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L'ARTISTA E LA POLITICA 

Impegno e nonimpegno 
« Ogni scelta esclusiva tra queste due posizionj denuncia; una radice 
di aristocraticismo da una parte, di astratto moralismo dall'altra » 

1 Sul tcmi sollcuatl do reccntl 
prcso dl positions dcllo scritto-
re Gollredo Parise pubblichla-
mo qucsto scritto del compagno 
Rcnato Guliuso. Sugli slessl 
argomcnli, dibattull su vari or
gan) di slampa, abbiamo pubbll-
cato il 24 novembre. sotto il 
titolo « II letterato e la poll-
tlca B, un artlcolo del compa
gno Maurlzlo Ferrara. 

Benehe si ripresenti in 
qucsti ultimi tempi con una 
corta violenza spettacolare, 
direi chc la discussione tra 
«impegnati» e « non impe-
gnati > non abbia piii il ca-
rattere di alternativa che 
ebbe in altri momenti. 

Ricordo che durante la Re-
sistenza incontrai un amico 
il quale si rifiuto di accet-
tare una copia dett'Unita 
clandestina, dicendo che sta-
va scrivendo una poesia e, 
sebbene in cuor suo si sen-
tisse patriota, non voleva 
immischiarsi con la politica. 
Leggere un foglietto o por-
tarselo in tasca fino a casa, 
non significava occuparsi di 
politica e non implicava al-
cuna compromissione; ma in 
quel poeta era scattato un 
meccanismo difensivo riguar-
dante la « sacralita dell'ar-
te »: egli, oltre a fare un ge-
sto di vilta, affermava di 
fronte a me, e a se stesso, 
il suo « disimpegno ». 

In certo senso oggi non 
e'e artista o scrittore che 
sia totalmente e manifesta-
mento impegnato, come Bre-
cht o Grosz — ne che sia 
totalmente disimpegnato ^ro
mp Montale o Morandi). Di
rei che tratto le somme dai 
tanti modi in cui la polemi-
ca si c configurata. e sulla 
base dell'esnerienza cultura-
le di questi ultimi anni. e 
possibile trarre qualche con-
clusione. Intanto e ovvio che 
la cultura e l'arte sono sem-
pre il frutto di un impegno 
con la realta e che la real
ta in movimento e invisib
le da posizioni di conserva-
zione o di restaurazione. Esi-
ste un « realismo oggettivo » 
che implica una area assai 
piu vasta delFarea occupata 
dalPintellettualita di sinistra 
propriamente detta. In que-
sta area piu vasta si collo-
cano anche artisti interessa-
ti prevalentemente ai senti-
menti dell'uomo e ai suoi 
problemi psicologici. 

Quando Parise scrive che 
se lo scrittore e veramente 
grande «la sua opera coin
cide con le aspirazioni col-
lettive che generano i fatti 
(cioe la storia) di domani », 
implicitamente parla di que-
st'area piii vasta. Ma io cre
do che non ci sia bisogno 
di essere « grandi ». basta 
essere «veri » artisti. per
che non e'e vero artista che 
non senta. consciamente o 
meno, le spinte collettivc 
che generano i fatti. 

I/elite 
e finita 

Mi sembra falsamente pre-
concetto porre il problema 
impegno-non impegno in mo-
do alternative Ogni scelta 
esclusiva tra queste due po
sizioni denuncia una radice 
malata di aristocraticismo da 
una parte, di astratto mora
lismo dalPaltra. 

