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Problemi politici e di metodo posti dal «Manifesto » 

Su una nuova rivista 
« Htmaactta » nel suo 

fatcicolo numero 27. og-
ffi IN edtcola. pubbltca il 
segurnte articolo del 
eompagno Paolo Bufa-
litti. 

B Manifesto (n vista mensi-
le diretta da Lucio Magn e 
Ro&sana Rossanda) era stato 
annunciato e presentato come 
una nvista di carattere scien-
bfico, di ricerca e approfondi-
mento Per la verita. quando 
i compagni che hanno preso 
I'miziativa di dar vita alia ri
vista, mformarono del la loro 
deeisiooe compaftni della dire-
zione del nostra partito. furo-
no loro apertamente espressi 
forti dubbi su quelle che avreb-
bero potuto essere le caratte-
nstiche della pubblicazione In 
fatti. a fare la rivista. sarebbe 
stato un gruppo di compagni, 
da anni impegnati nella pole-
mica politics immediata — al-
cuni membn del Conutato cen-
trale — i quali nel dibattito 
congrewuale avevano assunto, 
come era nel loro pieno dint-
to. posizHXii politiche tendenti 
a configurare una linea djver
sa da quella poi approvata dal 
XH Congresso. Vi era percio 

— era stato loro fatto osser-
vare — il nschto oggettivo che. 
al di l i anche di ogm proposi-
to, la rivista assumesse facil-
mente il carattere, appunto. di 
battagha politica, esterna e po-
lenruca nspetto alia linea appro
vata dal Congresso. E. in tal 
caso. non si sarebbe neppure 
trattato di una discussione. su 
questioni politiche svolta alio 
interno del partito e sulla 
stampa; bensi di una battaglia 
di tendenza condotta da un 
gruppo di compagni — redat-
tori e organizzatori della rivi
sta, o raccolti attorno a es-
sa — d&W'esterno delle istanze 
e delle pubblicazioni del par
tito. Se cid fosse avvenuto. si 
sarebbero creati dei problemi 
di ampia portata, e di princi-

pio, riguardanti lo sviluppo del
la vita democratica del parti
te * la sua unita: problemi 
sui quali avremo modo di tor-
nare. Per questi motivi. la di-
reaone del partito sconsiglia-
va 1'iniriativa. al tempo stes-
so richiamando 1'attenzione dei 
compagni interessati non solo 
su tutte le possibilita, che il 
nostra partito offre, di svol-
gere liberamente il dibattito 
politico e la ricerca al suo in
terno e sulla stamps: ma an
che sul fatto che lo stesso Co 
mitato centrale (e su cio ha 
recentemente discusso la sua 
TV Commissione permanente) 
ritiene necessario arricchire gli 
atrumenti. I« forme, i modi 
del dibattito e della ricerca. 
« studiame e crearne di nuovi. 

La direzione del partito si 
limito a fare tali considera* 
7ioni e a sconsighare l'inizia-
tiva. non potendosi e non vo 

lendosi, ovviamente. fare alcun 
processo alle intenzioni. Resta-
va fermo. in ogni caso, il pnn-
cipio che. personalmente. ogni 
comunista e libera di muover-
si con autonoma iniziativa e 

con propria responsabilita nel 
I'attivita di ncerca scientifica 
e teorica, nella produzione ar-
tistica e culturale. I risultati 
di una tale attivita — nella 
quale obiettivita e ngore scien
t i f ic . serietA di studi. trope-
gno militante. passione e eoe-
renza nvoluzionaria si ahmen-
tano reciprocamente e si fon-
dono — devono essere. sottopo-
sti solo al vaglio della cnti-
ea scientifica. del dibattito e 
della battaglia delle idee, nel 
partito e fuon. 

Ora. il pnmo numero de 71 
Manifesto non solo pienamente 
conferma i dubbi accennati, 
ma delude quanti si attende-
vano che — pure in una rivi
sta che fosse fatta con scopi 
immediatamente politici e di 
partito — si sarebbe potuto 
trovare un qualche contribu
te a un approfondimento e ad 
una ricerca scientifica sui pro 
blemi attuah. internazionali e 
della societa itahana, nel con 
fronto con i problemi nuoxi e 
con le corre'Hi culturali ton 
temporunee. approfondimento 
di cui vi e una efrettiva esi-
genza. 

Non voglio con questo no 
fare che si trovi nel fasci-
colo qualche scntto cultural 
mente piu impegnato. Vi e an
che un dibattito sulla Cina, 
non pnvo di spunti interes-
aanti. tra due auton stranien. 
Ma. nell'economia del fascico-
lo. questi apporti sono del tut
te marginali. L'impronta e il 
tono sono dati da una serie 
di pesanti editorial). il cui eon-
tenuto — lo dico con sincerity 
— mi * parso abbastanza vec 
chio, scontato, sfocato; e la cm 
earatteristica e quella di non 
avert" alcuna veste di indagi-
ne scientifica. ma di presen 
tare poswioni politiche — per 
quanto coniraddittorie — con
tra stanti con quelle del partito. 

Certo, neWEditonale pro-
frammatico, tra t compiti che 
la rivista — con soggettiva mo 
destia, ma con oggettiva ambi-
zione — si propone, sono. nien-
temeno. quelli di indagare < la 
natura della crisi che scuote 
il capitalismo maturo; le ra-
gioni della frattura del movi-
mento operaio e comunista; le 
vie di una transitions al so
cialism/) in una societa "avan-
sata" come la nostra; le poa-
sibili condizioni di una salda-
(ura tra le spinte maturate 
in questi anni e una tradi
tion* di mezzo secolo ». 

