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Linguistica 

Quando 
un concetto 
e difficile 

I linguaggi della scienza - Ermetismo della 
linguistica - Lingua e societa -1 nuovi dizio-
nari di Cardona e Simone sono dei buoni 
libri di divulgazione generale e moderna 

II problema dell elabora 
zione di una termmoiogia 
che sia adeguata all oggetto 
e nello stesso tempo com 
prensibile a tutti e un pro 
blema che nguarda non solo 
la scienza ma anche ogm 
settore della vita sociale 

Sembra invece che ovun-
que, dalla vita politica alia 
ncerca scientifica si sia n 
nunciato alia eomprensibili 
ta a tutto vantaggio di un 
linguaggio fumoso vago e 
appositamcnte complicato dl 
che potrebbe essere inter 
pretato come tl nflesso di 
unazione vaga e qualunqui 
stica) Le vane scienze ela 
borano linguaggi sempie 
piu tecnici e simbolici e al 
l'mterno d. una stessa disci 
phna, vengono create desi 
gnaaoni nuove solo in appa 
renza, quasi che un termine 
nuovo possa di per se rap-
presentare un'idea nuova, 
non si fa nessuno sforzo per 
raggiungere uno stadio mi 
nimo di umformita e i casi 
di confusione terminologica 
si moltiplicano col moltipli 
carsi degli indinzzi e delle 
• scuole » 

L'accusa di ermetismo che 
6 stata spesso nvolta alia 
linguistica e fondala Ma ha 
motivazioni dueise dalla 
stessa aocusa che si potreb 
bo rivolgere poniamo alia 
flsica eui, per una specie di 
« trazione umamslica • lossi-
Uzzante si interessano so'o 
gll specialist! In Uaha (con 
quarant'anni di ntardo sul 
1'Unione Sovietica dove 1 for 
malisti lavoravano in pieno 
accordo con poet] d'avan 
guardia, Majakovski] per 
esempio, e dove oggi 1 lette 
rati lavorano coi matematici 
e coi fisici) negh anni '60 si 
6 assistito ad un incontro, 
non casuale della letteratu 
ra, ormai stanca di afferma 
re di essere non crociana, e 
della linguistica 

Questo incontro e stato 
poi banalizzato a tutti 1 U 
veil! sebbene permanesse, 
specialmente tra gli intellet 
tuali borghesi 1'illusione di 
fare della letteratura « nuo 
va» a buon mercato Non 
si tardo molto ad accorgersi 
che la linguistica aveva ela 
borato procedimenti notevol 
mente formalizzati con l'au 
sillo della logica, della teo 
rla della comunlcazione, del 
la cibernetica, ecc La hn 
gulstica, divenuta scienza 
esatta, anche grazie ad alcu 
ne affermaziom eccessive di 
Levi-Strauss, non forniva 
piu modelli facilmente tra 
sportabili sul terreno lette 
rario (solo in Francia, stu 
diosl come Todorov, Grei 
mas, ecc non perdono di vi 
sta la letteratura ma si trat 
ta In questo caso di linguist! 
che hanno dehberatamente 
scelto la letteratura come 
m corpus » su cui lavorare) 

In Italia la convergenza 
delle due discipline non e 
stata svolta coraggiosamente 
in tutte le sue conseguenze 
Dalla parte dei delusi pro-
viene quindi l'accusa di er 
metismo Ma questa accusa 
e, viste le cause piuttosto lr 
nlevante e comunque meno 
importante nspetto alle esi 
genze di chiarezza che ven 
gono portate avanti da par 
te di studiosi marxisti Si 
chiede cioe ai hnguisti di 
pronunciarsi sul rapporto 
lingua societa di appronta 
re strumenti per concrete 
indagini sociolmguistiche, 
di chiarire a che hvello si 
pongono i fenomem Ungui 
stici Se la linguistica svi 
luppera adeguatamente e 
coerentemente questi proble 
nu (perche sembra sia giun 
to il momento di « sociahz-
zare • tutta la teoria elabo 
rata in quest ultimo venten 
nio e di approntare per 
esempio, una grammatica 
Btrutturale o trasformaziona 
le), potremo veramente pen 
sare che 11 problema della 
termlnologia vada affronta 
to seriamentc cosi come 
Gramsci lo concepiva « un 
concetto che sia difficile di 
per se non pud essere reso 
facile nell'espress.one senza 
che si muti in una sguaia 
taggine» In altre parole 
una volta convnti cine log 
getto di studio possa essere 
utilizzato sncialmente biso-
gnera ablnndonare la ste 
rile posi/ione di !amente!a 
verso il linauaggio tecmco 
e fare uno sforzo per com 
prenderlo 

