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Le «Tesi» congressuali dell'Ard 

In alternativa 
all' industria 
della cultura 

L'impegno unitario dell'associazione • «Un'uni-
ca centrale del movimento operaio per i pro
blem! del tempo libero» - Confronto di massa 

Con quali strutture orga-
nizzativc la sinistra italiana 
puo e deve condurro una 
battaglia culturalc di massa 
e in quali rapporti questa 
azione di lotta si deve col-
locare rispetto a quelle piu 
specificamente politiche e 
sindacali? Muovendo da que-
ste domande, imposte dallo 
stesso sviluppo politico de-
gli ultimi anni, TArci sta af-
frontando in questi giorni 
un dibattito nazionale su-
gli « argomenti e temi di di-
scussione » elaborati dal Co-
mitato direttivo nazionale 
per il quinto congresso (che 
si svolgera alia fine del 
mese). Sono domande rivol-
te esplicitamente all'intero 
movimento operaio, sulle 
quali — attraverso un di
battito che esca dai confini 
dell'associazione — bisogna 
maturare una risposta; e 
per il quale, intanto, sara 
necessario prendere atto di 
quanto la .stessa Arci ha 
elaborato in queste sue « te-
si > congressuali. 

L'associazione si presen-
ta al rendiconto di fine me
se con un bilancio gia posi-
tivo e nella consapevolezza 
di essere alia vigilia di una 
« svolta ». Chiede dunque, 
esplicitamente, il riconosci-
mento del diritto ad uno 
spazio autonomo nel quadro 
delle tradizionali alleanze 
di classe (partiti e sindaca-
ti), nella visione di una azio
ne composita, ricca di con-
tributi di\ersi e convergen-
ti, capace dunque di assicu-
rare un permanente rappor-
to-ricambio fra la base e le 
sue organizzazioni centraliz-
zate. Per tentare una cita-
zione dalla complessa artico-
lazione delle « tesi > si puo 
ripetere questa affermazio-
ne introduttiva: « Realizza-
re compiutamente una gran* 
de organizzazione unitaria 
oggi, significa lavorare per 
costituire un movimento ca-
pillare, profondamente arti-
colato in molteplici settori 
(cinema, teatro, musica, 
mass-media, turismo, sport, 
e cc ) , ma nello stesso tempo 
unito attorno ad obiettivi e 
linee generali di azione, in 
modo da incidere nella so
cieta e contribuire a far 
saltare i disegni delTindu-
stria culturale >. 

Questa formulazione na-
sce, indubbiamente, dalla 
esperienza. All'Arci, infatti, 
spetta innanzi tutto il meri-
to di aver individuato tem-
pestivamente e con chiarezza 
un primo «nodo > fonda-
mentale del problema: che 
e quello dello stretto rap-
porto esistente fra «tempo 
libero > e tempo di lavoro. 
Di avere inteso cioe i rao-
menti della ricreazione e 
della cultura come un anel-
lo di quella unica catena 
che nasce dallo scontro di 
classe nei luoghi di produ-
zione; meglio ancora: come 
fasi di un'unica lotta, reci-
procamente interdipendenti 
pur nella sostanziale diver-
sita delle rispettive ipote-
si di azione. 

E' su queste basi, ad esem-
pio, che l'associazione ha 
compiuto i suoi interventi 
piu noti e forse fino ad og
gi piu efficaci: con la costi-
tuzione di un circuito tea-
trale alternativo (giunto or-
mai al suo terzo anno di 
vita) e con la costruzione 
paziente di un progetto di 
riforma dell' informazione 
radio-televisiva che, presen-
tato l'anno scorso in Parla-
mento, e ancora oggi il piu 
importante punto di riferi-
mento del movimento di 
lotta per una nuova Rai-TV. 
L'azione sul teatro e sulla 
televisione, infatti, si e af-
fermata sulla consapevolez-
xa della necessita di fornire 
•11a classe operaia strumen-
ti di azione pohtico-cultura-
le capaci di opporsi agli 
•trumenti con i quali l'in-

dustria culturale proseyue 
nel «tempo libero » lo sfrut-
tamento pndronale del « tem
po di lavoro ». Di qui la ne
cessita di « inventare » nuo-
ve strutture rispondenti agli 
interessi ed alle tradizioni 
di classe: qual e quella, ad 
esempio, che ribalta inte-
gralmente 1'attuale accen-
tratrice struttura televisiva 
per ricondurla ad una ipo-
tesi di decentramento che 
poggi sulle « unita di produ-
zione » (centri operativi au-
tononii, cioe, formati da la-
voratori deU'azienda e citta-
dini). Inutile aggiungere che 
si tratta di « invenzioni» 
scaturite e verificate da un 
intenso confronto di massa, 
dentro e fuori il cerchio 
della stessa associazione. 