Che i partiti di destra c 
le loro trame di penetrazio-
ne « tra gli intellettuali » 
mirino ad arruolare d'ufncio 
la zona non-politicizzata nel-
Ja propria sfera di control-
lo e fin troppo comprensi-
bile. Un gruppo politico cer-
ca di appropriarsi di cio che 
non ha. La conservazione, il 
fascismo, cercano percio di 
pescare nella zona « non po-
liticizzata* (salvo poi a cam-
biar metodo e passare alia 
pressione ideologica), zona 
a cui appartengono artisti 
e scrittori per i quali il non 
essere polilicizzali non signi-
fica affatto occhieggiare ver
so * destra », ma che anzi, 
il piu delle volte, nelle loro 
sceltc di cittadini (voto, a-
micizic, frequcntazioni, in-
teressi ideologici), aperta-
mente si trovano su posizio
ni progressive. Cito una e-
scmplarc risposta di Sciascia 
in una intervista alPEsprcs-
so: « Io faccio certe scclte 
su] piano personate; faccio 
la scelta di non volerc mol-
ti soldi... di considcrare il 
PCI la sola cosa seria chc 
sia rimasta in Italia... faccio 
anche la scelta di dire la ve-
rita scomoda, e penso, mi 
auguro, di riuscire a fare, 
so nccessario, la scelta di 
andarmene in galcra». 

Maurizio Ferrara dice chc 
le grandi manovrc delta de
stra < tra gli intellettuali > 
hanno dato un esito assai 
scarso, sc non addirittura 
nullo. Bisogna aggiungcre 
che la cultura italiana non 
corre qucsto pericolo. Le 
condizioni «dopo-prima guer-
ra mondiale> non esistono 
piu. Gli intellettuali non so
no piii una elite. Una rivi-
sta come ha Ronda non e 
piii conccpibile oggi. «II 
campo e arato» dice Ferra
ra, la societa dispone di un 
grado assai piii elevato di 
coscienza collettiva. JNon to- * 

no piu concepibili ne elites, 
ne, di conseguenza, « cani 
da guardia ». 

Proprio per qucsto, e per 
tutta la premessa dell'artico-
lo di Ferrara, sono meno 
propenso a credere che un 
allarmismo, come quello e-
merso dagli scritti stillo 
Espresso, o da alcune dure 
puntate di Giorgio Bocca, 
sia nccessario. II pericolo 
non e'e; lo sanno anche i fa
scist e proprio per questo 
si agitano tanto in questo 
campo. Proprio per questo 
reinalbcrano lo spettro del 
« bolscevismo », rispolverano 
i « caporali-rossi », e taccia-
no Ui comunismo tutto cio 
che non e apolitico, o che 
non e con loro (Espresso, La 
Stampa, ecc). 

Essere 
vigilanti 

Quanto alle dichiarazio-
ni delle interviste e'e inol-
tre da denunciare il malco-
stume abituale a molti inter-
vistatori, di mettere le vir-
golette a frasi scritte da lo
ro come fossero parole te-
stuali dell'intervistato. Per 
esempio mi hanno fatto di
re che Parise e austriaco. 
Io avevo detto invece che 
Parise essendo nato in una 
marca ex-austriaca, pud sen-
tire la bandiera tricolore con 
qualche palpito ancestral-
mente irredentista. Ma non 
trovo niente di fascista nel 
dire « mi piace il tricolore ». 
D'altronde anche a me pia
ce il tricolore (che non e 
la bandiera dei fascisti, ne 
dei Savoia), e nel simbolo 
del mio partito e'e il trico
lore accanto alia bandiera 
rossa. Ed e giusto che la 
bandiera rossa vi occupi uno 
spazio maggiore, perche es-
sa e il simbolo del proleta
r i a t internazionale, della a-
vanzata del mondo, mentre 
il tricolore che le sta accan
to indica il carattere di lot-
ta nazionale italiana con cui 
la universality socialista si 
configura nel nostro paese. 
E' il modo come sono dette 
le cose che conta, gli accen-
ti, gli umori: un artista, uno 
scrittore, se provocato, puo 
rispondere con rabbia, o an
che infelicemente. E non si 
puo scrivere continuamente 
ai giornali per correggere 
questa o quella frase, paro-
la, ricostruire a se stessi il 
discorso fatto, rimetterlo a 
punto in una rettifica. 