In questa situazione non e 
un caso che a poca distan 
tt l'uno dall altro escano 
due dizionari di linguistica 
generale (G & Cardona 
Linguistica generale A Ai 
mtndo ed , Roma 1969, pp • 

113, L 1200, It Simone, Pic 
colo dizwnano della hngui 
stica moderna Loescher, To 
nno, 1969 pp 43, L, 800) 

II lavoro di Cardona si 
presenta come un dizionano 
completo, con piu di duecen 
to voci, il cui mento pnnci 
pale e quello di chianficare 
le vane aeceziom dei ter 
mini gia in uso («in rife 
nmento ad una sorta di stan 
dard deiruso linguistico do 
po Saussure ») e di non per 
dere di vista lo scopo anche 
se per ora molto lontano 
di una internazionalizzazione 
della termmoiogia linguisti 
ca Ne risulta un manuale di 
linguistica accurato in cm 
la buona idea di riportare 
i teimim nella lingua on 
ginale e il costante n n u o 
alle opere da cui il termine 
e tratto, divengono stimolo 
alia lettura e all approfondi 
mento 

II dizionanetto di Simone 
si limita ad esaminare poche 
voci (19 in tutto), quelle che 
a suo parere hanno maggiore 
mcidenza nell'uso corrente 
A parte qualche lacuna (« bt 
nansmo », per esempio) que 
sto libretto e molto interes 
sante L'autore ha disposto, 
oltre aH'ordme alfabetico, 
un ordine di lettura «con 
sigliata » per cui le difficol 
ta vengono affrontate a sta 
di successivi in modo che la 
lettura di un lemma serva 
per quello successive e cosl 
via Questa disposizione non 
e un espediente esterno ma 
favorisce realmente la com 
prensione, gia agevolata da 
una nutrita sene di nmandi 
agli altn lemmi 

La chiarezza di queste pa 
gine e esemplare* senza mi 
stificare la difficolta dei con 
cetti, Simone ha trovato una 
giusta chiave espositiva a 
meta strada tra scientificita 
e divulgazione 

Sergio Scalise 

Mostre 

Fernando Farull i « Costruttore », 1969 

I costruttori 
di Farulli 

Esposti a Roma nuovi quadri che figura-
no il gesto operaio, positivo e costrutto
re, nello spazio industrial e tecnologico 

Un segno del mutament l in 
corso nell opinions pubblica 
sui proOlemi del conil i t to a r a 
oo israeliano viene anche da] 
la rivista AJfan esten una del 
le piu « ufficiali» della dlplo 
mazia italiana e promossa 
da una Assoclazione di cui 
fanno par te Quaroni , Gonella 
Medici Zagan Spadollni e al 
tr i Nel suo a 5 (gennalo 
1970) appare un pruppo di ar 
ticoll dedicato al mondo ara 
bo che non e a t ta t to pri 
vo dl I n t e n s e sia per 1'ln 
tormazione cne pel ie post 
zionl L onen tamenic dl ton 
do e ovvlamente quelle di 
una sostanziale ineomprensio 
ne storica e oolitics de> mo 
vimento "he s e m t e quel mon 
do ma ques to £ j r natural? 
difetto come dire ideologico 
Tuttavia si o e f s >1 °uarda 
re con una certa oggettivita 
e tenomeru e a rati enn un* 
ottica che e dl comprenslone 
se non di simpatia 

II dosstser si apre con ur 
artlcolo dj u luoo Pasoa su' 
« Mondo a r a b o » da cui t ra 
suda il pa t ema l ion r de oer 
sonaggio uno dei piu pittore-
sohj della s tona JB la nlo 
nlzzazione ma che da anche 
motivi di rlflessione sul mo 

• 

do con cui Israeie e nata tn 
Palestina Prosegue cun una 
tnformazlone atceaTa ne' suo 
datl uronologlci su h Le nvo-
luzione nel paesil ai abi d: 
Pierre Rondot » <*un due ag 
giornat) stud! su)l Is lam nel 
1 Alnca sub sahariana dl Di 
Suleb e su « ^a -.jiutizjune pe 
truJiIera nel ^4edlu Ormnte < 
dl Felbei Meno dHoijCL^ile 
tl saggic dl wleyei fta."tre &L 
« Una potenzfl mondlaie oeuc 
scacchlere medlo-oiionraw» 
v! si sostiene intArti nhe gll 
arabi debbono romperst lu 
testa per capire la tonziunt di 
Israeie Non e verc invece il 
contrar io? Ossla che e Is rae 
i s che deve comlnoiaie a ca-

