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Proposta di un seminario di ricerca e di dibattito 

II nostro impegno 
sui problemi 
del socialismo 

Articolo di LUIGI LONGO 

II numero <ti « Rinasci-
ta > cha v t *n* po*t« in 
vendita a** ! , pubMka 
il *tguent« artkole del 
cempagno Luioi Lango. 

Abbiamo spesso sottolinea-
to l'esigenza di approfondi-
re ricerche, analisi e que-
stioni di tcoria che vengono 
poste dalle nostre imposta-
zioni politiche e da quella 
che noi chiamiamo « via ita-
liana al socialismo ». Xoi 
vediamo questa esigenza co
me un momenta della no
stra stessa battaglia politi-
ca. Dobbiamo riconoscere 
pero, che in questo campo 
dobbiamo fare molto di piu 
di quanto e stato fatto ft-
nora. 

E' vero che alcune delle 
questioni poste sono state 
affrontate via via, in rap-
porto agli avvenimenti e al 
dibattito politico; altre so
no state oggetto di esame 
particolare in convegni ap-
positamente organizzati dal-
l'lstituto Gramsci; altre han-
no dato luogo a iniziative, 
tavole rotonde, incontri or
ganizzati dalle nostre rivi-
ste. Ma credo che tutto 
quanto e gia stato fatto sia 
ancora insufficiente e che 
nel dibattito politico, che e 
in corso, non solo nel nostro 
partito ma nel movimento 
di sinistra e nel paese, vi 
sia tutta una serie di que
stioni sulle quali e necessa-
rio allargare ancora la no
stra ricerca e approfondire 
la nostra elaborazione. 

Per questo io credo che 
Jl partito debba promuovere 
e aiutare il dibattito su 
queste questioni, stimolando 
i contributi piu vari, favo-
rendo incontri e scambi di 
opinioni. Dalla collegialita 
di questo lavoro, dalla mol-
teplicita dei contributi che 
riusciremo ad avere, dipen-
dera in gran parte la vali
dity dei risultati cui giun-
geremo. Nel promuovere 
queste ricerche e questi di-
battiti, non ci sentiamo mos-
si da nessuna presunzione 
di poter dare lezioni a chic-
chessia. Crediamo, pero, che 
sia nostro dovere e nostro 
compito verificare continua-
mente le nostre posizioni e 
le nostre elaborazioni, sulla 
base dell'esperienza e dei 
contributi critici che posso-
no venire da ogni parte. 

Nelle nostre ricerche e 
nelle nostre verifiche noi 
vogliamo ispirarci agli idea-
li e alia concezione del .so
cialismo che furono propri 
dei nostri grandi maestri; 
vogliamo ricercare nelle so
cieta socialiste create fino-
ra quanto vi e di essenziale 
e di coerente a quegli idea-
li e a quella concezione e 
quanto di nuovo e di con-
tingente vi si e via via ag-
giunto, in conseguenza del
le varie csigenze storiche e 
delle varie situazioni. 

Naturalmentc facciamo 
tutto questo con l'animo 
di chi riconosce I'immensa 
funzione storica che 1'Unio-
ne Sovietica e i paesi so-
cialisti hanno svolto e svol-
gono tuttora per lo svilup-
po, in tutto il mondo, dei 
movimenti di liberazione na-
zionale e di progresso socia-
le, di chi si sente parte in-
tegrante del movimento ope-
raio e comunista internazio-
rale nel quale vuolc sta
re attivamente, sforzandosi 
sempre di portare il proprio 
contribute di idee, di espe-
rienze, di capacita critica e 
costruttiva, con la necessa-
ria modeslia e con senso 
di responsabilita. 

