mtert ento del dtrettn 
re dell'ospednle stctsa; poi 
questa ammalata per trcnta 
giornt e statu a Icfto a cusa 
sua, curata da un sun viedt 
co di ftducin. quando at era 
vhuiramente am ora fmo<;?To 
dl cure oipedahere 

3) Nella steisn numero del 
amrnule honommno, st dirt 
che per j comunisti sovictin 
i confadini sono le vmguisu 
qhe dn dtstruggere. Qui in Itn 
ha stomo noi contadmi vitti 
me delle mnguisuqhe. ct sen 
tiamo propria came se ci r P 
nisse assorhito tl sanuur dm 
le xiene. Perfma i riiriqenfi 
bonomtant dotettero tn nitre 
occasion! ammettere che In 
ptccnla proprteta viene assor 
htta dalla grande prnprietn 
terriera. Siamo cosl sfruttatt 
e. disianguati che non solo 
ci mancano cibi e i estmria 
ma, a causa di tall sotleren 
ze. ci ammnhamn e non ah 
biamo i soldi per cvrnn-i e 
per procurarct le medu m» 

Bonomt ct ttrne a paiUtre 
dei contadmi d'lla Russia ma 
essi stanno brne e lai orano 
tranquilh e sono ben paqatt 
E poi. coin interessa a not 
dei rontadini rw.st quando in 
Italia noi contadmi non ah 
cinque grammi di sali come 
purqante? 

Distinti saluti. 

GIUSEPPE TARANTO 
(C&ulonia • R. Calabria) 

Ancora qualehr 
ossrrvazioni: sulle 
parole clifficili v il 
gi'rgo burocratico 

Signnr direttore, su 1'Unitn 
il compaano Trappetto dt 
Berltno orest hn s c r 111 <> 
« Compagn!. scrivete in modo 
piu comprensihile». la sono 
d'accordo con lui. e su que 
sta tasto iniisto du decenni. 
Quello di mettere }a prtisq 
della nostra stampa a In elln 
dell'uomo comttnc {che non 
ruol dire a lirella dei cretmi 
e deqli analfabeti, come fa 
la RAl - TV con certe sue tra 
smissioni) e un problema 
fondamentale per la elevnzto-
ne culturale del nroletnriato. 

Certamente lo sviluppo 
s-empre piu rapido delle 
scienzc e delle tecniche n 
chiede la creazione di nuove 
parole, di nealoois-mi destma 
ti a indicare fatti nuovi. nuo
vi fenomeni, nuovi dtspontin 
che prima non e'erano. E' ve
ra dunque che per la tratta-
zione di certi argamenli spe-
ctalistici f! necessario usare 
parole sperialistichc. Ma in 
questi cast e sempre pnssiht 
le chiartme tl stqnificato con 
una nota e superarc cosl la 
ostacolo. 

Linconventente dell'mcom-
prens-tbihta, inrece. rimnne 
araie quando essa dtpende 
dalla stile della prosa c dal-
I'mtroduitone m cis-a di sino-
mmi ricercati o di gerqo bu
rocratico pasti a sostitmre 
parole dt uso corrrnte e dt 
senso comune Faccto un 
escmpw MI l'Unita del U 
maqaio. pao 2. artwolo n Di-
re/.ione e forme delle lotte » 
e scritto' «...laddove la no
stra ini7iativa e carente... »; 
ed ancora- « . il no a mfriu-
ste sperequazioni salariali...». 
.Win moglie che legqcva far 
ticolo nn ha chiesto' «Cosa 
vuol dire c a r e n t e ' »; e poi: 
« Cosa vuol dire sperequazio-
n i ' »: « .. E pnontA7 ». 

Ma perche. dico io, al po
sto di carente non si e scrit-
to insufflciente, al posto rfi 
mftuiste sperequazioni non st 
e detto ingiuMe difterenze: al 
posto di alcune p n o n t i non 
si e detto alcune tra le prime 
esigenre'' 

E non if dica che con la 
prasa facile-lacile, tatta per 
I uomo comune nnu p possi-
bile oiservare tl riqarc scten-
ttlco Tutta una Ictteratura 
sctentifica. specialmente male-
se. francese e rusv? lo sta m 
dtmostrare 

Su questo arQo>ncnto legan 
OQQI anche la Irttera di Fer-
ruccio Masini. c se snna d'ac
cordo can /in SUQU scopi da 
raggxungere, non mi senta 
connnto dal mctado usato da 
certi intellettuali e scrittori 
Se si vuole attenere quella 
elevazione culturale della 
arande massa che e necesfa 
ria aiflnche es-sa prevda scm 
pre piii cosctenza della sua 
es-tstema e della propria tun 
zione. e dt tutti i problemi 
che la riguardano, e necesia 
ria un'adequata «r volgarizza 
zione v delle scienze e della 
cultura 

Cordtalmente 

UGO C, FAVILLA 
(Sonrino - Crcmena) 
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