E' anche vero che si deve 
evitare di offrire il fianco 
ad attacchi, disinteressati o 
interessati che siano. Tan-
to piu in un tempo come 
questo in cui tutti parlano 
per sentito dire, ripetono 
quel che ascoltano con mez
zo orecchio, o che sbirciano 
nelle notizie mondane. Per 
sentito dire o per mala fede 
o per ignoranza, si puo af-
fermare, per esempio, che 
la formula < opera o corn-
portamento » escogitata da 
Arcangeli-Barilli Der la scor-
sa Biennale di Venezia, sia 
Pcquivalente del rapporto 
marxista tra prassi (com-
portamento!) e teoria (ope
ra!) e dedurne che i marxi-
sti guardano con occhio pre-
ferenziale i « comportamen-
tisti » dato che sarebbero i 
sostenitori di una filosofia 
della prassi! Come tutti san
no infatti la mostra « Docu-
menta >, la Biennale di Ve
nezia o di San Paolo, il Sa
lon de la jeune peinturc, 
non si tengono a Cassel, o 
a Parigi. ma a Mosca, a 
Kiev, a Budapest, a Sofia... 

E' vero, questo e un vi-
zio di oggi (italiano in par
ticolare) c la parte che a 
questa miscra situazionc Pa
rise dedica nel suo scritto 
« Arte e Politica » e da sot-
toscrivere. Ma proprio per 
qucsto non possiamo disin-
teressarci delPeco che pos-
sono avere le nostre parole, 
rispondere in astratto, se-
condo i nostri umori del 
momento. II che non signi-
fica non essere sinceri, ma 
essere vigilanti. 

Coerenza 
con le idee 

Per prima regola non si 
dovrebbe rispondere alle 
domande del ncmico, coper-
to o scoperto che sia. Pari
se ha per esempio voluto 
calcare la mano sul proprio 
gusto del bencssere. Vivcrc 
bene, se si puo, non e neces-
sariamentc segno di «pen-
sare a destra». E d'altra 
parte • pensare a sinistra » 
o essere di sinistra, impe
gnati, ecc. non vuol dire af
fatto costringersi ad auto-
punizioni di tipo francesca-
no. Un intellettuale, un ar
tista di sinistra puo anche 
avere amicizie con persone 
chc . non la pensano come 
lui e vivere secondo le sue 
possibilita senza percio es
sere un opportunista o un 
traditore. Deve perd vivere 
del sroprio Uvoro, tencre I 

ferme le proprie idee, es
sere pronto al carcere, al-
l'csilio, alia cospirazione, 
alia lotta partigiana, alia 
barricata, ecc. ecc. Chi ha 
fatto anni di miseria nella 
sua gioventii compirebbe la 
piii cretina e ipocrita delle 
autocastrazioni se si costrin-
gesse ad assurde penitenze. 
(Al contrario conosciamo 
altri che, nati e cresciuti 
nel benessere, non hanno 
conosciuto ne fame, ne sten-
ti, che, per loro natura o 
per una forma inconscia di 
autopunizione pauperizzano 
la loro vita). Ciascuno a suo 
modo, secondo il suo stile 
di vita, senza che e'entri 
destra o sinistra. Senza che 
ci sia alcunche di antiso-
ciale. 

Ho detto che non bisogna 
dar troppo peso alle intervi
ste, ma non si puo non ba-
dare a quel che lo stesso Pa
rise ha firmato nel suo scrit
to « Arte e Politica ». 

II < Sillabario» e un bel 
libro. Non e ne a destra ne a 
sinistra. Non vi si puo scor-
gere alcun segno di conver-
sione a destra. Ma non cre
do sia giusto limitarsi a ri
spondere che non si puo 
parlare di spostamento a 
destra dato che non e'era 
stato prima spostamento a 
sinistra. 