Questo modo di impostare 
il problema ha portato TAr
ci sulla strada di una azione 
unitaria (spesso con funzio-
ne trainante) con altri cen
tri associativi di base quali 
l'Endas delle Acli e l'Enars; 
e contemporaneamente 1'ha 
posta in grado di sviluppare 
ed affinare gli strumenti 
della sua azione, anche pas-
sando attraverso una fase 
autocritica o un ripensamen-
to critico della sua funzione 
rispetto ai tradizionali cen
tri associativi di base (quali 
le Case del Popolo, eccete-
ra). 

Sarebbe un errore crede
re, tuttavia, che TArci possa 
limitare la sua azione a que
st! settori (magari con Tag-
giunta di quello cinemato-
grafico). La visione di una 
diversa funzione delTasso-
ciazionismo e della battaglia 
sul tempo libero, passa in
fatti necessariamente attra
verso ipotesi di intervento 
su tutto Tarco dei temi sui 
quali grava oggi la pressio-
ne delTindustria culturale. 
E questi vanno dalla scuola 
(dove fra Taltro le « tesi » 
sottolineano T esigenza di 
« promuovere un movimen
to che estenda, cosi dentro 
come fuori la scuola, il di
battito e Tiniziativa per il 
rinnovamento dei metodi 
educativi e culturali») a 
quel momento fondamentale 
della vita operaia che e co-
stituito dai circoli aziendali 
(Cral). 

Proprio su questo proble
ma, anzi, si chiarisce me
glio la prospettiva di lotta 
che l'associazione vuole a-
prirsi, quando si chiede una 
battaglia per Tapplicazione 
delTarticolo 11 dello Statu-
to dei diritti dei lavoratori 
(che sancisce la gestione 
operaia dei circoli), attra
verso una conquista dei 
Cral alTautogestione, il di-
stacco dei circoli dal car-
rozzone dell'Enal, Tadesio-
ne eventuate al TArci intesa 
come scelta politica. 

Questi che abbiamo cita
to sono ancora una parte, 
se pure probabilmente la 
piu rilevante, degli impegni 
dell'associazione. Lo sport 
(attraverso il nuovo colle-
gamento con TUISP), il tu
rismo, Tassetto del territo-
rio sono altri temi che tro-
vano — nella prospettiva ge-
nerale che abbiamo detto — 
una nuova dimensione poli
tica ed un nuovo contenuto 
di lotta. Se questo e vero, 
lecita appare la formulazio
ne che TArci indica a se 
stessa ed a tutto il movimen
to operaio, secondo cui 
« una centrale del movimen
to operaio per tutti i pra-
blemi del tempo libero che 
raccolga tutte le forze di-
sponibili alia soluzione di 
questi nodi della societa 
italiana, e un obicttivo a 
lunga scadcnza, ma impre-
scindibilc per baltere la so
cieta dei consumi ». 

E' una ipotesi, come si 
vede, impcgnativa ma solle-
citantc. La soluzione che 
trovera riguarda tutti da vi-
cino. 

Dario Natol' 
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Ristampe 
BrtXtoteca del pensiero moderno 

Marx, PER LA CHTCA 
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Grandi antologie 
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La giornata del veterano 
Un'tmmagine che e anche un documento 

di eld che rappresenta I'aggressione al Viet
nam per i cittadinl chlamati alle armi: que
sto giovane mutilato e uno dei tanti che non 
e tomato indenne dai campi e dalle foreste 
vietnamite dove le armate USA hanno portato 
lo stermlnio. A Binghamfon, vicino a New 
York, e stata celebrata la giornata dei ve
teran! dal Vietnam, una delle tante initiative 

che il governo promuove per far dlmenti-
care le prop He responsabilita anche nei con
front! della generazione mandata al massa
cre Ma guardando questa fotografia, e piu 
giusto associarla a quella degli ex combat-
tenti che dalla riflessione sono passati al-
l'azione e hanno dato vita, non molto tempo 
fa, alle grandi manifestazioni di protests a 
Washington, davanti al Campidogllo. 