Nella u c e i c a plaslica italiana hanno grande p a r t e oggi, e foise la piu l icca e viva, correuti e autori 

che tdnnn un ar te della cittd contempoianed contestando, con le immagini, le abitudim del modo di vita bor-

ghese, s \elando il cara t te re oppiessivo e impena l i s ta del raito degh oggetti nella societa dei consumi, 

negando la citta stessa indicata come il luogo piu mabitabi le della terra proprio in quanto tipica costruzione 

della societa di classe Questd pittuta della citta, assa i di fiequente, e un nba l tamento plastico della pit 

tura amei icana « pop » della citta E rara , in queste immagini di un chiaro e tenace « no », e 1 analisi dei 

rapporti di classe e della 
par te decisiva nella vita 
che ha la classe operaia 

La novita la tipicita e la 
bellezza della s e n e dei Co 
struttori dipinti da Fernando 
Farull i e ora presentati a Ro 
ma (ga l lena « L a nuova pe 
sa s) stanno nel nconosci 
mento pit tonco di questa pa r 
te opeiaia e nell indicazione 
alia n c e i c a pi t tonca di avan 
guardia d i e il senso della vi 
ta contempoianea affonda ie 
SUP veie radici nella lotta di 
classe e nella dimensione uma 
na di una civilta mdus tna le 
tecnologica scientifica I pro 
blemi che nascono per la pit 
tura sono tembi l i ma si deve 
dire che I aper tura di questa 
dimensione all espenenza pit 
tonca offre possibility Eigura 
tive grandissime quasi im 
prevedibili c e una qualita 
pnmit iva e germmale m que 
ste figure operaie di Farulli 
che si collega a tutta una li 
nea dell ar te moderna positi 
va e cos t ru t tnee t ra Leger e 
Siqueiros 

Le figure di Farulli sono 
monumental! da pittura mu 
rale dipinte con grande so 
bne ta di gesti quotidiani e 
squillanLe \ lolenza aei timbri 
del colore 1 effetto plastico e 
di « mistenosa » energia che 
si l iben dall esatte^dia del ge 
sto operaio npetuto in uno 
spazio tragico che e proprio 
il gesto ad a p n r e e illuminare 
S e detto « mistenosa » ener 
gia e infatti Farulli non il 
lustra un aspetto della vita 
quotidiana di fabbnea ma 
tenta di dare forma a una 
geometria del quadro come 
nflesso poetico di una geome 
t n a della vita anche dal pun 
to di vista autobiografico 

Farulli e ben nolo ha mol 
to dipinto il paesaggio indu 
s tna l e e 1 ambiente di fabbri 
ca perche ha sempre amato 
dipwgere la tensione di con 
flitti t ra uomo e ambiente 
t ra uomo e natura Ma nei re 
centi Costruttori il punto di 
vista tradizionale sul paesag 
gio di fabbnea 6 caduto ora 
lo spazio del quadro la possi 
bile genmetna moderna e di 
pinto imitando la geometria 
del gesto operaio esatto 

C'e ora nel pittore senza 
la presunzione di voler par 
tare per gli operai un esattez 
za del senso pit tonco che gli 
fa destderare sempre che il 
quadro sia almeno un oggetto 
vent tero ed esatto tale da 
poter reggere il confronto con 
un oggetto mdustnale con la 
probita di una giornata ope 
raia E anche per questo ere 
do che il colore ha una sua 
al legna pure nell immagine 
piu t ragica Per il colore non 
si pu6 par lare piu di eredita 
espressionista da Beckmann 
da Permeke da Orozco sem 
mai 1 indiscenza del colore 
di F ranz Marc t rasfenta al 
1 uomo e alia sua stoncita 

I Costruttori qui presentati 
non sono tutti quelli dipinti da 
Farulli nel 1968 69 la s e n e 
completa di 18 figure e n p r o 
dotta a colon assieme ad al 
tre pttture di fabbnea essen 
ziah degh anni sessanta in un 
volume edito da Schwarz in 
questi giorni e presentata da 
chi scrive questa cronaca con 
un saggio Nella sene intera 
si appre7za m°gho il rapido 
percor^o pittonco di Farulli 
dalle prime figure grandeg 
gianti ma p o trad zinnali nel 
la forma e ne! colore alle ul 
time — e queste si che stanno 
nella « stanza dei bottom1 » — 
che splendono anche della bel 
lezza dei material! moderm 
assimilati alia p t l u r a e che 
hanno il movimento un pocn 
da balletto hmare come co 
smonauti che svolgano un pro 
gramma d lavoro in un am 
biente dp) tutto nuoio II fat 
to poi che I a w e n t u r a dell tm 
magimzione proletana si le 
ghi al bisneno umano mnder 
no 6) esatlP77a nell espenen 
?a e una garan7ia di metodo 
per altre possih t tft della pit 
tura della realta come la vede 
Farulli 

Fernando Farulli: « Costruttore s, 1969 

Schede 

Socialismo, partito unico 
e liberazione af ricana 

plre che il Medio Orlente e 
una regione araba per cm 
le si pongono alcunJ probie 
mi? 