Crediamo di poter dire 
che ci siamo sempre atte-
nuti a questi cnteri pro-
muovendo e partecipando a 
dibattiti franchi e sereni, 
evitando sempre di inaspri-
re e di esasperare i contra-
sti. Cosi abbiamo fatto 
quando abbiamo portato al
ia conoscenza di tutti i 
partiti il memorialc di Yal
ta del compagno Togliatti; 
quando abbiamo dibattuto 
la opportunity o meno del-
la Confercnza mondiale dei 
partiti comunisti e, in par
ticolare, quando vi abbiamo 
partecipato con le nostre 
posizioni; quando abbiamo 
manifestato il nostro dissen-
so e la nostra opposizione 
alle tesi dei compagni cine-
si; quando abbiamo espres
so la nostra disapprovazio-
ne per 1'intervento in Ce-
coslovacchia dei cinque pae
si del Patto di Varsavia, e 
in tante altre occasioni an
cora. 

In rapporto a questi te-
mi, altre questioni si sono 
venute ponendo, che meri-
tano un ulteriore chiari-
men to: quella, ad esempio, 
del rapporto tra momenta 
nazionale e momenta inter-
•uionale, nel quadro del 

movimento operaio e comu
nista internazionale. Nel di
battito che e sorto su que
sta questione vi e stato chi 
ha creduto di poter fare una 
separazione, a nostro avviso 
artificiosa e schematica, tra 
i due momenti. Noi credia
mo che questi momenti non 
possono essere visti in astrat-
to, ma sempre in rapporto 
alia concreta situazione di 
ogni paese e ai compiti che 
in detta situazione si pon-
gono al movimento rivolu-
zionario per avanzare. In 
ogni caso, il rapporto tra 
momento nazionale e mo
menta internazionale non 
pud che essere un rapporto 
dialettico, cioe di influenza 
reciproca e non di un pri
ma e di un dopo. 

Democrazia 
e socialismo 
Gia in occasione del Con-

gresso di Bologna e della 
discussione in preparazione 
della Conferenza internazio
nale di Mosca, abbiamo sot-
tolineato l'importanza che 
noi diamo al movimento an-
ticoloniale e di liberazione 
nazionale dei popoli oppres-
si e al movimento per la 
rivoluzione socialista e pro
le taria nei paesi capitalisti-
ci. Abbiamo affermato l'im
portanza e il legame tra l'u-
no e l'altro, anche in pole-
mica con le affermazioni dei 
compagni cinesi che, al di 
fuori di ogni concezione 
classista paria no di lotta 
dei popoli poveri contro 
quelli ricchi, della necessi
ta che le < campagne » as* 
sedino le < citta ». 

C'e chi, polemizzando con 
la nostra impostazione, ha 
sottolineato la necessita del
la prevalenza del momento 
internazionale. Ma se si par
te dal punto di vista che il 
momenta internazionalista 
deve avere la prevalenza nel-
la elaborazione di una stra-
tegia rivoluzionaria, a 1 lor a 
per forza di cose si arriva 
alia concezione di uno Sta
to, di un paese guida, si ar
riva, cioe, a una concezione 
monolitica dell'insieme del 
movimento rivoluzionario, 
trascurando tutti i contri
buti nazionali che possono 
essere portati dai vari pae
si nei quali, nell'attuale fa-
se di sviluppo, il momento 
nazionale costituisce ancora 
il momento decisivo della 
lotta. 

Evidentemente il proble-
ma ha ancora altre impli-
cazioni: essenziale e il rap
porto tra momento naziona
le e socialismo, tra momen
to nazionale e democrazia, 
tra democrazia e socialismo. 
Va da se che noi non pos-
siamo vedere il momento 
nazionale come una sempli-
ce questione di folklore e 
tanto meno come un fatto 
di nazionalismo. II proble-
ma e quello dell'adesione 
del movimento rivoluziona
rio alia realta nazionale in 
cui si sviluppa. E' vero che 
un grande movimento rivo
luzionario, se e veramente 
grande e rivoluzionario, non 
pud non svolgersi in stretto 
legame con la realta in cui 
si muovc, ma non e dctto 
che questo si verificni sem
pre spontaneamente, senza 
arresti e involuzioni, e an
che senza passi indietro. 