St aggiunge che. nell'Occi-
4tnte (Italia t-ompresa). ^ per 
auperare i caratten negativi 

del movimento di class* e ne-
cessana non una sempltce 
modtftca di linea. ma un'tn 
novaztone prrfonda (le sotto 
hneatitre sono mie. n d r ) nel-
1'oruzonte te<>nco. nel modo di 
essere e ope rare delle orga 

m//a/ioru che la classe operaia 
ha finora espresso ». Ma che 
ne e di tali impegnativi e (og 

gettivamente!) ambiziosi propo
siti? Come si commcia a rea-
Iizzarh nel pnmo numero del 
la rivista? 

La compagna Kossana Ros 
sanda. in un lungo editonale 
dedicato alia conferenza dei 
partiti comunisti e operai s\o\ 
tasi a Mosca, ha scntto che 
nella conferenza non si sareb
be discusso delta Cina e del

la Cecoslovacchia « Questa for 
mula della conferenza non po-
teva condurre ad altro. per
cio andava respmlo > Ora. tut-
ti sanno che le questioni del
la Cina e della Cecoslovacchia 
sono state i due punti piu di-
battuti e contrastati della con
ferenza di Mosca. Ne si pud 
dire che lo siano stati solo 
per imziativa delta delegazione 
itahana (del resto. se cosi fos
se stato. no non cambierebbe 
la sostanza delle cose). E" ve

ra, i lvece. che la questione del 
la Cina e stata uno dei punti 
chiaie del di« orso del rompa 
gno Brezoev E' un fatto. inol-
tre, che la questione della Ce
coslovacchia e stata sollevata. 
prima che dalla nostra, da al-
tre delega/ioni. La compagna 
Rossanda ha fatto. dunque, 
una previsione politica errata. 
Ella non ha riflettuto che la 
conferenza stessa non cadeva 
in un vuoto. bensi nel vivo di 
un concrete dibattito e scontro 
svoltosi per quasi '̂ n anno nel 
movimento comunista interna-

zionale. Cio nonnstante. la com
pagna Rossanda continua pe 
rentonamente ad affermare 
che « la Conferenza non pote 
va condurre ad altro e per
cio andava respinta » Dunque, 
secondo )a compagna Rossan
da. il PCI avrebbe dovuto di-
sertare la conferenza? Invece. 
il PCI ha da tempo scelte la 
linea di una presenza attiva, 
autonoma. combattiva e unita-
ria nel movimento comunista e 
operaio internazionale. e que 
sta linea ha seguito. non sen-
za efficacia. Questa era ed c 
— crediamo noi — la linea 
giusta. Per motivi di princi-
pio. Innanzitutto, perche noi 
siamo dalla parte della Rivo-
luzione d'Ottobre e del socia-
lismo, e del socialismo (non 
gia solo come idea, ma anche 
per tutto quel che se ne e sto-
ricamente realizzaio. che non 
e certo poca cosa) e del mo
vimento comunista, operaio e 
antimperialista internazionale. 
Noi siamo da questa parte. 
con piena mdipendenza po
litica, organizzativa, di azione 
e di giuclizio, e cerchiamo di 
far sentire la nostra voce con 
coerenza e dignita. e di eserci-
tare la nostra influenza E ta
le influenza abbiamo esercita-
to. Abbiamo respinto e respin-
giamo ogni scelta che. in so-

stan/a, nella concretezza politi
ca, porti a una linea di isola 
mento. quale e quella propo 
sta dalla compagna Rossanda. 

Ma. a questo punto. mi sia 
consentita anche una conside 
razione di metodo Noi, comu-
nisti italiani. abbiamo discusso 
della conferenza di Mosca, pri
ma di andarvi. in una impor-
tante nunione dd Comitato 
centrale e della Commissione 
centrale di controllo La di
scussione e stata introdotta 
da una rclazionc del eompa
gno Longo, problematica, aper-
ta a tutti gli apporti, a tutte le 
proposte, ma lien chiara, nel 

ennfermare l.i nostra partcci-
pa7KHie alia Conftren/j, la no 
stra linea di presen/a Perchd 
la compagna Rossanda non 

ha sostennto la sua tesi in quel 
la riunione'' Con cid non \o 
glio dire 'tutt'altro') clie, non 
avendo parlato in quella nil 
mono, ella non nbbia piu dint 
to di ritornaro MI qucfili ar^o 
menti. E hen comprendo. an 
che, ogni possibile psigen7a di 
pruden/a. di senso delle respnn 
sabihta. Voglio dire, pcro, che 
e innanzitutto necessario che 
il dibattito si sviluppi all'in 
terno del partito assirurando 
diversi rontributi di pensipro 
che. giusti o sbagliati che sia 
no, ne arricchiscano la linea 
politica. le decisioni. le loro 
ragioni Se. u»ece, si tende ad 
allontanarsi dal dibattito del 
partito, perche, tanto. si puo 
parlare in altre sedi separate 
dalla vita del partito - alio 
ra. mi domando si da vera-
mente un contribute a che il 
partito prenda le decision! mi-
gliori' Non lo credo Non vi si 
contrihuisce, e ci si stacca da 
un impegno di effettivo raffor 
?amente della vtta democrat) 
ca del partito. 

NelTeditenale del eompagno 
Luigi Pinter, la dove egh af-
ferma che il « dialogo > tra il 
PCI e altre forze politiche of
fre grandi possibilita all'av-
versario di classe. si dice: « Lo 
avversano ancora a ragione il 
presunto " dialogo " a una du 
plice e distruttiva ipoteca. Si 
axpetta un dmtacco delta aim-
itra dalla tua moitxet inter-

naztonaltsta >. E' vero che ne 
II Manifesto non si parla qua 
si mai del PCI. ma. qua î sem 
pre. della sinistra, o della si 
nistra rtvolmionaria. Ma si 
tratta di un eudente espedien 
te. L'n aJtro accorgimento. un 
tantmo piu sottile. usato da 
Pinter sta nel dire solo cio 
che si prcpongono gli avver 
San e nel tacere su cio che ci 
praponiamo e loghamo noi 
Per CUJ, la politica * del dialo 
go » o dei < nuovi rapporti con 
1'opposi/ione » e. sempre e so 
lo. la politica dei nostri av-
versan Noi (e altre forze pro 
letane e di sinistra) non esi 
stiamo? 