Scienza, produzione e societa nell'Unione Sovietica 

Neffahnare deffatmw 
L'istituto di fisica atomica « Kurciatov »», che ha formato generazioni 
di scienziati — Le ricerche per Vutilizzazione a fini di pace deWenergia 
termonucleare — / « vecchi» ricercatori di quarant'anni — // recu-
pero della psicologia — II discorso sulVeducazione dei giovani 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAL-
L'URSS - Giugno 

Nel mezzo di Mosca e'e un 
parco di oltre venti ettari. Nel 
mezzo del parco, fra Taltro, 
e'e il reattore nucleare di ri-
cerca polivalente piu impor
tante del mondo (40.000 Kw). 
Ci lavorano tiOOO persone. So
no gli scienziati. i tecnici, gli 
operai doll'Istituto di fisica a-
tomica intitolato alTAccademi-
co Kurciatov. Tuomo che ha 
dato alTUnione Sovietica la 
bomba termonucleare. che ha 
riequihbrato. all'inizio degli 
anni Cinquanta. il rapporto di 
forze con la superbia scientifi-
ca e militare statunitense. 

Con gli scienziati comunisti 
del Kurciatov abbiamo incon-
trato la ricerca fondamenta
le delTURSS. Ma altri settori 
della fisica sono interessati 
nel lavoro delTIstituto. Ze-
lenkov. il giovane vice diret-
tore del Kurciatov. che ci ha 
fatto da guida attraverso i di-
versi laboratori. elencava i 
temi principali d'attivita. Dal
le ricerche sulle medie e bas
se energie (effettuate median-
te potenti ciclotroni e acce
lerator! di particelle) al re-
parto che studia la fisica dei 
solidi, cioe i problemi otti-
nenti ai materiali per i reat-
tori nucleari e agli elementi 
di combustibile, ai laboratori 
di biologia molecolare, fino al 
piu avanzato fra tutti che si 
occupa. sotto la direzione del 
prof. Romanovski, della co-
siddetta fisica del plasma. 

In una dimessa palazzina si 
fanno avveniristici esperimen-
ti. con Tobiettivo di giungere 
a quello che e un problema 
irrisolto in tutto il mondo e 
che mira a ottenere la fusione 
termonucleare controllata. 
cioe a dominare Tenergia che 
si scatena dalle reazioni a 
catena nelle esplosioni delle 

bombe termonucleari (la bom
ba H. per intenderci) e utiliz-
zarla a fini pacifici. Le -*icer-
che che si svolgono in que.-Ui 
laboratori hanno due obietti
vi principali. Da un lato quel
lo di rallentare il processo di 
reazione a catena nelle esplo
sioni nucleari (e a questo 
scopo e stato gia realizzato 
un piccolo reattore a ioni, 
detto Tokomak. che e riu-
scito ad ottenere un conte-
nimento del plasma fisico per 
due centesimi di secondo. al
ia temperatura incredibile di 
cinque milioni di gradi). Dal-
1'altro lato. le ricerche si 
orientano verso la costruzio
ne di motori a plasma, cioe 
a joni. che sono gia stati 
utilizzati per spostamenti di 
vettori cosmici nello spazio. 
ma che ancora non hanno 
raggiunto livelli di potenza ta
le da essere impiegati nella 
missiltstica alTinterno della 
atmosfera. 