Non e esatto dire che la 
< sinistra > abbia sorriso di 
soddisfazione per « Cara Ci-
na >. Chi ha letto il libro sa 
bene che non e'era occhieg
giare a sinistra o al maoi-
smo in quel libro. Perche 
Parise (amico mio, di Mo
ravia, di Spinella, non di 
Evola o di Plebe) mette tut
ti sullo stesso piano? Dav-
vero non si accorge che li-
vellando cosi cose e perso
ne offre il fianco a farsi au-
tomaticamente politicizzare 
da destra? 

Uno strumento 
di progresso 
Inoltre: e'e differenza, e 

Parise lo sa, tra essere con-
tro la politica (che e posi-
zione < qualunquistica > non 
« poetica ») e sentirsi, come 
artista, fuori dalla politica. 

Essere contro la politica 
indica una disponibilita 
obiettiva ad essere oggetto 
di fruizione da parte di chi 
ha convenienza a sfruttare 
l'intellettualita come «eli
te ». Sbaglia inoltre Parise 
quando identifica la politi-
cizzazione con una tessera, 
con l'intrigo, l'interesse, i 
favori. E* sbagliato credere 
che la politica, cioe la scien-
za dell'uomo sociale, della 
polis, la scienza attraverso 
la quale quell'individuo di 
cui Parise, e ogni artista 
con lui, si occupa, cerca di 
crescere, di diventare piu 
interamente uomo, sia stru
mento volgare per il rag-
giungimento di vantaggi 
pratici e immediati; quando 
essa e invece, nella sua es-
senza, strumento di eleva-
zione e di progresso del
l'uomo. 

Ed e sbagliato credere 
che ci siano da una parte 
le masse manovrate da pic-
coli gruppi di trafficanti di 
favori, e dall'altra la elite 
dei poeti, la < poesia >, la 
« parte alta dell'uomo ». Cio 
dicendo Parise riduce di 
molto il significato della 
poesia, la cui funzione non 
e quella di alienare 1'uomo 
a se stesso, o di lenirne i 
dolori, come l'alcool o la 
droga. E sarei anche pru-
dente nel parlare di parte 
alta dell'uomo, perche l'uo-
mo e uno con i suoi sogni le 
sue pene, lc sue nccessita. 

Vorrei dire che «impegno 
e non-impegno > e oggi un 
problema di tipo nuovo. 
L'uomo si e liberato di mol
ti miti. Bocca puo non sen-
tirsela di assolvere Verga 
dalle sue simpatie crispine 
e neanche io lo avrei assol-
to se fossi stato suo con-
temporaneo. Ma oggi resta-
no i < Malavoglia >. (Gia En-
gels aveva assolto Balzac 
dall'accusa di essere legitti-
mista). 2 . 

La Ietteratura di Parise 
non e rivoluzionaria. Caso 
mai, dal punto di vista del 
realismo oggettivo, il « Sil
labario »- e un libro piu 
strettamente legato a cose e 
persone della sua esperien-
za. Neppure si pud dire che 
l'uomo Parise sia 1'opposto 
del Parise scrittore. Si puo 
dire che la sua Ietteratura 
non e rivoluzionaria, non si 
puo dire che egli sia uomo 
di destra. Le sue idee pos-
sono e'debbono essere di-
scusse, e anche noi lo fac-
ciamo, senza pcro mottergli 
aH'occhiello il distintivo del 
MSI. 

Come un artista tenda a 
fare « meglio che puo », che 
il suo fine consists nel- I 
l'esprimere bene cid che ha I 

capito e sentito, non e cosa 
da discutere. E' quello che 
tutti cerchiamo di fare. Ed e 
percio vero che un artista va 
giudicato per quel one fa e 
dice nella sua opera. Percio 
mentre difendo Parise da 
chi vuole arruolarlo nella 
« destra nazionale » (e pren-
do atto del fatto ohe Parise 
respinge questa accusa), 
nello stesso tempo debbo ri-
levare che la sua autodifesa 
lo porta a dichiarazioni che 
collocano la poesia in una 
zona astratta che contrasta 
con la sua opera di scritto
re. Perche Parise non dice 
quel che ragionevolmente 
dice Bo e cioe che scrivendo 
ogli segue la sua ispirazio-
ne e che se la sua ispirazio-
ne lo porta a vedere ieri 
con commozione la Cina 
egli ne scrive, cosi come 
puo scrivere di una matti-
na di caccia o di una storia 
d'amore? 