Seguendo un tale metodo. 
Pintor non dice che noi nfiu 
tiamo il distacco dalla nostra 
matnee interna/ionalista; non 
dice che noi ci sforziamo di 
operare per it ntancio. in con 
crete, di un nuovo mternazio-
nalismo. adeguato alle novita 
della situazione e ai nuovi pro 
blemi Ma Pintor. lui, che e 
evidentemente d'accordo con 

• • • 
• • • 

la compagna Rossanda. di qua
le internazionalismo parla? Per 
la Rossanda l'Unione Sovieti-
ca e un paese socialtsta (sia 
pure con contraddizioni)? La 
storia — che e, da mezzo se
colo. una storia segnata dal 
la rottura del capitalismo, dal
la costruzione di una societa 
nuova. dalla avan/ata di forze 
nvolu7i'onane e democratiche 
nel mondo — non conta. e tut-
to e da nfare da zero? Que
sto, nella sostan/a. afferma nel 
suo articolo la Rossanda, la 
quale non per caso attacca il 
senso della storia, e quindi 
della realta, che ispira 1'orien 
tamento del PCI Ed e su 
una tale impostazione che il 
Manifesto vuol ncerca re la 
saldatura tra le esigenze nuo-
ve e una tradizione di mezzo 
secolo? 

In verita, per II Manifesto, 
la via di un vero rinnovamen-
to di un paese sociahsta sem-
bra essere quella della « rivo 
luzione culturale > cinese; ma 
non senza ambiguita (anche 
questa via potrebbe, forse. es
sere domam da questi nostri 
compagni cnticata. come lo e 

quella cubana, ien da loro stes-
si esaltata) Ma, allora, hanno 

una qualche alternativa da pro-
porre? 

Io credo che, certo, le con
traddizioni della societa del 
paeai socialist) siano profon-
de. Gli articolisti del Manife
sto parlano di contraddi/ioni 
strutturah. Contraddizioni tra 
sovrastruttura e struttura? 
Contraddizioni sovrastruttura-
li e strutturah insieme? II 
discorso, come tutti sanno, e 
assai complesso. Togliatti 
sensse che anche la struttu 
ra e opera degh uomini, e 
prodottn della storia; e che, 
nella struttura. sono gia pre
sent! e operand momenti so 
vrastrutturali Ma una tale 
complessita sembra non sfio 
ri gli articolisti del Mantfe 
sto. Di tutto cid — e degli 
erron e insufficien7e attua 
li die si mtrecciano con le 
conquiste e l menti storio 
nella realta del mondo socia 
lista — il nostra partito ha 
parlato e parla, liberamente, 
autonomanitfnte. in concrete, 
non pretendendo affatto di 
avere f>'̂  sciolto questioni co-
si complesse. Vogliamo af-
frontare con serieta questi 
problemi, vedendo anche qua
li siano stati e siano I'a/io 
ne e il eondmonamento dello 
jmneriahsmo, e gli erron, i 
cedimenti, le responsabilita 
della .s(H'ialdpmocra7ia euro 
pea e mondiale? O vogliamo 
huttari tutto \ ia 7 E s«v buttia 
mo tutto \ui a quale realta 
noi ci ancoreremo nella lot-
ta contro 1'imperialismo? 

Saluteremo ogni contnbuto 
a conoscere clie cosa real 
mente e accaduto e accade in 
Cina. Ma, per questo, non ve 
diamo quale seno contnbuto 
ci possa venire dal lungo arti 
colo della Collotti Pischel. la 
quale, cadendo ui un tipicj 
eirore di ideologismo, identifi 
ca le cose che l dingrnti ci 
nesi dicono con i processi 
reali, e fa sue tutte le \olpa 
n accuse nvolte contro 1*U 
nione Sovietica dai dingenti 
cinesi (l'Unione Sovietica pae
se capitalistic^, borghese. do
ve e stato restaurato lo sfrut-
tamento di classe, paese im-
penalistico. sfmttatore di al 
tri, alleato degli americam nel 
di segno di distruggere il po-
noln cinese!). La « rivoluzio-
ne culturale », imecc. rappre 
senterebbe la genmna < ditta 
tura del proletariate» (ma 
che cosa intesero, esattamen 
te. per «dittatura del prole 
tanato > Marx e Lenin?); rap-

presenterebbe una alta for
ma. democratica. di parteci-
pa zione delle masse alia dire 
/ione di tutta la societa Cre 
diamo, certo. che alcune esi
genze reah \i siano state e 
vi siano anche al fondo del 
la « nvolu/ione culturale > ci 
nese Ma non crediamo al 
semplicismo. all'ideologismo. 
alle tesi pregiudi/iali. alle in 
fatuaiioni di moda Del re 
sto. nello stessf) Manifesto 
(a pag 51) obietta Snow 
« Ma si pud pariare di effetti-
va liberta in un paese dove 
e considerato giusto il pen 
siero di una persona sola? 
Che genere di parteci pa zione 
delle masse e questa7 ». 