Una densa cronaca ragio 
nata e costruita =ulle u'time 
pubbhoazion) appa se in 
Francia delie vicaide medio 
oriental) e stata oubblnata 
nel n 147 d) La pensee a 
cura di Jacques Couland Cir 
ca 1 singoli oaesi urabi U 
Tunisia nch iama attenzione 
degll specialist! L dr»glj j&ser 
vaton politici pei imiiuiifcn 
ti e prevedibtli fourpmenc 
La grave malarna d' Burghi 
ba padre della pd tns e urn 
t i ratore della nazione su bas 
neocolomali ) ane nls^ti al 
cum seri interrogarlvi Ad es 
si r lsponde un arucolo d 
Palmiery apparso sui n 1(1 o 
Politique avjourdhut (« La 
Tumsie en e n s e ») e una no 
ta dl P Trucillo pubblica 
ta sul n V6 dl Politico tn 
ternaziovale « Rlvoluzlone a 
Tripoli moderat tsmo a ru 
nts l» 

L Africa prende tutta UHB 
parte del n 14U 03 Questtta 
lia con due eccelienti s c n t t 
teoricl di Palo Andreocci sti 
« U sociahsmo pollticc afrl^a 
no populismo m o d e r n o » e 
« Democrazia e part i to unlco 
nel pensiero politico afrioa 
n o » 1 nue saggi oapitoli d 
uno studio oiu ampio rlco 
struiscono process) di toi 
mazione tdeale culturale e 
conceiiuale su aue de oro 
blemi piu scottanti dellb at 
tuale tase del movimento di 
liberaziune alr icano U u 54 
dJ Note di •uituia e tutti 
dedicato agii a m del conve 
gno tenutosl recentemente ui 
Italia su iniziativB delta As 
saciazione Italiana di Presen 
ce a /ncome Si trattp a ut 
dialogo aperro t ia europei t 
afrlcani sulla a t tuai t e n s di 
civilta 

1 tesn Hiicani iibemuui 
del failc che i turc autui 
sono essenzumient t aegi 
« europei » nme cultuin e t r 
mazione pei cui tl d i a l o g u 
realta non avvier.e l r molti 
dl essi sono pe* i tTo evi 
denti tort! tracce dl negritu 
de ossla dl un piooot t t in 
ch esso europeo Occorre tut
tavia prendere atto dei ion. 
test! per elb che danno e 
per I problem! che no let ta 
mente si pon^ mo alia nostra 
attenzlone Mia negritude {A 

Touch of Negritude) e dedi 
cato un saggio di Peter Tho 
mas in Pres*/! l,° Atrtcaine 
(n 71) una nvista che sta 
dimost rando m corpore vilt 
U decline di una impostazio 
ne culturale sempre meno 
afrlcana e meno impegnata 
Sullo stesso tema ma in chia 
ve cnt ica anche se con un 

gludizio in larga parte am 
bivalente n to rna un artlco 
lo di Ginaldo Grossi « L Afn 
ca dopo 11 nazionalismo » ap 
parso sul Mondo operaio (nu 
mero 11) Nell articolo cl so 
no troppi condizionali Cosa 
vuol dire lnlattj che 1 indi 
pendenza dell Africa sarebbe 
tittizia che sarebbe Impiglia 
ta nel neocolomallsmo? La 
questione non e ancora sotto 
posta al beneflcio del dub 
bio e. gia nsol ta e dimostrata 

Temps modernes (n 2B1) 
dedica un impegnativo e im 
portant« oaggio a quest] p r a 
blemi venfn andoll nella espe 
rlenza malgiacia Lo studic 
dj Atlan e M^ignard e centra 
to su una puntuale analisi 
del p a s s a g e dalla domlna 
zione cotoniale a quella neo 
colontale «Madagascar Du 
colonmlisme c ipitaliste au ca 
pitailsme neocolomal ste » At 
I Africa de) b id e invece d e 
dit,ato pressoclie Interamenre 
tl n i2 di Penwmtento cntt 
co che pubblica a t tn sei sa = 
gi tutti utlli e di grande m 
teresse talcum gia not] in 
Italia > sull apirtheid le radi 
cl eujnomiche aei razzisrno 
e sulla lotta dei suda tneam 

L America tatma trova c o 
me bempre ampio nlievo tn 
tutta una s e n e di pubblica 
zioni begnaliamo ID partico-
la re 11 saggio n La denazio-
nalizzazione dell mdustr la in 
«Brasi le mterdipendenza e 
Brasi leu dl E Galeano e 
integrazione lmper ilista » dl 
Raoul Marinl, apparsl sulla 