E' un fatto che tutti i 
grandi movimenti rivoluzio-
nari non hanno avuto sem
pre uno sviluppo lineare, 
ma hanno subito spesso al-
ti e bassi: alle volte per il 
variare delle condizioni og-
gettive, alle volte per gli 
errori compiuti dalle forze 
dirigenti. C'e percio una 
esigenza permanente di adc-
rire alia realta per poter 
raccogliere il massimo del
le forze e portare avanti il 
movimento in ogni condizio-
ne. Ma queste condizioni 
variano continuamente, per 
cui spetta alia direzione del 
movimento farlo aderire con
tinuamente alia realta, evi
tando pericolose fughe in 
avanti e gravi involuzioni. 
Ce quindi un problema co-
stante di controllo della si
tuazione e di adeguamento 
ad essa del movimento, per-
che non basta che esso 
esprima genericamente la 
tendenza di fondo di una 
data societa, ma la deve 
esprimere ogni volta in rap
porto alle forme concrete 
che essa assume. 

E' stato scritto che il so
cialismo va inteso come una 
fase di transizione, come 
una fase che storicamente 
si sviluppa e acquista pro-
gressivamente tutti gli de
menti che gli sono propri. 
Credo che solo in questo 
senso si possa intendere 
questa espressione, nel sen
so cioe della concezione claa-
sica del socialismo come 
prima fase del comunismo, 
e non in quello, cba flual* 

cuno le vuole dare, di < fa
se » provvisoria, da cui si 
dovrebbe uscire con una 
rottura. 

Nei paesi a regime socia-
lista in questa fase di co-
struzione e sviluppo del so
cialismo verso il comuni
smo, dobbiamo vedere quali 
forme hanno assunto e van-
no assumendo le strutture 
economiche e sociali con le 
quali e stata avviata o si 
va realizzando la socializza-
zione dei mezzi di produzio-
ne e in quali processi di 
evoluzione queste torme so
no attualmente coinvolte. 
Su queste questioni, del re-
sto, possiamo disporre di un 
interessante materiale ela-
borato dagli stessi studiosi 
dei paesi socialisti. 

Evidentemente, !o studio 
della evoluzione delle strut
ture economiche e sociali 
non puo andare disgiunto 
dalla ricerca della misura e 
del modo in cui tali strut
ture e la loro evoluzione in 
atto hanno assicurato e as-
sicurano alia classe operaia 
e ai Iavoratori in generale 
quelle possibilita di potere, 
di partecipazione, di vita so-
ciale e di benessere, di li-
berta individuale e colletti-
va che sono connaturate al-
1'idea stessa del socialismo. 
quale risulta dagli scritti di 
Marx, Engels e Lenin. 

Noi comprendiamo che in 
certe fasi della lotta rivolu
zionaria per il socialismo, 
certe forme di liberta e di 
partecipazione democratica 
abbiano dovuto subire Iimi-
tazioni, per l'asprezza della 
lotta a cui i nemici del po-
polo e del socialismo han
no costretto i combattenti 
rivoluzionari. Ma noi pen-
siamo che, superata la fase 
tumultuosa della lotta per 
la conquista del potere e la 
edificazione delle basi della 
societa socialista, questa 
debba e non possa non evol-
versi verso rapporti politici 
e sociali che esprimano — 
quali che siano le forme 
concrete che essi possono 
assumere — tutta la pienez-
za di liberta, di partecipa
zione democratica e di pro
gresso che e propria del 
socialismo. 

Gia Togliatti nel memo-
Hale di Yalta notava che 
« il problema a cui si pre-
sta maggiore attenzione > e 
quello del « superamento 
del regime di limitazione c 
soppressione delle liberta 
democratiche e personali 
che era stato istaurato da 
Stalin. Non tutti i paesi so
cialisti offrono un quadro 
eguale. L'impressione gene-
rale e di una lentezza e re-
sistenza a ritornarc alle 
norme leniniste, che assicu-
ravano, nel partita e fuori 
di esso, larga liberta di 
espressione e di dibattito, 
nel campo della cultura, del-
1'arte e anche nel campo 
politico. Questa lentezza e 
rcsistenza e per noi difficil-
mentc spiegabile, soprattut-
to in considerazione delle 
condizioni prescnti, quando 
non esiste piu accerchia-
mento capitalistico e la co-
struzione economica ha ot-
tenuto successi grandiosi. 
Noi partiamo sempre dalla 
idea che il socialismo e il 
regime in cui vi e la piu 
ampia liberta per i Iavora
tori e questi partecipano di 
fatto, in modo organizzato, 
alia direzione di tutta la vi
ta sociale >. 