Per finire con gli esempi, 
il pnmo articolo e tutto n 
volto ad attaccare «i nuovi 
rapporti tra maggioranza e 
opp<>si/ione >, la politica « del 
dialogo » (con i cattolici. con 
l sociahsti). Non vi ho trova 
to nulla, o quasi, di nuovo 
La linea del partito vi e ta 
ciuta e, in sostan/a, vi e con-
traffatta Resta l'attacco a 
punti importanti della Imea 
politica del XII Congresso del 
partito Tale attacco e con-
dotto con cnteri di vn sem 
plicismo e di una monotonia 
sconcertanti II dialogo con 
le altre forae politiche e inu
tile e dannoso; l'alternativa 
si costruisce solo dal basso; 
per questo 6 necessana una 
ensi delle forze politiche tra-
dizionali (si capisce bene, da] 
contesto, di tutte Je forze po 
litiche tradmonah). Ma, dato 
il quadra desolante che Pin 
t«ir da delle for/e politiche e 
della loro dialettica, e delle 
sinistre ltahane — chiaramen 
te comprendendovi il nostra 
partito e la sua politica —, 
non si nesce a capire come 
da una tale situazione possa 
poi uscire quel movimento 
av'anzato di classe ricco e 
complesso. che qualche pagi 
na dopo ci offre Lucio Ma-
gri. ne come si possano spie-
gare i risultati de] 19 maggio, 
pure esaltati dalla nvista. 

Noi siamo convinti che tut
ta la societa — anche su sea-
la internazionale — e scossa 
da crisi profonde. le quali in-
vestono, piu o meno, tutti gli 
assetti. le ideologic le auton-
ta tradizionali. Siamo convin
ti che una forza nvoluziona
ria ha oggi dmanzi a se com
piti assai diffieili, e anche 
affascinanti. sul piano politi
co e su quello teonco. Ma, 
per assolvere a tali compiti. 
si nchiedono impegno cultu
rale. coerenza, contributi, mo-
desti o importanti che siano, 
ma effettm, Non ci sembra 
che U Manifesto ne dia. Vi 
abbiamo trovato, commiste, 
esigenze giuste. che sono di 
tutto il partito, molte cose ov-
vie, cose sbagliate 0 approssi-
mative, agita/ione politica da 
cui poco o niente si ricava. 
Rbbene. e giusto, e utile, un 
tale metodo? E' giusto il pro-
gramma de 71 Manifesto? 

« A un rinnovamento — scri-
ve 71 Manifesto — non si 
pud approdare in modo indo-
lore, con una crescita natura-
le: ma solo con una nostra 
" nvoluzione culturale ", capa-
ce anche di mettere in discus 
sione un patnmonio consoli-
ddte ». 

71 Manifesto dichiara. inol-
tre, apertamente. che esso 

€ nasce per porta re avanti con 
qualche contmuita un diuvr-
so politico gia avviato. offren 
dosi come possibile strumen 
to di confronto a chiunque 
avverte le stesse esigen/e. e 
augurando^i di cointolgere un 
arco di esperienze piu ta 
ste». Questo non e un pro 
gramma di ncerca scientifi
ca (e lo si vede dal pnmo 
numero), ma di a/ione politi 
ca immediata 

E' inevitable, allora. che 
sorga la questione e un pn
mo passo verso un'a/ione 
di gruppo, di corrente. verso 
un'attivita. lo si voglia o no, 
di tipo frazionistico'' 

II nostra partito ha sem 
pre respinto, anche nel XII 
Congresso, e respinge, un tipo 
di regime mterno fondato su 
gruppi, correnti, fra/ioni Lo 
respinge, anche perche i fatti 
hanno dimostrato — si pen 
si aU'espenenza del PSI' — 
che un tale tipo di regime 
interno porta un partito, e 
soprattutto un partito prole
tary. all'impotenza. alia di 
sgregazione, alia corruzione 
Noi, invece, siamo da anni 
impegnati a costruire un regi 
me interno di partito ongi 
nale. nuovo, fondato su un ti 
po di centrahsmo democrati 
co che non sia monolitismo, 
che fdvonsca e promuova il 
libera confronto di tutte le 
esperienze e di tutte le idee. 
la libera ed effettiva parte 
cipazione alle decisiom di tut
ti i miiitanti. e che. propno 
per questo, escluda ogni for
ma di attivita, o ogni spin 
to. di gruppo o di corrente. 
che rotnpono una vera dia
lettica democratica Non vu 
gliamo che il dibattito e lo 
scontro delle idee si svolga-
no tra riviste di gruppo, e tra 
vertici. Vogliamo die. al di
battito partecipino tutti I mi
litant!, liberamente, non un 
colati da alcuna posizione pre-

concetta, da alcuna solidane-
ta di gruppo. Sviluppare que
sto tipo di regime di partite. 
che garantisca piena demo 
crazia, confronto delle idee, e, 
insieme, la unita nella ncer
ca e nella lotta, la necessana 
discipltna politica e cosa ab-
bastanza nuova e difficile. E' 
questa. una opera che nchie-
de il contribute responsabile 
di tutti. Se si nfiuta un ta
le contnbuto. ponendosi in 
posizione di separazione, col-
locandosi dall'esterno del par
tito, non si agevola certo lo 
sviluppo della dialettica de
mocratica nel partito, anzi se 
ne pregmdicano, a un tempo, 
la democrazia e l'unita. E noi 
tutti, tutti i compagni, tutte 
le orgamzzazioni del partito, 
abbiamo il dovere di combat-
tere e superare — con un'am-
pia azione di chianficazione. 
con un'ampia e ferma batta
glia politica — tutto cid che 
possa essere di ostacolo e 
pregiudi/io alia democrazia e 
all'umta del partite. 

Paolo Bufalini 

Riviste 

I venticinque anni del »Calendario del Popolo >• 

Un'alternativa alia 
cultura «di consumo» 

In preparazione un convagne $ui problemi della produziene 
culturale di max* - Uno slrumento di battaglia politica e ideale 

Dalla Francia 

Poesia 
per un 
franco 
Sl e svoita »., O) 3iavj(t[io 

ai 7 g.uyno u A guinzame de 
la P>eiade », dedicau xtmt di 
consuelo, alia esposuiooe «d 
alia vendita deha orm&i (una 
sa collan* di classic; dell» .et 
teratum mondiale edita da 
Cblunard. 