A me pare una civetteria, 
utile solo ad agevolare di-
scorsi malevoli, l'afferma-
zione semiseria di Flaiano a 
« Maccari: «noi siamo i re 
del disimpegno». Io, per 
esempio, sono un uomo 'im
pegnato* e sono, percid, 
anche un artista < impegna
to », ma non mi sono mai 
sognato di mettere su ogni 
mio dipinto Petichetta del-
Pimpegno. Perche Pimpe-
gno, come ogni cosa vera, 
ogni sentimento, ogni pas-
sione radicata dentro di noi 
e nella linfa di quel che si 
fa, scorre naturalmente nel
le parole e nelle cose. Nel 
1970, ad esempio, ho dipin
to girasoli, nudi e figure, 
nel '68 avevo dipinto un 
quadro sul < maggio » degli 
studenti, nel '67 una grande 
composizione di figure, nel 
'71 un grande quadro sul 
Vietnam, nel '72 i «Fune-
rali di Togliatti ». Non cre
do con questo di essere sta
to un anno «impegnato » e 
un altro « disimpegnato». 

Si e come si e, voglio di
re, e si segue il proprio pet
to. Non ho mai pensato di 
avere firmato un con tratto-
secondo il quale debbo far 
sempre quadri «impegnati*. 
Ma • proprio per questo mi 
sento piu libero nei con
front di chi dice di avere 
firmato un contratto col 
« disimpegno ». 

Di recente e accaduto il 
caso Pollini. AlPinizio di un 
concerto il nostro grande 
pianista aveva sentito di 
dover esprimere un voto di 
esecrazione per i selvaggi 
bombardamenti sul Vietnam 
del Nord; gli e stato impe-
dito da un gruppo di fana-
tici del disimpegno, i quali 
cosi facendo confermavano 
che la borghesia considera 
gli artisti come schiavi che 
scrivono, dipingono, recita-
no, per coloro che li pa-
gano. Dunque pretendono 
da loro il «disimpegno» 
perche essi pagano proprio 
il loro < disimpegno > e non 
vogliono essere defraudati 
del loro denaro. 

Vogliono che Partista ri-
torni ad essere < cane da 
guardia » obiettivo, che Par
tista sia Velite che la clas-
se dominante esprime per 
il propria piacere. Ma, pace 
all'anima loro, non e piu 
cosi, non e piu cosi per nes-
su artista vero; e, dunque, 
neppure per Parise. 

Renato Guttuso 

COLOMBIA — Mercato a Barraquilla 

I cristiani nelle lotte di liberazione delFAmerica Latina 

L'altra teologia 
A colloquio con il filosofo salesiano Giulio Girardi, reduce da un viaggio nel continente - II falii-
mento delle teorie dello sviluppo capitalistico - II rifiuto delle compromissioni con le oligarchic 
dominanti in un nuovo rapporto tra fede e politica - Un giudizio sulle esperienze cubana e cilena 

L'America Latina. i suoi 
problemi. le sue prospettive: 
ne abbiamo parlato con pa
dre Giulio Girardi che abbia
mo incontrato all'universita 
di Roma dove si trovava, nei 
giorni scorsi. per un conve-
gno di filosofia. 

Giulio Girardi. che attual-
mente insegna antropologia 
filosofica all'uniyersita catto-

, lica di Parigi e teologia pa
storale alllstituto superiore* 
di pastorale Lumen vitae di 
Bruxelles (il corso riguarda 
«la critica marxista della re-
ligione ») , ̂  noto per i suoi 
saggi fra cui ricordiamo Afar-
xismo e Cristianesimo; Cre-

denti e non credenli per un 
mondo nuovo; Cristianesimo, 
liberazione umana, lotta di 
classe (editi da Cittadella in 
Italia). II filosofo salesiano e 
reduce da un viaggio di oltre 
due mesi in Cile, nel Peru, 
in Colombia, in Messico, a 
Cuba. 