11 potere 
e la liberta 

Non si tratta evidente
mente, nelle nostre ricer
che, di arrivare a descrive-
re un « tipo », un « model-
lo • astratto di socialismo, 
ma crediamo che sia legit-
timo tendere a definire, sul
la base degli insegnamenti 
dei nostri maestri e delle 
esperienze realizzate finora, 
i tratti essenziali che pos-
sano permettere di caratte-
rizzare il grado di svilup
po di una societa socialista, 
quali che siano le forme 
particolari, storiche e nazio
nali da essa assunte. 

Ccrto, una societa socia
lista non puo caratterizzar-
si solo per le strutture e i 
rapporti economici da essa 
istituiti, anche se essi sono 
essenziali e di importanza 
decisiva. Una societa socia
lista si deve caratterizzare 
anche per tutti gli aspetti 
nuovi che in essa assumono 
i rapporti tra potere e mas
se, tra potere e le varie 
istituzioni e attivita econo
miche, sociali, culturali, 
scientifiche, ecc. 

C'e una affermazione fa-
mosa di Lenin: * La liber
ta e il fucile sulle spalle 
dell'operaio». In essa il 
concetto di liberta si iden
tifies soprattutto con il con
cetto del potere, della sua 
conquista • della sua g«- , 

stione. .Ma passato il pote
re nelle mani delle classi 
lavoratrici una particolare 
attenzione meritano le for
me in cui si articola il po
tere stesso, il rapporto tra 
Stato. forze dirigenti e mas
se, cioe le particolari forme 
in cui si realizza la liberta 
e la partecipazione delle 
masse alia gestione del po
tere. 

Qui si pone la questione 
delle forme concrete in cui 
la liberta e stata realizzata 
nei paesi socialisti e le evo-
luzioni che hanno avuto le 
istituzioni originali in cui 
inizialmente si e organizza
to il potere e si e realiz
zata la liberta in questi pae
si; cioe in che misura e in 
che modo queste istituzioni 
sono state e sono momenti 
di liberta per quanti vi par
tecipano. A questo proposito 
credo che si debba mettere 
a confronto le possibilita di 
intervento della classe ope
raia nei paesi socialisti nel 
determinare le condizioni 
del proprio lavoro e della 
propria vita e quelle esi-
stenti nei paesi capitalisti-
ci, anche i piu democratici. 
Molto jiignificativo, ad esem
pio, puo essere un confron
to tra la liberta, la dignita 
umana, la possibilita di in
tervento per regolare la pro
pria attivita produttiva. del
l'operaio nella fabbrica so
vietica e quelle di cui go-
dc l'operaio della fabbrica 
capitalistica e monopolistica. 

All'VIII Congresso abbia
mo parlato della partecipa
zione al potere di una plu
rality di forze organizzate 
sul piano politico, non so
lo, ma anche sul piano eco-
nomico, sindacale, sociale, 
ecc. Abbiamo considerato 
come forza motrice della 
rivoluzione non solo la clas
se operaia ma anche le 
grandi masse contadine, i 
ceti medi, i tecnici ad essa 
alleati. Noi abbiamo consi
derato fra queste forze an
che gli intellettuali di avan-
guardia, concependo la scien-
za come forza produttiva e 
gli scienziati come forza so
ciale da conquistare al so
cialismo. 

Non si tratta naturalmen-
te di contrapporre quella 
che noi chiamiamo < via ita-
liana al socialismo >, in cui 
ipotizziamo una partecipa
zione pluralistica alia con
quista e alia gestione del 
potere, a quanto e stato 
fatto ncgli altri paesi per 
conquistare il potere e eo-
struire e gestire il sociali
smo; ma si tratta di capire 
le ragioni storiche oggetti-
ve per cui in questi paesi 
si sono avuti certi sviluppi 
e le ragioni e le possibilita 
che abbiamo in Italia di ar
rivare, per altra via, a tra-
sformare la societa italiana 
in una societa socialista e a 
gcstirla in modo diverso da 
quanto e stato fatto e viene 
fatto nei paesi socialisti og-
gi esistenti. 