Monthly review a V* dellB 
edizione italiana il fascicolo 
monogi atico di PEI su « Pe 
ru 11)69 » e gli urt iccn dl Nu 
nez <i Peru diez me"ses de 
spues riesgos v posibilida 
des » apparso su P&nsamiento 
cnttco (n 30) e dt.Ha Ibar 
b u m « Peru sigiia v anzando ) 
pubblicato da Estmlic* (n 52) 
Foreign affairs nel suo ultimo 
fascicolo (vol 48 n 1) pub
blica un saggio dl Prances Po
land sulla r i for tw agrana m 
Amenca latina il n 33 di 
Pensamiento critico osplta 
uno studio eccellente di An 
dre Gunder Frank sull'mte-
grazlone sudamencana come 
politica del sottosviluppo Da 
niel Arellano anallzza nel nu 
mero 84 di Documentos pa 
liticos 1 uso Sella guerra pre 
ventiva contro iJ popolo da 
parte dp ipgimi iea?ionarl la 
tino a m e n c a m 

Sono infine da indicare al 
cunj scnt t i nguardant l pro 
blemi generali del ct stddetto 
terzo mondo Qn saggio dJ 
Sure! Canale su « L analyse le-
nmiste de i imperialism? el 
qualque* problemes actueis i 
sul n 1 (1970) dJ Lahiers du 
commumsme una discussions 
che investe U modPllo fapi 
talistico dej consumi In re 
lazione al sntty-vi uppo w 
Expnt n 11 uno studio sulla 
emigrazione come s t rumentc 
coloniale apparso nel n 17 
18 di Action e un numero spa 
d a l e del mensile fotogratico 
Skernt sulla « fame nei 
mondo » 

r. I. Dario Micacchi 

Notizie 
• Ognl anno la grande caia 
edJtnce dl Moics « Mys! i 
pubblica una raccolla (* Sul 
la terraferms ed II mare ») 
canlenente scriltl di aulorl 
sovielici e stranlerl avenli 
come soggetlo vlaggl awen 
ture fantasclenza Nell uSH 
ma raccolta Is nona — In 
forma I'agenzla Novostl — 
vl sono opere del nolo scrll 
tore sovletico dl fantasclen 
ta Aleksandr Kaiancev, che 
vi ha pubblicato il suo nuo 

vo racconto a II leslamen 
to dl Niels Bohr D dl Teodo 
ro Keber [« I uilimo indlano 
llbero d America ») Ivan 
Sabelln (a Kara Serdar »} 
Aizek Azlmov (s Una trlste 
viMorla u) Marcel Oger (< I 
flgll de' Sole ») Oleg Gur 
sklj {f L'unlco qualcosa B) 
Nel nono volume vl sono pu 
re racconti fanlastfco Rlosofi 
cl e molti altrl scrlttl per 
un lolale dl 42 opere 

Dibattiti 

Incontro a Torino tra operai e intellettuali 

Esiste una cultura 
deirautunno operaio? 

Gli interventi all'assemblea promossa dalla Federazione torinese del PCI 
I nuovi bisogni politici che le lotte hanno generato nella classe operaia 

deteiminano uno spostamento nel discorso culturale tradizionale 

TORINO febbraio 
Esi i te una dimensione «cul 

turale » &pecifii.a dell autunno 
operaio? E se esiste e possi 
bile rappresentar la nei termini 
tin t roppo consueti — anche 
a sinistra — di un rapporto 
(innovativo na tura lmente) con 
il tessuto delle istituziom cui 
turali esistenti? O non e piut 
tosto da ricercare proprio nei 
nuovi bisogni «pol i t ic i» che 
le lotte hanno hanno mdotto 
nella classe operaia determi 
nando — secondo una prat ica 
ngorosamente marxista — 
uno spostamento dell asse 
stesso del discorso culturale 
tradizionale7 

Alcum t ra 1 protagomsti del 
le lotte operai delle piu gran 
di fabbnche italiane (FIAT, 
Pirelli Olivetti) si sono incon 
trat i nei giorni scoisi a To 
n n o presso la federazione del 
PCI con un gruppo di intel 
lettuali per fornire un abboz 
zo di nspos t a a queste do 
mande 

La tensione e protonda nel 
1 xmmedirito dopo contral to 
il capitate reagii.ee alle con 
quiste operdie lungo 1 intero 
arco fabbnea societa E la 
nspos ta non viene affidata sol 
tanto agu automatismi del re 
s to manovrat i del mercato 
(non e solo questione di re 
cuperare at traverso il nalzo 
dei prezzi e la conseguente 
spinta mflazionistica 1 aumen 
to sa lanale) ma ha connota 
zioni s t re t tamente politiche 
quadnpa r t i t o e repiessione 
(in fabbnea sospensioni e la 
defatigante strategia padro 
nale delle inadempienze con 
t ra t tuah) 