Gli altri 
Centri 

In questa sede, la fanta-
scienza si fa scienza. ma si 
fa anche organizzazione della 
scienza per la societa. Basti 
pensare che gli uomini del 
Kurciatov si ritengono gia 
vecchi (la media d'eta degli 
scienziati e ricercatori e di 
circa 40 anni), nonostante che 
l'istituto sia stato fondato, 
dal nulla, nel 1943. Ma han
no anche Torgoglio di essere 
stati una sorta di «alveare-
madre > della fisica sovietica. 
Dal Kurciatov. infatti. si so
no staccati. negli anni scor-
si, a piu riprese, «sciami» 
di scienziati. guidati da alcu-
ni accademici di fama mon-
diale. che hanno fondato, se
condo le linee di sviluppo del-

Come si formano i nuovi dirigenti delle lotte operaie 

Le matricole del sindacato 
A colloquio con i giovani, 
tra le quinte 
del congresso dei tessili 
e dell'abbigliamento 
Le esperienze diverse che 
hanno preceduto l'impegno 
L'operaia che ha alle spalle 
una f amiglia borghese e 
quella che ha imparato 
dal padre metalmeccanico 
Che cosa rappresenta 
la fiducia 
dei compagni di lavoro 

Leidee 
T ~ T r i • Z. r 

Marx, LA 
MATERMUST1CA DOLA 
pp. 120 L. 500 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO, giugno 

II «RoyaI» e un po' il sim-
bolo delta Viareggio di altri 
tempi. Quella per intenderci. 
dei primi costumi da bagno. 
dei grandi concerti al «Mar-
gherita». Certamente i pro-
prietari di questo grande al-
bergo non si sono fermati a 
cullarsi nei ricordi. Sono an 
dati al passo con i tempi. 
Hanno rinnovato cercan-
do tuttavia di conservare quei 
tratti da «belle epoque» che 
caratterizzarono la Viareggio 
degli anni che furono. 

II o Royal» l'altra settimana 
e stato preso d'assalto da cen-
tinaia di operaie ed operai di 
dirigenti sindacali che parte-
cipavano al congresso del sin
dacato CGIL dei lavoratori 
tessili. Si e creata una atmo
sfera nuova nella vita di que
sto albergo: negli ampi salo-
ni risuonavano gli inni dei la
voratori. La sera sul lungo-
mare si levavano i canti de
gli « scariolantin. «le otto 
ore». «bella ciao». «TInter-
nazionale*. le canzoni delle 
mondine. Davano il «la» grup-
pi di glovanissime operate e 
operai. assieme ai piu anziani 
compagni: anche nei canti del 
lavoro unificavano le espe
rienze profondamente diverse 
che avevano portato gli uni 
e gli altri a diventare dirigen
ti del sindacato, delegati ope
ra!. 

Sulle spalle dei lavoratori 
piu anziani pesano in tanti on-
si gli anni della lotta partigia-
na. della divisione sindacale. 
degli scontri durissimi con il 
padronato, dei tentativi rea-
zionari. 

Completamente diversa e la 
formazione dei giovani venuti 
nel corso di questi ultimi due 
anni al sindacato, sull'onda 
delle grandi lotte contrattuali. 
Abbiamo parlato a Viareggio 
con decine di loro. A tutti una 
domanda: perche hal scelto la 
strada dell'lmpegno diretto, 
dentro la fabbrica? 

Le risposte sono diverse le 
une dalle altre, formano un 
quadro molto vario e interes-
sante soprattutto perche ven-
gono da categorie, come quel
la de.. abbigliamento. a diffi 
cili» dove l'azione del padro
ne e sempre sf-»*^ oesante. 
dove il ricatto del posto di la
voro ha. nei tempi passati. 
fatto =egnare il tempo al sin
dacato. 

Insegnamento 
in fabbrica 

• i •" \ i 

Sandra Orsoni e una imp:e 
gata in una fabbrica di con-
fezioni fiorentir.i Hi 23 anni 
Si considera gl i una «anzia-
na ». il suo impegno sindaca
le e recente. cLa mia e una 
famiglia borghese — dice — e 
questo ha avuto co^^^-^'-nze 
pesanti sulla mia forma7ione. 
Delia scuola, poi .e meglio 
non parlare: un contratto di 
lavoro. la Resistenza sono te
mi di cui neppure ti fanno 
cenno». «E* difficile staccar-
si da questo ambiente. Nella 
fabbrica vogliono che tu sia 
una rotellina di un ingranag 
gio. T\ dicono continuamente 
che essendo impiegata non 
puoi confonderti con gli ope
rai ». Di questa realta Sandra 
prende coscienza pian piano 
prima di arrivare a iscriversi 
al Partito. « E* come militante 
del partito che mi sono posta 
il problema del mio impegno 
in fabbrica. Non potevo porta-
re solo fuori il mio contribu
te. L'adesione al partito ha 
rafforzato la mia coscienza. 
mi ha resa consapevole, ml ha 
dato una visione piu generate 
dei problem!. Ecco perche mi 
batto contro i tentativi di spo-
liticizzare la classe operaia, 
ecco perche non condivido la 
tesi della incompatibility nel
la fabbrica. Secondo me e pro
blema di vertlci. Ma gli ope
ra! hanno superato in parten-
za tale questione, perche scel-