E' qui che si devono ve
dere le questioni politiche 
e teoriche che piu diretta-
mente interessano la nostra 
strategia e la nostra tatti-
ca, il posto che nella nostra 
concezione della via italia
na al socialismo hanno le 
lotte immediate per le con
crete rivendicazioni econo
miche e politiche, per le n-
forme, per la democrazia e 
il rapporto che deve inter-
correre tra queste lotte e 
quelle per la trasformazio-
ne della society in senso so
cialista, la portata che, pro
prio in questa fase della no
stra battaglia di emancipa-
zione sociale, hanno la par
tecipazione attiva, cosciente 
di milioni di Iavoratori e 
le forme che essa assume 
nella fabbrica, nella produ-
zione e nel paese. 

Abbiamo indicato qui que
stioni e temi che sono oggi 
largamente dibattuti nel mo
vimento operaio e nel par
tito; certamente altri se ne 
possono aggiungere. Sono 
questioni e temi su cui noi 
crediamo che sia necessa-
rio un approfondimento di 
ricerca, di analisi e di ela
borazione. Credo che questo 
possa essere fatto in un se
minario di partita a cui 
chiamare a partecipare com
pagni che vi possono por
tare utili contributi. Natu-
ralmente, questo seminario 
dovrebbe essere accurata-
mente preparato, comincian-
do a fare il punto critico 
degli studi portati avanti 
da varie parti: in questo 
senso sappiamo che l'lstitu-
to Gramsci gia si propone 
di mettere al lavoro un 
gruppo di ricerca. Natural-
mente Rinascita e le altre 
nostre riviste possono dare 
altri validi contributi nello 
stesso senso, cosi come po-
tranno fare le molteplici 
iniziative di ricerca e di di
battito central! « periled-
che che si stanno awiando 
per il cantonario M Lenin. 

LA RABBIA DEGLI STUDENTI AMERICANI — Dopo la massiccia partecipazione di centinaia di migliaia di giovani alia giornata di 
lotta per il Vietnam anche ieri in diverse citta statunitensi gli studenti hanno fatto sentire la loro voce. A San Francisco migl iai f 
di ragazzi delle scuole medie per I'intiera giornata hanno assediato il consolato iraniano per protestare contro la visita dello Scii 
negli Stati Umti. I giovani si sono scontrati ripetutamente con la polizia che tentava di « liberare » il consolato 

Proposta unitariadei metalmeccanici 

In diretta alia TV le trattative 
fra i sindacati e gli industriali? 
Assegnato alio scrittore Samuel Beckett 

II Premio Nobel 
all'cinti - letteratura 

La FIOM, la FIM e la UILM chiedono la gestione diretta dei programmi 
sindacali — Bloccata a Milano la registrazione di «Faccia a faccia» 

La solidarieta dei Iavoratori dei centri romani della RAI - TV 

STOCCOLMX. 2,1 
II Premio Nobel di 375 m i l * coronm p*r la letteratura e >tato at-

tribuito oggi alto Kr i t to r * irtantfeu Samuel Beckett c per la sua 
opera — dice la motivazione dall'Accademia di Svezia — che, adot-
tando nuove forme par il romanzo ad il teatro, trae dalla deiola-
zione dell'uomo contemporaneo la sua elevazione ». Beckett e nato 
nel 19W a Fox rock, vicino Dublino. 