La stessa c ron is tona delle 
lotte che ha apei to la nun io 
ne di Torino (relazione di Pa 

nosett] un giovane operaio del 
la FIAT Mirafion uno dei tre 
dici cooptati a gennaio nel co 
rmtato centrale del PCI di 
Lo Turco de l l i Pirelli di Ba 
nsone della Olivetti) mette a 
fuoco due ordmi di problem] 
In p n m o luogo quello delle 
modificazioni mdot te dal pro-
gresso tecnologico e dal suo 
uso capitalistico nella s t rut tu 
ra della forza lavoro al po 
sto delle vecchie categone che 
scompaiono una forza lavo 
ro piu « plastica » piu adat ta 
bile alle modificazioni fre 
quenti nell organizzazione del 
processo produttivo In secon 
do luogo quello del sigmficato 
e della funzione dei delega 
ti di linea e di repar to e an 
cor piu m profondita. quello 
della strategia politica — di 
parti to — che possa garantlre 
che l nuovi s t rumenti di con 
trollo operaio insenti nella or 
ganizzazione capitalistica del 
lavoro in fabbnea — dove di 
ce Lo Turco si manifests per 
il cott imo al grido di Ho Ci 
Mm — non vengano dirotta 
ti verso funzioni di difesa cor 
p o r a t n a o fimscano col n c a 
derc nell onzzonte specifico 
dell azione smdacalp 

Lo ribadiscono con ncche7 
za di a igomenh ma con so 
stanziale univocita d accento 
Giulio della FIAT Mirafiori 
(« Si fa t roppa poesia ai de 
legah >») Dopatich (Olivetti) 
Hernis (FIAT) A questo pun 
to si pub farse np rendere il 
filo del discorso avviato con 
le domande iniziali E non si 
t ra t tera di identificare la «so 
glia » oltre la quale il bisogno 
« politico » si fa bisogno «cul 
tu ra le» e trova in questo il 
suo garante e la sua legitti 
mazione o viceversa Questa 
cul tura se di cultura nell ac 
cezione consueta si pud parla 
re sembra infatti rifarsi mar 
xianamente all accertamento 
— faticosamente perseguito 
nel corso delle lotte — della 
« sottomissione reale del lavo 
ro al capitale » alia identifi 
cazione di una forza lavoro 
non pm frammentata nei sin 

goh lavoraton soltanto ma col 
lettivamente ncompos ta anzi 
« socialmente combinata » di 
ce Marx all interno •* 11a 
fabbnea Da qui 1 a c e n t o sul 
le possibihta nuove apertp aal 
controlio operaio nella fabbn 
ca di qui 1 esigenza di u m 
umficazione strategica dei di 
versi momenti economico e 
politico della lotta di qui la 
proposta m e m b n o n e (sotto 
hneata n°l dibatti to torinese 
fra gh a l tn da Mmucci e da 
Garbi membro di commlssio 
ne interna alia F I A T F e m e r e ) 
di un nuovo modello di or 
ganizzazione del lavoro 

Questo riaffermeianno In 
pm modi anche a l tn mterve 
nuti da Ci rpo (Mirafion) e 
Cdinll i (Fiat SPA di Stural 
a Caroppoh e A n e m m a (an 
cora FIAT) a Mali"} e Ober 
nitto (Olivetti) d Bonanzmga 
dellofficma 32 (FIAT) e Ma 
rmzzo (FIAT Rivalta) 

E pi o p n o la nspos ta a 
questi bisogni poi tici che U 
nprendere corpo e I n t o — 
lo ncordavano Minucri n c h i i 
mandosi t ia 1 al tro al p n m o 
Giamsci e DAm ro m un m 
tervento tendenle i recupe 
l a i e il sen^o delle espenenze 
di direzione o p e r a n al a FIAT 
ntll lmmediaio dopo guerra — 
alia temat lc i cons i lnre vile a 
dire in sostanza alia iedl ??a 
z one di nuovi strumenti di po 
tere — 1 m t e n e n t o sulle < h 
nee ) in questi giorni lo e — 
all interno della fabbnea quin 
di a u i a m f l a i d t u r a di de 
mocr iz a opera i reale 