gono come delegato il lavora-
tore in cui hanno piu fidu
cia: non glielo si pud certo 
impedire ». 

Completamente diverso il 
modo in cui e arrivata al sin
dacato Rita Bettagna, una 
graziosa ragazza bionda, di 
24 anni. che e operaia in un 
calzaturificio bolognese. «La 
lotta aziendale del 1969 — mi 
dice — e stata una esperien
za nuova. La mia famiglia e 
borghese. Ero andata a lavo
rare per guadagnare qualche 
soldino per esigenze solo per
sonal!. Non avevo grossi pro
blemi. Durante la lotta ho ca
pita che i valori in cui mi ave
vano insegnato a credere po-
tevano e dovevano essere ro-
vesciati. Ero gia iscritta al 
sindacato. ma non avevo com
piuto dawero una scelta di 
classe n. Da quel momento Ri
ta e andata alia scoperta del
ta fabbrica ma «non e'e bi-
sogno di essere tecnici per 
comprendere i meccanismi del 
cottimo, delle qualifiche». 
« Come ti sfruttano si capisce 
subito. Certo bisogna appro 
fondire. Ho segulto un semi-
nario della Camera del Lavo
ro ed un seminario al centro 
studi della CGIL per aiutare 
meglio i miei compagni». 

Graziella Manfredini ha 19 
anni. lavora in una fabbrica 
di bambole in provincia di 
Mantova. ET una fabbrica do
ve fino a qualche anno fa il 
sindacato aveva ben poca for-
za. ET in azienda da quattro 
anni, quando «non si faceva 
niente, non ci si ribellava, 
C'erano tanti soprusi da com-
battere. ma le minacce di li-
cenziamento pesavano su tut
ti*. Ha conosciuto la fabbri
ca ancor prima di entrarci: 
suo padre e un metalmecca
nico. Graziella ha vissuto di 
giorno in giomo le esperien
ze del padre, che poi ha fi-
nito con Tessere Ucenzlato per 
rappresaglia. Da suo padre ha 
imparato a lottare. «Quando 
si e trattato di rinnovare 11 
contratto — ml raccont* — 

non mi sono risparmiata. Era 
quello il momento per passa-
re. Tutte abbiamo lottato e 
poi mi hanno eletta delega-
ta». La formazione culturale 
e politica costa a Graziella 
moita fatica: assiste alle as-
semblee. Iegge. si fa «spiega-
re il contratto per poi spie 
garlo alle compagne». parla 
con il padre. 

Anche Rita Bagattini. 21 an
ni, operaia in un maglificio 
in provincia di Varese. viene 
da una fabbrica difficile. « Due 
anni fa — racconta — le ra-
gazze parlavano del premio di 
produzione. Ma non si sapeva 
come fare. Sono andata al 
sindacato a chiedere. Si e fat-
ta una riunione con i sinda 
callsti. Cosi abbiamo avanza
to le nostre richieste e da li 
e nata 1'esigenza di organiz-
zarci. Io sono stata messa nel 
la llsta. Mi hanno eletto ed 
ora sono delegata di repar-
to ». « All'inizio, confessa Rita. 
non avevo preso la cosa mol
to sul seriOB. Ma quando ha 
visto che le compagne aveva
no fiducia in lei si e impe-
gnata. La sua vita e diventa-
ta piu intensa. C'e il lavoro 
in fabbrica. ci sono le riunio-
ni cu! partecipa per «impara-
re». «Quando non so — con-
tinua — chiedo. E piano pia
no imparo a fare la "sinda-
calista"». «Essenziale — con
clude — e impegnarsi». 