Alt uni pivmi italiani hanno gia ntxreato \ie nuow c -,i -.ono au-
tofontcitati. II premio Nobel non puo arm<irr a tanto. HM Idem-
i»o rn>n o and<Uo lnteramente sciupato II mriKfiior pnm.n ' pt-r la 
>tU>rat\ira * \wne assegnato quost'anno a uno ck>i mdniint »->pn-
ntnti riolla neo-dvanfiuardia o * antilcttcratura -<. Per di piu .si 
trrftt.t di un HUtore vine non \iene n[x->calo frn le ombre del pas-
sato nmoto. K' vero che. nato noi 1906 a Dublino. Beckett rion e 
si mauiiv.tnu Ma i suo\ success teatrah, quelli cl»e I'hanno im-
;v)-to al pubblico del mondo inttro, risalgono apperia agli anni '50. 

(hi era. mfatti, Beckett? Pochi sapevano ch'eKli a\e\a (Jia sint-
to libr. un po' strambi. sulla scia del suo maestro e coticittadi-
ix) Jann--. Joyce. Inoltre Beckett era stato lettore di mule-*.- presso 
!a s' iioia normale di Parigi, poi era tornato a Dublino come lettore 
d' francev all'umversita, comineiando ncll'attivita didattica prima 
die n*'l!a letteratura la diffiale altalena fra due paesi e due lingue. 
Dal 1938 M era msediato di nuovo a Parigi, e si era ancorato de-
finitivamente alia Francia. Intanto a Londra a\.c\a pubblicato 
f Murphy >. un romanzo scritto nel 1935, in eui si poteva vedere 
una erisUillizza2ione ironica o una parodia della narrativa tradi-
zionale. Per circa un decenrrio gli editori francesi si ostinarono a 
nfnitorlo: tradoUo. apparve solo nel 1947 

E' pero soprattutto col ehiasso prodntto sulle scene teatrali che 
Beckett raggiunge la notorieta. da pnncipio e considerato un «caso 
nuo\o». .\Ia e un < casto » che s'inquadra subito in una eorrente 
puitto t̂o articolata, accanto a Ionesco. Adamov. .loan (Jenet, e sulla 
-Lia delle teonzzazioni deH'assuTdo chera gia contenuta nelle opere 
sagdi-tiche e nan-ative di Sartre e di Camus, In realta '.'opera di 
Bovkett supera ogni rifiuto opposto aU'andita del mondo. K' come 
se nelle sue "pieces" — « Fine di partita ». *• Atti senza parole », 
ecc. — non accadesse mai nulla all'in/uori di un interminabile nar-
lottare senza seopo. Quello che si pud cogbere di questa cupa ri-
flessione sulla vita e senza via di scampo: tutti nasciamo pa2zi, 
dire Beckett, solo che alcuni restano pazzi 9empne. Nel lungo mo-
nologo di «Comment e'est». l'autore dice che c si raiwgna » a 
narlare nel solo intento < di poter tacere >. 

Un cntico, Boisdeffre. ha definite questo atteggiamento come 
t un viaggio in fondo alia notte di tutta una letteratura... Beckett 
non ha scritto che un solo librw. rinterminabile cronaca di un istan-
te allargato alle dimension]' ddretemita >. In fondo il tormentato 
agitarsi di un'umanita oppre*sa daU'angoscia e forse il tema piu 
vero: « Vedendo cio che si vede e impossibile tacere ». dira altrove 
Beckett. K' la testimonianza di un verbo che non dwenta carne, 
di una religione che non serve piu. dell'impossibilita di comuni-
care in un mondo privo di rapporti autentici. Da quando lo scritto. 
re franco irlandese ha posto questo problema. come si sa la for-
muletta della « mancarua di comunicazione » o « incomumcabilita > 
e stata adottata da ogni gJov*rw borghese. Molte delle sue imma-
gini sono state ripreae e imitate anche dalla neo-avanguardia ita
liana. Ora a tant'attra fortuna si •fiffiuttfe il Nobd. quasi per 
dare al < misterioso ventriloquo > anche la conaacrazione ehiassosa 
del vecchio perberrismo che, «micbe combattere i mali del mondo. 
mostra tempra P<u aoddisfaxione nel palparli a cotrtampiarH. 