Ancora in nsposta a questo 
bisogno di umfica/ione s t ra 
teg LJ di cui il part i to viene 
soilecitato ad essere il prota 
gonista il che nchiede perb 
urgentemente una sua ndefim 
zione una crescita di ruolo 
(Giuseppe Vacca) ancora in 
relazione a questi bisogni si 
diceva, si propone in luce nuo 

va la questione del r appo i to 
fia l e s t t i n o e 1 interno del 
la fabbnea o come anche si 
dice fra fabbnea e societa 
Un ventagho amplissimo di 
pioblemi sui quale hanno con 
cent ia to i loio interventi Gio 
vanni Berlingtier (la conqui 
sta degh isLtuti cul tuiah t o 
me punti di for7a di una po 
ntica cul tural" nazionale della 
classe operaia m nspos t a al 
n f o i m i s m o socialdemociatico 
la foriTidzione della forza la 

voro e la scuola come s t rumen 
to di promozione « della clas 
se » la nduzione dell o r a n o 
di Iavoio e la questione del 
tempo libero la dissociazione 
politica non psicobica che 
1 operaio subisce in quanto 
met t iamo produce automobi 
h per la F I / T e la sua poll 
tica urbamst ica e cioe « for 
za lavoro per il capitale » ed 
e al tempo stesso por ta tore di 
u n disegno politico a l temat i 
vo e cioe un pro le tano) Mar 
co Maestro dell Unirersita di 
Pisa (il problema della co 
siddetta «nuoia commntenzait 
nei confront! Jell Univei=it l 
dopo le possibihta aperte dal 
la lotta degli ultimi aim ) Lu 
ciano Gruppi (la crQscita cu' 
tur j le di massa le^li ultimi 
mesi come nuova n n o s c e n z a 
dei processi p iodut t i \ i del 
modo di colpire il j rof i t to 
come creazione di nuovi or 

ganismi di fabbnea l Monta-
g m m del Centro ii r lcerch* 
nuc lean di I spra il p i t tore 
Ennio Calabria (la creazione 
nella societa di un polo di 
n f e n m e n t o o di sos.tegno per 
la lotta nella fabbrica dal 
quar t ie ie agli istituU ru.iiturali 
t r a d i n o n a h ) e Pagliarinl del 
1ARTI 

Fabbrica societa dunque 
ma di una saldatura topogrt-
ma di mia sldatura t ipogra 
fica di Istituti paralleh piut 
tosto cone proiezione delle 
istanze cresciute nella fabbri
ca sull area dell intero corpo 
sociale Se dice Garbi esem 
phficando 1 operaio che con-
testa un modello dl organlzza 
zione dpi lavoro nell az iendi 
fa cul tura allora la bat tagha 
per la scuola pub essere con 
cepita si ma come battaglia 
per una gestione operaia del 
la scuola cioe del processo 
di quahficazione della forza 

I ivoro e ancora nel quadro dl 
una ngorosa analisi dei costl 
sociali sara opportuno cor 
reggere 1 indmzzo della n c e r 
ca scientifica e cont rapporro 
ai « neutrom freddi » — dice 
Garbi — una ricerca sulla si 
curezza del lavoro 

Ecco Uvente I l rnspe t tosa 
non istituzionale « cul tura » 

dell au tunno 

Franco Ottolenghi 

Presenti l'ambasciatore dell'URSS 
e numerose autorita 

Aperta a Palermo 
la «Settimana sovietica» 

Vi partecipa una de leg azione georgiana - I 
discorsi di Rygiov e Colajanni - Serata a! 

teatro Massimo 

Dalla nostra redazione 

P\LLRMO 0 
In una atmosfen issai t.alo'-

rosa s e apeila questa soia a 
Palermo una * Settimana i>o\ie 
tica di grande r ehiamo pL la 
ampia art colazione (ielle sue 
manfestazon mostie < mo 
stio mercito confereizo d b u t 
tn ipcltacoii U H t n l i musicdli 
c t ncm UoEjrafici cs b ? oni 
sioit \ e (c prosenle la I imosa 
sqiadia d calcic dolli Dina 
m i ) o ptrs no un festivil ga 
stionomico 

\\\ mteicsse fleneialc iwr un 
nnsi oi a men to con t nuo nei rap 
poitj inlprstatih questi Sctti 
ma la umsce uno spec tico ele 
m^nto di nchiamo idealt e t 
v lc gli stii_tli rapoort the d i 
kmpo mteicoiroio tra la fai 
c ha e h Repubblica Georg ana 
lapporh che un solenne g^nxl 
Iagt,o Ua fbihssi e Palermo 
nmaldera presto ultenormcnle 