Quest anno, ralbum-omaggio 
pe/ ognj acquirente di trt va 
lumi della co.iana k stato de 
dtcato a Saint Simon Dj qua 
sto sent tore, visbuto u tempi 
<h Luigi XIV la.Dum presen 
ta una riccd lconograiia cue 
parte dall'mfanzia all eta adui 
t» Ne e curatore Cieorges 
Psiason. conservators del mu 
seo deU lie de France, che o* 
nunito e conimentalo docu-
menti, ancne uiediti. «ccump«v 
gnan da 456 liiustrazioni I giu 

diz, di Saint-Simon, contenuu 
ui questo volume rlguardano 
personaggi ceiebrr Louvois. 
Louis XIV. Madame de Moo-
tespan ed altrj. 

• • • 

L* dlvuigazjone deiia poesia 
» Prancia, gia da tempo ad 
un notevoie hvelio di diftusio-
ae di rnassa con la col tana « Le 
livre de poche », compie uo al
tro passo avanu. a diapetto dJ 
quanti temono che le opere 
poetiche possano andare In 
mano • schiere sempre piu 
numerose di lettori. Contro 
questo anstocratico atteggla-
mento, fortunatamente In ri-
basso, si sono pronunciati 
apertamente due giovanj edito-
n Michel Breton e Jean Ori 
zet Essi lanciano una colUna 
tasi'abUe dJ poesia ad un fran

co U volume Questo mese pub 
blicano Divagations di Mallar 
me. Illuminations, Une satson 
en enter di Rimbaud, Foire-
part di Cocteau e 11 pnmo to-
mo di una Anthologie de la 
nowelle poesie franqalse. Di 
ogni titolo sono statl uratj veo-
timila esemplan E" prevlsta 
la pubblicazione dl quattro 
voluml ogni trimestre e una 
antoiogla di giovani poetl cbe 
affianchera. volta per volta i 
« grandi» 

1 prossiml titoli avranno 
una tiratura di 40 mils esem 
plan Michel Breton e Jean 
Orizet intendono cosl togliere 
alia poesia il « suo lato conii 
denziale e sacro» Leggere Ver 
lame o Ronsard dovrebne 
essere un gesto ahituale. come 
quando si beve un caife; e 
come essi dicono, dando dtrtt-
to di cittadinanza alia vita si 
prefigsono U complto dl poe 
tizzarla «Gli autori che noi 
pubbl.chiamo neil'Antologla — 
dice Michel Breton — sono 
poetl della vita quotidians 
Non imports chi pub leggerU 
Noi difendiamo una tendenza 
opposta ft "Tel quel"*. 

Naturalmente, la modlclta 
del prezzo ha costretto gli edl-
torl ad tnserire della pubblicl-
U en ogm volume. 6 questo 
e tl solo peccato, peraltro ve-
nlale. che si pub imputare al 
due editOrL 

• * • 
Paolo Voiponi ha tncontrato 

una certa notoneta in Francia, 
oltre ad averla ampmmente 
mentata prima in Italia Di 
reoente, e stato pubbheato, 
presso l'editore Grasset, le Sy 
stime d'Anteo Crociont (dal 
I'orlginale: La Macchina mon
diale) tradotto da M. Janvion 
e con una pref azione dl F MaJ-
let-Jons. 

Ma gia lo scorso anno, pres-
so 11 medesimo editore, tra 
dotto sempre dallo Janvion, 
era use 1 to Pauvre Albino (dal-
I'orlginale: II Memorialed. 

Michel David, in una recen 
stone su Le Monde dea itvres 
del 31 maggio scorso, scrive 
che «Voiponi sembra aver 
trovato una strsda piu origl 
nale, e solida, nella rappresen 
tazione tndiretta del suo mon
do. attraverso t'occhjo e la vo
ce di protagonist! dolcemente 
trascinatl nel fluttl della para
noia * Ma la vera forza di Vol 
ponl, aggiunge 11 David, sta 
nella sua capacita dl oflrlrc) 
un testo « che mescola tnestri 
cabtlmente e tn una stessa 
frase, con un giuoco dl corri-
spondenze analogiche, U reale 
al magicoi 

Nino Romeo 

Rai-Tv 

li « Calendario del Popolo » 
ha celebrato quest '«nno i\ suo 
25 mo anniversano e si awia 
A preparare un convegno di 
discussione e di studio sui 
problemi della cultura oggi, 
con nferimento particolare a 
quella dimensione di massa 
che e stata sempre lo .spa/io 
in cm ha operato la gloriota 
rivista, lontiata da t'»niho Tre 
visam il 27 marzo 1945 

Mold anni sono ptissatl da 
allora, e propno a poca di 
stanza da questa ricot renza 
venticinquennale, Giulio Tre-
visam e venuto a mancare, 
lasciando un vuoto doloroso 
Da poche settimane, infatti, 
era uscito un suo articolo 
sulla ncorrenza, nel numero 
293 della rivista che egh di-
rigeva ade^so insieme a Car
lo Salinari. 

All'iniziativa e alia respon
sabilita di Salinari, in partico
lare, e legata la piu recente 
fase dl sviluppo, con tutta una 
serie di pubblica2ioni a di
spense collaterali al mensile, 
e lntpse a offnre precise al 
ternative alia produzione cul
turale neocapitalistloa dl 
maaaa. 

E' stata qiiesta, del resto, 
una earatteristica tradizionale 
del « Calendario », nato con 
una dichiarata connotazione 
enciclopedica, di diviilgazione 
Dagh anni dell'immediato do 
poguerra a ogpi, il « Calenda
rio » ha sempre lavorato in 
questa dire/ione, dagli anni 
delle encirlopedie piu ret rive 
alle ultime stagioni della mo 
derna cultura di consumo del 
neocapitahsmo, la nvista ha 
portato avanti una sua linea 
di divulgazione legata all at 
tuahta del dibattito. con un 
discorso politico di fondo. 