Lo sciopero 
del poliziotto 

Giuseppe Rocciola ha 24 
anni. lavorava alia Snia Visco-
sa di Salerno. II suo e un 
caso esemplare. n primo scio
pero 1'ha fatto quando era... 
poliziotto a Milano. « Eravamo 
stufi di come ci trattavano 
— dice — ed allora abbia
mo ssioperato ». Lascla la po-
lizia. Vuole entrare in fabbri
ca. a Molt! devono passare at
traverso la Cisnal. Io sono 

passato attraverso la Uil. Mi 
hanno assunto voientieri. Ero 
un ex-poliziotto. potevo diven
tare un uomo di fiducia. Che 
avevo gia fatto uno sciopero 
non conveniva renderlo pub-
blico». Si avvicina al sinda
cato quando vede come fun-
ziona la fabbrica, quando s: 
accorge che per «50.000 lire 
al mese. prima del contratto, 
si doveva dare tutti noi stes-
si». Diventa membro di com-
missione interna per la Uil. 
Rivendica assieme ai compa
gni della Commissione inter
na mezz'ora di riposo e va 
da un reparto alTaltro per or-
ganizzare lo sciopero. La dire
zione Io paga subito: tre gior-
ni di sospensione, poi le mul-
te. Ie intimidazioni. Decide di 
iscriversi alia Cgil. Pochi gior-
ni dopo Tazienda lo sospende 
a tempo indeterminato' per
che tiene un'assemblea. II pre 
tore ha applicato lo statuto. 
Giuseppe si ripresenta alia di
rezione con tanto di senten-
za. ma non puo varcare i can
cel li della fabbrica. I suoi com
pagni hanno dovuto sciope-
rare perche venisse riassunto. 

Erminio Della Pemmina. ha 
23 anni. lavora alle Manifat-
ture Cotoniere Meridionali di 
Angri (Salerno) e studia alle 
magistrali. «Quando ho fat
to il militare — racconta — 
ho avuto contatti con giovani 
del Nord. Ho capita tante co
se, ho visto a chi fa como-
do la disoccupazione net Mez-
zogiorno. Ero gii iscritto alia 
Fgci e quando sono entrato 
in fabbrica ho preso il mio 
posto di lotta. I compagni 
avevano fiducia in me. Ho cer-
cato di rispondere a questa 
loro fiducia s. 

Non e facile fare lo studente, 
Toperaio, Tattivista sindacale. 
« Ma nella fabbrica non si pud 
stare con le mani in mano. 
Bisogna lottare. Mio padre a 
48 anni e distrutto dalla fab
brica. Un uomo non pud vive-
re In questo modoj>. 
Alessandro Cardulli 

la scienza stabilite dai Con-
gressi del Partito e dai Piani 
quinquennali. altri centri og
gi all'avanguardia. a Dubna. 
nei pressi di Mosca. dove 1M-
vora il nostro fisico, Bruno 
Pontecorvo. a Akademgoro 
dok, presso Novosibirsk, e al-
trove in tutto il paese. 

II lavoro procede. nella ri
cerca fondamentale. come 
dappertutto nel mondo. fra 
discussioni e lavori collettivi 
sulla soluzione dei singoli 
problemi scientifici. Quello 
che cambia. rispetto al lavo
ro della scienza in Occidente, 
e il legame che ogni scien-
ziato trova fra il proprio la
voro e la sua utilizzazione a 
livello sociale. Mi e sembra-
to chiaro, anche se in alcu-
ni casi Tisolamento della ri
cerca pura tende a astrar-
re il ricercatore dalla vita so
ciale. che in linea di massi-
ma nei centri scientifici so-
vietici (il Kurciatov e solo 
un esempio. ma se ne po-
trebbero fare altri) sia ope-
rante la saldatura fra oggetto 
del lavoro dello scienziato e 
la sua utilita sociale e produt-
tiva. Non esiste cioe la frat-
tura, tipica nel mondo capi-
talistico, fra il lavoro e 'a 
sua destinazione. che e fon-
te. a tutti i livelli, dal fisi
co nucleare all'operaio di fab
brica. di estraniazinne ael 
prodotto del lavoro umano 
dal suo produttore. 