La Geoigia — ha ritordalo 
Pcmpeo Colajann pies den te 
delld se?ione s cihana di Italia 
URSS durante la cenmon a 
inaugurale svoltasi alia r ierd I 

dtl Mediteiidneo piesenti l a m 
base atore dell URSS a Roma 
H I ^ T u n dele^azione LifTicia 
lc an data dal sindico di Tb lis 
si Bull is\ li e per parte ita 
liana le m issi-m lutonta comu 
nali e reaionl i nonche il pre 
sidenlo doll I t i la URSS ^damo 
li — e stato il pnmo paese a 
lntervenu-c m U\oi ,e del sim 
strati del teiiemoto siuliano 

f 1 le^aini die gia esistono t n 
SILII a e Geori?] i — ha detto 
I imbas laloi-e Rvgiov — costl 
tu scono un contnbuto essenzia 
le al coitinuo mmlioranento dei 
rapporti ltilo sovietici Nessuno 
si preorcupi dello s\iluppo co 
stante di questi buoni rapporti 
II vostro e uno de: piu impor 
tanl piesi d Europa e del moil 
do e noi ten amo alia sua ami 
ci/ia » 

La puma serata della Setti 
mana si e conclusa a I Teatro 
Mass mo do\e e andato in see 
na tra 1 entusidstico consenso 
del pubbheo uno j.pettacolo del 
batletto dei cosacclu dei Cau 
caso « Salagobo •» 

9- '• P-

Controcanale 
I \ L 0 \ I OCCLPAMI - Jan 

In per daic una iiuoia confei 
no della degenera ton? srmpip 
l u rapida die ha n ir tila 
r \ 7 u l d mo \ol)o ovc cl e 

?< j a co i pail talme n 
\ei\ U\ alia RAl m que fi a n 
n i\ ctl manalc ha mandatn 
n onda u I so 'i > qua i incie 

dilute u ill i lachaii in ( tn 
fori in c it pat i dopo la tusidtlla 

aueria de a giorni \ppa 
raiUmintc nulla di qiau il 
nil o tint tolato II ostn dell i 

\ ttor i e fnmat) da Conidfj 
P •'inelh) la jorn to qualche 
cilia ha <.i no ta qua c la 
tiujind) d t timmiarc la 
lealla i itroducaid> i in un car 
CCIL no ttan I> uia perqui 
uitc iitirn tando q lalthc ara 

I i c qitalil lael a no c d ma 
rando pei t no cht ql tudi U 

arab drlla ana ccupata pos 
o?w d ch aiare piibblicameiih 

la lore olidar f fa ion i poMi 
qiam sen a tin 11 MO alcui a 
icaziant 11 (intna con akt m 
equciu dthtlam nit auloi ^ 
a t i a lalt off j cot tiallt 

t \ 1 la jjrdf o t docuim date 
<i it la for a dill tmnwfl u * 
» m ualta qua i idiH a a Ha 
'a to t n alia un o/ u a d 
n t (tea ant clu mn pun von 

cardan — tattto m fan un 
( i ini / ch au i dot mental i 
na i l i ta I ill, om 

I f tnnot a a 
i a )i 

I dll( r 
/ oi la 

ta I fac I 
ana iti fut 

t a ioiti nataini > U 

tm nana 
n a < n 

c t la 
1 < i la 

I a fat in I 

yum ia 
In ijfitli tl tenmio di TV 7 

(cht utunge a pochi giornt di 
d ttan a dal makiaaa a freddo 
lompmto daqh isiatham sul 
Lairo) ha atci ratamemt evi 
lata i iemi che — \ia pur ton 
itdaita onesta — airebbe do 
into afjionlarc c cioe le ra 
u < in delle /ifiTiMoiiiMiio i\rfle 
liana tcht ami e stato giusltfi 
tain come una netessrfa difen 
* o tcondo la le t dtgh ol 
Iran i ti d Tel 4i u e perfino 
civilro lopimmie delle Naziom 
I > tt) c t esibtiuza (d il ra/ 
(izai i di una ust-sicma che 

oi itnlcie strati sempre piw 
i a n delta popola tout (e non 
^altanto fra gh sludcnti) Aireb 
li doiuto fate toglmmo dire 
it i di corso sgiadila a aiei per 
ouagat die oggi dmgono la 

B M l\ i quail dopo le It 

midi stme apeituie delle setti 
mane si one — stanno oggi fa 
cenda a gara pei acconteitfare 
h )H M)m dell estiema det>lra 

h poca onta che nello sfes 
s-o iitmeia altn ten izi abbiano 
afire nlalo ton piu controllato 
iqul'biio altn tenu ed altre 
tiua on I in/ irmazione radio 
eh > na injcilli non puo es 
cr il frutta di un cempro 

)))< " n cillai tc fra i n faho 
ciieit ,d una me '<i tenta 
lu dntrihhe e s op b nna per 
111 Q\ cti equilihn *nno la 

piait d 11 informal oi -• p delta 
U macro a e per twaiUo la 

m»tc d\ T\ ^ 
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