II problems piu difficile che 
esso si e trovato percio ad 
affrontare, e stato quello di 
elaborare una produzione di 
da-icalica e accessible at piu. 
che non fosce tuttavia npeti-
tiva nspetto ad altre sedi e 
istanze. ma che contnbuisse 
essa stessa aH'avanzamento 
del dibattito e alia matura-
&ione delle coscienze; che non 
presupponesse, cioe. un pub 
blico meramente rerettivo, ma 
un interlocutore attivo ed esi 
gente. che non rappresentas 
se soltanto. insomma, un «ca-

* nale neutr«» di idee piu 

avanzate e piogressive nspet
to a quelle dei mass media 
borghesi, ma uno stiumento 
di battagh.i ideale e politic a 

Prohlema aiduo che, del re 
sto, tutta la stampa di oppo 
sizione in Italia tin trovato sul 
•suo camnnno II dibattito. in 
terno e anche pubblico tsi r: 
cordi « Rmascita » qualche in 
no f<i>, sul «chmio» e siillo 
« oscnro » lia sottoluu ato nm 
volte le contraddizioni intrin 
seche ad ogni nchiesta di arti 
coll. che siano al tempo strs 
so « facili » e «creativi» ac 
cessibili e original!, innovatori 
nspetto alia situazione ogget 
tiva. 

Anche il « Calendario » ha 
vissuto, scontato queste diffi 
i olth lungo la sua storia e ha 
cercato di dare un concreto 
contnbuto alia Uno solu/io 
ne. L'accentuazione continua 
del momento polmcti am ne 
attraverso specifichr rubnche, 
mostra del resto la cons me 
volezza che e questo il ter-
reno di un possibile siipou 
mento. oltre che il terreno piu 
proficuo di lavoro. 

r. u. 

Controcanale 
LILT1MO 'OKIZZONTI* -
71 numero u»,co che ha ch/uso 
la Magi'tiie d> Orizzonti della 
scien/a e dell, tecnica ha con 
termati) in huona mi^ura. i 
prpoi e i 11mili di qL?i1a ru 
hnca the ormai si e conqut 
stota un "-uo pubbheo pur sen 
za riHHtre a miqhorare la *UQ 
criUwaz"j*ie. Ancora una volta 
On/zont" tin \iolto opera di 
informaz'one esprimendo. at 
trarerw un lungo colloquio 
con lo p\icanalt\ta Franco For 
nari e una breve mchie^ta. i 
termini della « polemolooia •>. 
c iot' di quella corrente che in 
tende \tudiare su feaw vcien-
firfche i cor:ffirfi e. in parti 
colore i termini di quella che 
i tene deUmta la « ricerca sul 
la pace * In questo quadra, 
M <• parlato nel numero della 
Otter ra e di talune sue possi 
hilt radtci nel subconscm del 
Vuomo. delle contestazione. 
della democrazia (delegata e 
diretta). Tutti argomenU moi-
tn attuali e di larghissimo in-
teresse. la cui trattazione ha 
conferma*') ancora una volta 
come Ori7Zonti sia una rubnea 
capace di attirare un pubblico 
largo 

\el contempo. perb. propria 
questa tratiaztone ha confer-
mato de*erminati limiti della 
rubfea In prima luogo, I'espo 
sizione — in questo caso co 
me in molti altri precedenti — 
e stata tostruita in modo da 
offnre ii telespettatorl le ri-
flessioni di Foman e oli altri 
elementi relativi alia «pole 
mologia •» comr « messagoi » o. 
addtnttura. come « rivelazio-
m •». pn/tfosfc che come sti 
moh aU'autniinma riflessmne 
del tele^pettatore in rapporto 
alia sua propria e^penenza 
E c o ci c sembrato tanto piu 

errato m quanto della < pole 
mologia ». che come e stato 
detto v avvale di rcerche 
iriterdtsrtplitUir!. e stato preso 
in consideraztone quasi esclu 
su amente Vaspetto che si basa 
sulla pstcoanaltst 

In verita. nelle cose dette da 
Fornart e da altri si rmteni 
vano motivi quanto meno lar 
gamente discuttbtli Facciamo 
un solo c^empto r.on >econ 
dario La necessita di trasfe 
nre al! esterno. e qurndi com-
battere nu agevolmente. if 
* nemicti » che ciascuno av 
xerte dentro dc se. e stata pre 
sentata to"ne una causa, anz1 

la causa piu profonda della 
guerra Va non sarebbe, in 
vece. piu corretto dire che 
questa necessita pud spiegare 
I'adestone di massa alia poll 
tica d\ guerrn (e di qui I'est re 
mo inter°<se della ricerca) 
le cui cause, pern, sono da 
ricercarsi AM altri terrem'' 01 
tretutto, nel discorw di For 
nari e degli altri. si ignnrava 
completamente lanalisi di 
classe dei fenomeni (della 
guerra dello Stato e della sua 
funzione. del rapporto tra co 
noscenza e societa). nonostan 
te t temi trattati fossero tra 
quelli sm quali »1 maritsmo-
lemmsmo ha compxuto e conti 
nua a comptere, propno su 
questo terreno una elabora 
zione decsiva In questo caso, 
sarebbe stalo altamente utile 
un confronto dibattito che, tn 
vece. non c minimamenfe esi 
sfifo. Altre volte, m passato. 
nella rubrica ci si e resi conto 
di questa esiaenza e *>i sono 
ottenuti i ninuen piu lahdi 

q. c. 