«Non e'e dubbio — ci ha 
detto — che chi dall'Europa 
va in' America Latina e sii-

.bitolcolpito dalle diversita 
delle situazioni. dalle propor-
zioni nuove e piu acute che 
prendono i problemi. Tutta-
via — forse perche ero pre-
parato a queste diversita — 
sono stato piu colpito dalle 

MOSCA 

_ I cento anni del 
Museo Politecnico 

MOSCA, 29. 
II museo Politecnico di Mosca ha cento anni. Fondato su 

iniziativa degli scienziati russi membri dell'Associazione degli 
amatori delle scienze naturali. 6 divenuto, negli anni del 
potere sovietico, il centre di una attivita culturale e divul-
gativa di estrema importanza. Fino ad oggi le sue ottanta 
sale, dove sono esposti oltre ventimila oggetti, sono state 
visitate da oltre 50 milioni di persone. 

II Politecnico e al centro di una attivita multiforme ed 
e il punto di incontro degli scienziati e degli appassionati 
delle scienze piu diverse. Ma il museo e noto anche per 
essere stato un centro di attivita politica. Negli anni che 
seguirono alia vittoria della Rivoluzione, nelle sue sale (il 
oalazzo, opera dell'architetto Monigheti, si trova al centro 
della citta, poco distante dalla Piazza Rossa) si svolsero nu-
merose riunioni del Comitate di partito di Mosca. 

Ritomato alia sua funzione originate, il museo e stato 
frequentato da milioni di persone che hanno seguito i corsi 
tenuti dai piu noti scienziati. Negli anni della seconda guerra 
mondiale. 1'edificio ha poi ospitato una serie di mostre dedi
cate ai sistemi di difesa del paese, ed e stato utilizzato per 
!a organizzazione di corsi speciali dl autisti e radiotelegra-
flsti militari. 

c. b. 

linee comuni di tante situa
zioni. Mi e parso, cioe, che i 
grandi problemi che si Ann
uo ponendo, oggi, nell'Ameri-
ca Latina e, in particolare, 
che si stanno ponendo i mi-
litanti alia ricerca di una al
ternativa, siano, nella sostan-
za. anche i nostri. In realta. 
la vera linea di demarcazio-
ne non e quella' geografica. 
ma quella di classe. II • fat
to di analizzare le .situazioni 
da un punto di vista di clas
se e il fatto fondamentale, an
che se in questo ambito pos-
sono, poi, essere specificate 
le divergenze ». 

Qual e il nucleo centrale 
di questa problematica co-
mune? « Nella misura in cui 
e possibile riportare ad un 
nucleo comune una proble
matica cosi complessa, mi pa
re che il dilemma di fondo 
che si pone oggi dinanzi al-
l'America Latina sia il se-
guente: sviluppo capitalistico 
o rivoluzione ». Ma. in questo 
contesto, quale significato at-
tribuire ai concetti di svilup
po, rivoluzione, liberazione? 

< Mi pare che il fatto fon
damentale della realta latino-
americana sia la sua subordi-
nazione all'economia nord-
americana. Questa relazione 
di sfruttamento internaziona
le e, oggi, un'esigenza neces-
saria del sistema capitalista. 
II capitalismo sud-americano 
si puo. quindi. caratterizzare 
come un capitalismo dipen-
dente. Per questo, nel cuore 
della realta latino-americana 
si colloca la lotta di classe 
nei suoi aspetti nazionali e 
intemazionali che sono pro-
fondamente uniti tra loro ». 