Michele Rago 

Con due iniziative di straor-
dirvaria importanza, i Iavora
tori itahani hanno detto ieri 
un c no » deciso alJe abituali 
deformazioni (o ai stlenzi) con 
i quali la RAI-TV e solita in-
tervenire sui grandi temi poli-
tico-sindacali che interessano 
tutto il paese e phe sono di-
ventati particolarmente mani
fest! in queste giornate di lot
ta che impegnano milioni di 
Iavoratori. 

Gli operai di Milano, infat-
ti. rifiutando di farsi .strumen-
to di certe equivoche e false 
aperture hanno costretto gli 
autori di Faccia a faccia (la 
cm lnsopportabile censura ab
biamo piu volte denunciata) a 
non regjstrare la puntata che 
doveva andare in onda que
sta sera; e contemporanea-
mente, a Roma, una delega-
zione della Fiom-CgU. Fim-CisI 
e Uilm ha post/i alia direzione 
della RAI-TV il problema di 
una gestione diretta da parte 
dei Iavoratori dell'informazio-
ne sindacale, in stretta can-
nessione — per il momento — 
con le lotte in corso. Faccia a 
faccia e .stata cosi nnviata 
(ma naturalmente I comunica-
ti ufficiali dell'a/.ienda si guar-
dano bene dallo spiegarne i 
motivi); mentre l'iniziativa 
delle federazioni dei metal
meccanici ha trovato pronta 
adesione fra i Iavoratori stes
si della RAI-TV che si sono 
anzi impegnati in una «soli
darieta attiva ». 

La delegazione degli esecuti-
vi nazionali delle tre grandi 
organizzazioni dei metalmec
canici. ha riaffermato mfatti 
— in un incontro avvenuto a 
viale Mazzini con due alti di
rigenti della Rai-Tv (Berna-
bei. infatti, non era «dispo-
nibile > per questo incontro 
che pure riguarda direttamen-
te un milione di Iavoratori...) 
— la delegazione, dicevamo, 
ha riaffermato una nuova con
cezione dell'uso dello strumen-
to televisivo in linea con le 
piii avanzate richieste di ri-
forma. E' stata proposta. in
fatti. una gestione c diretta > 
di a 1 meno due trasmissioni 
televisive da realizzarsi im-
mediatamente (e la Rai ha 
tutta la possibilita di modifi-
care in poche ore i suoi pro
grammi. come e ben noto), 
Î a prima trasmissione dovreb
be essere una « diretta > sulle 
trattative in corso per il rin-
novo del contratto: una do-
cumentazione dal vivo, insom-
ma. sulle posizioni e le richie
ste dei Iavoratori e dell'at-
teggiamento della Confindu-
stria. II secondo servizto do
vrebbe svolgersi sulla linea di 
una inchiesta tulle condizioni 
di vHa • di lavoro dalla ca~ 
tcforia, da •ffettuarti attra-
verao mtervist* td incontri 
eon 1 Iavoratori ttaaii ad ! 

sindacati. II tutto. naturalmen-
te, sotto controllo diretto de
gli stessi metalmeccanici che 
vogliono cosi garantirsi da 
« tagli » censori o altre mani-
polazioni del materiale. 

La necessita di questa aper-
tura della RAI-TV ad una nuo
va struttura informativa non 
condizionata dagli interessi dei 
gruppi di potere della classe 
dominante. e stata subito rac-
colta dalle commissioni interne 
della Direzione Centrale, non-
che dei centri di produzione 
radiofonico e televisivo. In un 
comunicato i Iavoratori della 
RAI affermano che la lotta 
dei metalmeccanici t per la 
sua ampiezza. per gli obiet-
tivi che si pone, per l'impor
tanza che riveste nella vita 
Messa di tutta la nazione non 
puo e.s.sere considerata un 
episodio marginale da liqui-
dare con la semplice lettura 
di alcuni comunicati ufficiali. 
K' necessano al contrario una 
informazione che chiansca al-
l'opinione pubblica i motivi 
dello scontro in atto in tutta 
la loro complessita. 

c i Iavoratori della RAI-TV. 
di ogni l ivello. non intendnno 
essere ri tenuti corresponsa-
bi l i della parzial i ta della in
formazione e pertanto. at-
traverso i loro rappresentanti 
di Commissinne Interna, hanno 
tenuto a ch ianre la loro piena 

Approvata 
la legge sulle 
metropolitane 
La commissione Trasporti del

ta Camera, numta in sede le-
gislativa. ha approvato il di-
segno di legge che reca dispo-
stzioni per la costruzione e le-
sercizio di rcti metropolitane, 
apportandovi moditlche che lo 
fanno ntornare al Senato per 
il varo deftnitivo. 