Non e invece escluso che 
lo scienziato sovietico possa 
aver risentito. a mano a ma
no che lo sviluppo scientifi-
co del paese andava crescen
do. di una orgogliosa consa
pevolezza del suo ruolo. in-
dipendentemente da come r.ei 
fatti poi. andassero le cose 
nella produzione e nella so
cieta. Non e quindi casuale 
che il 24. Congresso del ^CUS 
abbia sottolineato la necessi
ty di un rafforzamento del 
ruolo del Partito sulTattivita 
della scienza, nel momento in 
cui alia < rivoluzione tecnico-
scientifica » e affidato il peso 
maggiore. al fine di aumenta-
re il benessere del popolo e 
preparare la transizione al 
comunismo. 

Ma anche il rafforzamento 
del ruolo del Partito. nono
stante non si possa esclude-
re che vi siano in alcuni casi 
tendenze tradizionaliste. im-
plica una modifica e un ag-
giornamento profondi delle 
tecniche e dei modi di par-
tecipazione dei militanti e dei 
dirigenti nelle questioni della 
direzione scientifica dell'eco-
nomia e della societa. Non 
si tratta quindi di esercitare 
— come ci e stato piu volte 
ripetuto — un controllo am-
ministrativo o burocratico 
sulTattivita dei ricercatori e 
tecnici. bensi di collabora-
re. con la partecipazione di 
tutti militanti e senza partito 
alia impostazione e alTopera-
tivita degli obiettivi del Piano. 
secondo Ie linee uscite dal 
Congresso. 

Per noi comunisti italiani. 
che viviamo un'esperienza di 
lotta politica contro il capita
te in un contesto economico. 
sociale e anche culturale. mol
to diverso da quello della so
cieta sovietica. che ha alle 
spalle oltre 50 anni di socia-
lizzazione dei mezzi di produ
zione. talune formule politi
che. taluni indirizzi. nell'istru-
zione e nella c educazione > 
delle masse, ci potranno sem-
brare di difficile apprendi-
mento. Ma nellURSS. Tappa-
rente monoliticita delle sovra-
strutture politiche. culturali 
e didattiche. nasconde una 
unita profonda sui temi cs 
senziali. che e frutto di una 
dialettica reale e crescente. 

L'educazione 
dei giovani 

Lo abbiamo visto. a Mosca. 
parlando con i dirigenti e i 
professori delTIstituto di psi
cologia generale e pedagogia 
che dipende alTAccademia del
le 5>cienzo Pedagogiche del-
IURSS. In un'atmosfera da 
collegio privato degli anni 
Venti, immerso in un silenzio-
so giardino, nella silenziosis-
sima zona centrale della cit-
ta. l'istituto, con i suoi 260 
ricercatcri. i suoi 20 labora
tori, rappresenta uno dei pri
mi contatti che la nostra de-
legazione per la politica scien
tifica, ha avuto con il mondo 
delle scienze sociali, e in oar-
ticolare con le questioni del-
Tinsegnamento e delTeduca-
zione. 

E' cosa nota che lo studio 
della psicologia nelTURSS ha 
subito per molti anni un fre-
no, dovuto a motivi d'origine 
politica (oggi in parte caduti) 
e soprattutto alia dominanza 
della scuola pavloviana che 
attirava, in modo eccessivo 
(come ci 6 stato detto chia-
ramente nel corso dei coUo-

qui) Tattenzione degli studio-
si. Oggi, c'6 un rilancio di 
questa disciplina che per le 
sue implicazioni con Tistrusio-
ne e la formazione delle mas
se, assume un ruolo sempre 
piu rilevante. Ma le scienxe 
sociali risi'iitono indubbia
mente del ritardn accumula-
to negli anni. La sperimen-
tazione di nuove tecniche di
dattiche basate sugli studi di 
psicofisiologia. di neurofisio-
logia. sui nuovi studi di psi
cologia sperimentale (per-
cezione. ragionamento. me-
moria) si accompagna talvol-
tn alia scoperta. per certi ver
si tardiva e sull'« early learn
ing ». cioe sull'istruzione dei 
bambini in eta prescolare. 