<I1 problema di fondo e 
l'imperialismo nord-america-
no. E questa dipendenza 
strutturale, che e fondamen-

Grave denuncia delle organizzazioni sindacali degli scrittori 

fi ILLEGALE IL COMITATO 
DI VIGILANZA SULLA RAI 

A due anni dalla scadenza non e stato rinnovato il mandato dei suoi 
componenti — La strumentalizzazione operata dal ministero delle Poste 

II Sindacato nazionale scrit
tori e la Associazione sinda-
ca!e scrittori di teatro de-
nunciano lo squallido ten-
tativo del governo di cercare 
copertura alia - sua gestione 
antidemocratica della Ral-Tv 
tentando una rivalutazione di 
organi come il Comitate dt vi-
gilanza ministeriale ere venti 
anni di autoritarismo hanno 
ridotto ad una fittizia fun
zione di rappresentanza. Ol-
tretutto al di fuori della leg-
ge, non essendo esso stato 
rinnovato alia sua scadenza 
(nel 1971). In particolare dal
le recenti dichiarazioni deH'uf. 
ficio stampa TV sul ridimen-
sionamento della musica leg-
gera nelle trasmlssioni televi-
sive «per ottemperare al pa-
rere del Comitato di vigilan-
za » traspare 11 progetto di co-
stituirsi un alibi per ben al-
tre operazioni all'ombra di 
un comitato fantoccio che so-
prawive in condizioni di im-
potenza, voluta e persegulta 
dall'esecutlvo. 
' I due sindacati denuncia-
no questa scoperta manovra 
rivendlcando la rlorganjzzaiio-

ne di un Comitato di vigl-
lanza effettlvamente rappre-
sentativo e capace di una a-
zione autonoma nei raffronti 
dell'alta burocrazia radio tele 
visiva. In particolare il mini
stero delle P.PTT. — cui cor 
re 1'obbligo di ottemperare al
ia legge rinnovando il Com! 
tat© di vigilanza sulla base 
delle Indicazioni degli enti 
rappresentativi delle catego-
rie interessate — deve cessa-
re nel proposito di ignorare 
le organizzazioni vitali che 
p o t r e b b e r o positivamen-
te contribuire alia imposta 
zione dei programmi televi-
sivi: solo a queste condizio
ni le opinion! del «comita
to di vigilanza» potrarmo as 
sumere un qualche valore. 

La denuncia del Sindacato 
scrittori e queUa dell'Associa
zione scrittori di teatro meri-
tano, pur nella loro chiarezza, 
un commento. 11 Comitato di 
vigilanza ministeriale di cui si 
parla e un organismo che do
vrebbe fornire un parere al 
Ministero delle Poste sui pro
grammi di cui la Ral propo

ne la realizzazione, nonchb 
sulle linee generali della pro-
grammazione. Nei fatti esso 
non ha mai avuto una con-
creta possibilita di giudicar* 
ne la sostanza dei singoli pro
grammi nt il complesso del
ta programmazione: e nessu-
no ha mat avuto voglia dl far 
lo concretamente funzionare. 

Non a caso questo orga 
nismo che dovrebbe esprime
re il parere dell'inteUettuali-
ta italiana non ha mai prati-
camente influito nella vita del 
la RAL 

II Ministro (fanfaniano) 
delle Poste, tuttavia, to ha 
rispolverato di recente tn piii 
di una occasione: oltre quel
la citata nel comunicato de 
gli scrittori, ad esempio, ri
cordiamo che appena poch* 
settimane fa il Comitato ha 
«sugaerito» di anticipare lo 
tnizio dei programmi serali 
televisivi. assecondando mtra-
colosamente il vecchio obiet 
tivo dei fanfanlani della RAI 
dl modificare tutta la strut-
turn della • programmazione, 
cominciando appunto dall'an-

ticipo degli orari (si tratta di 
una proposta che tende a. 
precoslituire in modo buro-
cratico i temi ed i tempi del
la ri forma). 