Programmi 

Televisione 1 
10,00 F ILM (per Ancona • zone colligate) 

15.00 TENNIS, CICLISMO 
Da Wimbledon, Giorgio BelUnl sogue II torneo internazio
nale di tennis; Adriano Do Zan soguo I'errivo della »•!»• 
tappa del Tour do France a Belfort 

11.1 S LA TV DEI RAGAZZI 
a) Lanterna maglca; b) Vangolo vivo; c) Da dovo vianl 
campione ? 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiana, Oggi al Par 
lamento 

20^0 TELEGIORNALE 

21.00 TV 7 

22,00 V IVERE INSIEME 
L'originale di stesera e dl Maurlzlo Costonzo o «i intitola: 
«Sposarsi non e faci le». Pone un problema abbastanza 
incontueto per la nostra TV: il matrimonlo dl una ragazza 
che attende un flgllo. La regia « di Claudlo Triscoli. Tra 
gli interpret!: Tereta Ricci, Giorgio Fravretto 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 V I I I CANTAGIRO 
Va in onda da Lanciano la seconda terata telovijiva dodl-
cata al Cantagiro. Statera taranno traimatte le canzonj che 
rimatero fuori la prima tora. 

22,30 TERZO GIORNO 
La rubrica, dedicala come si sa ai problemi rtllgloil e alia 
organizzazlorve della Chiesa, %\ occupa ttaser* del po»to riter-
vato sulla stampa italiana alia informazione religiosa. 

23,00 PREMIO ITALIA 
Telecronaca dalla cerlmonia di assegnazione del premio al 
Ninfeo di Villa Glulia: telecronista Luciano Luisi. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO, ore 7, 8, 
10, 12, 13. 15. 17, 20, 23; 4,30 
Segnale orario; Per sola orche
stra,- 7,10 Musica stop; 7,37 Pa
ri o dispari; 7,41 leri al Par-
lamento; 1,30 Le canzoni del 
mattino; * I nostri flgli; 9,04 
Colonna musicale; 10,05 Le ore 
della mustca; 11 La nostra sa
lute; 11,01 Lo ore della musi
ca; 11,30 Una voce par vol; 
12,05 Contrappunto; 12,31 Si o 
no; 12,34 Letter*, aperre; 12,42 
Punto e virgola; 12,53 Giorno 
per giorno; 13,20 Appuntamon-
to con Umberto Boselli; 14 Tra-
smisiloni regionali; 14,45 Zlbal-
done Italian*; 15,30 Chlosco; 14 
Progr. per i ragazzi: « Dalla 
Terra alia Luna »; U,30 Estate 
napoletana; 17,05 Per vol gio 
vani, 19,08 Sui nostri mercati; 
19,13 La piu belle del mondo: 
Lma Cavalieri; 19,30 Luna park 
20,15 Montale parla di Monta 
le,- 20,45 La vostra arnica Bian 
ca Toccafondi, 21,15 Concerto 
iinfooico 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 4,30, 
7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30, 14,30, 15,30, 14,30, 17,30, 
18,30, 19,30. 22, 24; 4 Svtgliati 
e canta; 7,43 BUiardino a tem
po di musica; 1,13 Buon viag-
gio: 8,18 Pari e dispari; 8,40 
Vetrina d! un disco per Testa
te, 9,05 Come a perche; 9,15 
Romantlca; 9,40 Intorludlo; 10 
Pamela; 10,17 Caldo e frtddo; 
10,40 CblamaU Roma 3131; 12,20 
Trasmlssionl regionali; 13 Hit 
Parade; 13,35 II sanzalltolo; 14 

Arriva II Cantagiro; 14,30 Gior 
nale radio; 14,45 Per gli amici 
del disco; 15 Per la vostra di 
»co tec a; 15,15 II personaggio 
del pomeriggie del pomeriggio; 
15,11 II violista William Prim 
rose; 14 Mtridiana; 14,35 Le 
chiavi della musica; 17,10 Po-
meridiana; 18 Aporitivo in mu
sica; 18,20 Non tutto ma dl tut 
to; 18,55 Sui nostri mercati; 19 
Dischi da viaggio; 19,23 Si o 
no; 20 Punto e virgola; 20,11 
10 a la musica; 20,55 Passapor 
to; 21,15 VIM Cantagiro; 23 Dal 
V Cenale della Filodiffusione: 
Musica leggera. 

TERZO 
8,30 Benvenuto in Italia,- 9,25 

11 quartiare delle luci rotse; 
9,30 Incontri all'aperto; 10 Con 
cento di apertura; 10,45 Musica 
e immagini; 11,15 Concerto del 
I'organisla Rene Saorgin; 11,45 
Muslche italiane d'oggi; 12,10 
Meridiano di Greenwich; 12,20 
L'epoca del pianoforte; 13 In 
termezzo; 14 Fuori repertorio; 
14,30 G. Muffat; 15 L. Per go 
lesl, A Corelli, G. F. Ghedim, 
17 Le opinion! degli altri; 17,10 
Com'e stata rlcostrulta la sto
ria della Terra ?; 17,20 L. Boc 
cherini; 18 Notizle del Terzo; 
18,45 Quadrant* economico; 
18,30 Musica lefloera- 11,45 
Baudelaire Intlmo; 19,15 Con
certo di ogni sera; 20,30 II no-
stro pane quotldlano; 21 Stru 
menti antichi noi mondo; 22 II 
Giornal* del Terzo; 22,30 In Ita
lia c all'estero; 22,40 Idee e 
fatti della musica; 22,50 Poesia 
nel mondo; 23,05 Rivista doll* 
rivlst*. 