Va detto subito che le mo-
diflche non concernono le pro-
poste restrittive che a\ev« 
chiesto il Muustero del Teao-
ro (dinunuzionc del contnbu 
to dal 6 al j l , elevamento a 
800 mila abitanti delle citta e 
zone aventi dintto a costruire 
l metro, ecc.). Una sostanxu-
le modinca recepisce invece la 
proposta comunista di porre al 
centra del sistema delle metro
politane gli enti locah e le re-
gioni. 

I depuUti comunisti si sono 
astenuU, denunciando la bmi-
tatezza det fondi a disposixio-
ne. I'anamalo inserunento di 
Roma (che dovrebbe fodart di 
un regime particolare). la insi-
atctoa gnrernativa a mantene-
re nella lefft norme che poa-
aono conaentir* la pr—ann dal 
capiUVt privato nalla 
« coatruziona 

solidarieta alle richieste dei 
metalmeccanici in ordme ad 
una piu ampia documentazione 
della loro vertenza. 

La Commissione Interna del
la DG. dei Centri RF e TV di 
Roma invitano pertanto tutti i 
Iavoratori della RAI a soste-
nere le giuste richieste avan
zate dai metalmeccanici. 

c L'Azienda sin d'ora sappia 
che se non accedera a tali ri
chieste, la lotta che i metal
meccanici svilupperanno nei 
confronti dell'Ente radiotele-
visivo trovera la solidarieta at
tiva di tutti i Iavoratori della 
RAI ». 

Questa linea che riafferma il 
dintto dei Iavoratori ad es
sere protagonisti e creatori 
dell'informazione che li ri
guarda. e la stessa che ha 
animato 1'atteggiamento de-
Kli operai milanesi che hanno 
cosi impedito la registrazio
ne del numero di Faccia a 
faccia — che doveva an
dare in onda questa sera con 
una discussione sqllo statuto 
dei dintti dei Iavoratori. La 
registra/ione — alia quale era-
no invitati anche professori 
uni\ersitan. esr»nenti del mi 
nistero del Lavoro. Iavoratori 
ed attivisti sindacali — dove
va awenire alle 13.30 negh 
studi di Milano. 

La Cisl. tutU\ia. ha diser-
tato il dibattito chiarendo la 
propria opposi/ione in un vo-
lantino in cui si afferma che 
.nella rubnea televisiva Fac
cia a faccia. le esigenze del
la Rr.i-Tv e dei Iavoratori 
non si incontrano. La Rai-Tv 
— strive ancora la Cisl — 
< neirambito del quasi gene-
rale disinteresse per i fatti 
sindacali e del suo sileruio 
assoluto sul profondo signifi
es to delle lotte contra ttuali 
e generali in corso nel paese.. 
si mserisce con nJiriche co
me FGCCIO a faccia in eui. 
nelle ultime due trasmissioni. 
dedicate alia scuola e alia 
casa. ha tagliato arr.piament*, 
annullandoh nella sostanxa e 
in alcuni casi tagliandoli com-
pletamente. gli interventi in 
precedenza registrati dei rap-
presentanti sindacali ». 

La CUI afferma inoltre di 
non aver voluto fungere da 
semplice compana su una ma
teria che vede protagoniste la 
organizzazioni sindacali come 
lo statute dei diritti. e poach* 
non sono state date precise 
garanzie in un momento coal 
delicato, la segreteria genera
le della Cisl ha deciao di diser-
tare il dibattito televisivo. 

La registrazione. a $xaU 
coal anmiUata e a h Rai 
dari te dovuto* rtcbteaW ga> 
ransl* all* 

file:///iene