Gli indicatori sono insuffi-
cienti. ma pli obiettivi consen-
tono di rivederli alia luce 
delle esigenze di costruzione 
di una societa comunista che 
parte da strutture socialiste. 
II rapporto scienzaistruzione, 
e soprattutto «educazione» 
dei giovani, risente non tan-
to quantitativamente. ma piut-
tosto qualitativamente. di con-
cezioni che in alcuni settori, 
come quello del controllo, 
delTestetica e della forma
zione politica e ideologica del
lo studente. rischiano di non 
essere ai passo con quelle che 
sono le linee nuove che emer-
gono dagli obiettivi del Piano 
e dello sviluppo intero della 
nuova societa sovietica. 

Ma non e dappertutto cosi. 
A Leningrado. per esempio. 
come vedremo meglio in un 
successivo articolo. l'istituto 
di ricerche sociologiche che 
dipende dalTAccademia delle 
Scienze delTURSS. sta lavo-
rando in modo nuovo su te
mi analoghi, e con risultati 
di prospettiva estremamente 
stimolanti. 

Carlo M. Santoro 

La stagione 
del libro 

e I'inverno 
Su un totale di 2718 ditte, 

e calcolafo che circa il 12,7 
per cento di esse compie 
operazioni di vendita di II-
bri con pagamento rateale. 
La prevalenza si ha nell'lta-
lia centrale, dove su 644 dit
te, 93 hanno arfottato tale 
sistema di vendita, che in-
cide del 14,4 %. Segue Tita-
lia meridionale e isole, dove 
su un totale di 691 ditte, 94 
vendono a rate, vale a dire 
il 13,6%; infine viene I'ltalia 
settentrionale, in cut su un 
numero complessivo di 1383, 
160, cioe l'11,5%, effettuano 
rateizzazioni. 

Un altro dato significative 
e rappresentato dalla inci-
denza di queste vendife sul 
volume totale degli incass!. 
Si osserva infatti che sono 
piu numerose le ditte le cui 
vendife rateali incidono dal-
I ' l l al 5 0 % sugli incassi 
fofali dell'esercizio, il che 
awiene per 77 ditte al nord, 
48 al sud e isole, 43 al cen
tro. In genere si ha una 
prevalenza di tali vendite nei 
comuni capoluoghi (che con-
tano cioe oltre 20.000 abl-
fanti): in cifre su 963 capo
luoghi, 140 ditte, cioe il 14,5 
per cento vende a rate, men-
tre su 1755 comuni non capo
luoghi, 207, vale a dire l'11,8 
per cento, applica tale siste
ma di pagamento. 

Da un'altra tabella, curat* 
dalla presidenza del Consi-
glio dei mtnisfri, risulta che 
i mesi di maggior vendita 
di libri non scolastici sono 
nelTordine novembre, dicem-
bre e gennaio nelle region! 
setfentrionali, dlcembre, gen
naio e maggio in quelle del-
I'ltalia centrale, novembre, 
dlcembre e gennaio nel me-
ridlone ed isole. Inoltre, an
cora novembre, dlcembre • 
gennaio sono i mesi di mag
gior vendita di libri non sco
lastici, tanto nei comuni ca
poluoghi che in quelli non 
capoluoghi. 

In stretta relatione con 
questi dati, I'elemento che 
maggtormente influisce sulla 
vendita di un libro e I'espe-
sizione in vetrina. Seguone, 
nelTordine, le recensioni e 
la pubblicita radio-telev'siva, 
le riduzioni televisive, i suc
cess! dei premi lefterari, le 
recensioni e la pubblicita 
sulla stampa, le riduzioni 
cinematograflche. 

Questo in generale. Alcune 
variazioni si registrano se
condo le ripartizioni geografl-
che. Risulta infatti che nelle 
region! setfentrionali Tin-
fluenza dei premi lefterari 
e meno awertita di quanto 
awenga nelfltalia centrale, 
dove praticamente equivale 
a quelle delle riduzioni tele
visive e recensioni radio-
telev'sive. Nelle region! del 
meridione e nelle isole eser-
citano molta Influenza le ri
duzioni televisive. I I dato eo-
mune e rappresentato dalla 
netta prevalenza della 
sizione in vetrina. 