VI SEGNALIAMO: « Montal* parla di Montale » (Radio V or* 20,15) 
Seconda puntata del ciclo curato da Sergio Minlut i i : Montal* 
pari* stascra d* l l * poesie dl « Ott l di teppia >. 
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Nella Marsica 
vivono da .^4 anni 
nei « rifugi 
provyisori» 

Caro dtrettore ti scmo per 
nchiamare, tramite I Unite la 
attemtone dell opmione putt 
blica e dei governanti su un 
/atfo scandaloso che dura or
mai da 54 anni aoe sin dal 
terremoto del 13 gennaw 1915 
che distrusse Ai.ezza.no e la 
Marsica Mi rttensco alia to-
tale sopravnienza ancora og 
gi delle baracche decadenti 
co$trutte allora e che venna-
no definite «rttugi promise-
n » ma che per molte rami-
ghe e I untca abitaztone da 
molti anni 

II pnmo scandalo qumdt che 
rorrei segnalarti e che ora 
mat da tantt anni. malgrado 
le numerose promesse mini
sterial: dt un rapido sbaracca 
mento questa vergogna anco
ra esisfe. con futto quello che 
signtfica per nox abitare tn 
questi tugun pnvt di ogni mt 
rnwio segno dt cwilta. il se 
condo scandalo e rappresen-
tato dal fatto che. pur avendo 
fatta una legge fottenuta con 
te nostre numerose e rtpetu-
te lotte) che precede lo stun-
ziamento di 3 miliar dt in tut
ta la Marsica (ancora molto, 
ma molto poco) per commew 
re ad abbattere queste « cata-
pecchte», ancora non si mi 
ziano i iavon 

Insomma, dopo aver aspet-
tato tantt anni per avere que 
sto pnmo ed tnsufftcente stan-
ziamento adesso quanti onnt 
occorrono ancora per comrn-
cutre a costrutre le cose' (/ue 
sta e la domanda che nvol-
gtamo aglt organi competen 
tt. La gente e stufa dt questa 
situazione. non ne puo piu di 
fare una vita come le bestie. 
Ti nngrazio per Vospitaltth 

LETTERA FIRMATA 
(Avezzano) 

Cossiga volo 
s>u aereo civile 
(e allega 
i kiglietti) 

L'on. Cossiga, snttosegre 
tano alia Difesa. ci seme « 
ben volentieri puhhlichiamo 
la lettera che segue Uobhia 
mo aggiunpere che ha alle
gata copia fotottatica dei fri-
glietti Alitalia per il volo 
al quale w rifensce. !\on ci 
resto che da augurarci che 
questo esempio taiga per 
tutu i membn del governo 
e i funzmnari dello Stato 
Caro PajetLa. 

e con molta amarezza che 
ho visto oggi nportata nella 
seconda pagina de c L Unita* 
una notizia inopinatamente 
pubolicata ien, con un tttolo 
a^gre-vno e scandali'-tico. 
dal quotidiano L'.4ianli.'. 

\on entro nel mento delle 
information! — non compie 
to e non del tutto esatte — 
iclatue alia una pu,Mzione 
umtersitaria cd ai problemi 
che vi sono conne-M e che, 
come e mio dintto di Citta 
dino e pubblico dipendente, 
c^rero nelle ie.ii piu opportu 
ne e nolle forme piu corret-
tc. addolnrato peraltio dal 
con>[X>"td mento non ^mpre 
foimalmente cortet>e di miei 
collegni' 

Come uomo politico e co
me membro del govemo mi 
pi erne pero doverosamente 
precuare ai lettori del \o-
5tr--» gmrnale d opposizione 
cu te stesso" 

a) che net>un militare e 
«tato mai da me o dalla 
mia Segretena Particolare. 
inuato in misiione s.peciale 
per mi£i motivi prnati. 

b) che io non mi ^ono «pre-
cipitato* a Sas->ari con un 
aereo militare. ma mi sono 
regain con tutta calma nella 
mia citta. per partecipare 
alia seduta della Commi^sio 
ne per gli esami di laurea 
con un ivgolare volo di linea 
dell * \litalia », e p-ocivsa-
niente con il volo AZJ-16 del
le id 50 del giorno 2i giugno, 
l>er poi nentrare a Roma, 
«empre con I « Mitaha ». con 
il volo AZ 085 delle ore 15.45 
del giorno 26 giugno 

Come e noto, 1 titilizzazio-
ne tlegli aerei del Rjparto 
di \olo dello Stato Maggiore, 
e disciplinata — anche in re-
la/ir .e alle esigenze adde-
«trati\e — da norme preci
pe che e mia cura asservare. 

Mi affido alia tua cortesia 
e-'\ nlli co"tesia del vo^tro 
gioinalc per quelle precipe 
7ioni che vi pregherei di fare 
- ilia h.^e di questa mia let-
te a nella fo-ma che ntcr-
•ai t i ste5.io la piu oppor 
1 m.i 

Con cordiahta 
Francesco Comaa 

Quando si decide-
ranno a darci 
questi aumenti? 

Dopo anni di lotta, di dime-
straziom e comtzi si & riusci-
ti a strappare git aumenti del
le pensioni La legge e stata 
approvata. ma fmora non ob-
biamo visto niente Quando si 
deaderanno - darci questi au
menti'' E gli arretroti da gen-
naio'' Sarebbe ora che il mi-
nistro del Lavoro si tnterrS-
sasse della questione perche. 
i/ nos-tro asscgno c cosi mist 
ro ed il costo nella itta la 
snlendo che non pnssinmo piu 
aspettare 

IGINO ANTONELLI 
(Roma) 
* 

Siamo un aruppo di arti 
giant il piu giovane ha 75 an
ni e tl pm amtano 84 Perc*-
piamo la grande lomma dt 13 
mlla mensilt ed ora, con la 
nuova legge ce I'hanno au 
mentata dt a mtla, a oartire 
dal I' oennaio C» domand*a-
mo quando avranno >nUmio-
ne dl darci quello che ci spet-
ta, se si tono dimenticati dl 
not o se sperano <.he qualcu-
no dt not nel trattempo maom 
per non doverci dare quettc 
che e nostro 

NESTORE VENTUBA 
(Revere - Mantoeo,) 
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