Questo improvviso recupero 
di una istituzione sepolta da 
eenti anni diinefficienza, n 
tulla oggi oltre che sospetto 
anche Ulegale. Tanto per resta-
re al problema sollevato da
gli scrittori, basti dire che I 
due autori da questi propo-
sti due anni fa come propri 
rappresentanti non sono mai 
stati convocati: vuol dire che 
sono rimasti in carica e ven-
gono convocati i due espo-
nenti che gli scrittori hanno 
ufficialmente sostitutto? (la 
Bellonci e Bigiaretti, se non 
andiamo errati). Positiva o ne-
oativa che sia la risposta. 
il malcostume rivelato da 
questo episodio (e la sua 
gravita nel panorama genera
te della battaglia per la RAI) 
resta evidentemente gravlsst-
mo c rende necessario un 
chiarimento pubblico. 

d. n. 

talmente di tipo economico, 
ma che poi si ripercuote a li-
vello politico, culturale, a li-
vello religioso, plasma anche 
un tipo di uomo dipenden-
te, rassegnato e disposto ad ac-
cettare una condizione di di
pendenza anche se non Pacco-
glie come tale. Di qui il sot-
tosviluppo crescente del con
tinente. 

Analisi 
della societa 
« L'ideologia imperialista e 

capitalista dello sviluppo, che 
considerava 1'America Latina 
un mondo in ritardo a cui 
bastava una rapida industria-
lizzazione per superare gli 
squilibri e completamente fal-
lita. I popoli " in via di svi
luppo " sono in realta in via 
di sottosviluppo; i divari tra 
paesi ricchi e paesi poveri si 
sono infatti accentuati e que
sto non per determinati er-
rori di previsione. ma per la 
logica stessa che presiede al 
dominio capitalistico. Di qui. 
anche. il fallimento di tutti 
i programmi di aiuti inter-
nazionali, di tutte le confe-
renze intemazionali sul pro
blema del Terzo Mondo ». 

Per uscire da questa situa-
zione, dopo che e stata mes-
sa in crisi c l'ideologia dello 
sviluppo >, secondo Girardi 
non e'e altra soluzione che 
<E una trasformazione rivolu
zionaria della societa, ossia 
un'alternativa socialista >. Si 
tratta, naturalmente, di una 
trasformazione che dovra 
svolgersi per vie molto diver
se da un paese all'altro, ma 
che converge in questa dire-
zione fondamentale che e il ri
fiuto del sistema capitalista 
e la convinzione di una alter
nativa in senso socialista • 
Delia necessita di questa alter
nativa vanno prendendo co-
scienza intellettuali. economi-
sti, leaders politici e sindaca
li. teologi, uomini responsabi-
li delle chiese. Un livello di 
coscienza di questa proble
matica e altissimo in Cile ed 
e presente in forme piu pove-
re in Colombia, per citare due 
casi limite ». 

Invitato a chiarire come i 
cristiani si inseriscono in que
ste situazioni, Girardi osser-
va che < il cristianesimo nel
la sua forma dominante ri-
mane ancora un cristianesi
mo che. sotto forme diver
se. appoggia Pordine capitali
sta, ma il fatto nuovo e la 
presenza di forze cristiane 
che si orientano nel senso 
del socialismo >. Questo spo
stamento crescente dei cri
stiani su posizioni anticapita-
listiche — rileva don Girardi 
— puo diventare un fatto de-
cisivo. In questa direzione, 
il convegno di Santiago del 
Cile delPaprile scorso sul-
1'impegno socialista dei cri
stiani ha dato un impulso 
notevole. «Ho potuto consta-
tare, nel corso del mio viag
gio. l'influsso esercitato dal 
convegno sulla maturazione di 
questa nuova coscienza cri-
stiana. In questo incontro 
tra fede e politica sta na-
scendo un nuovo tipo di cri-
stiano che, rifiutando le com
promissioni di un certo cri
stianesimo con le classi do
minanti. si fa portatore di 
un cristianesimo creativo, ri-
voluzlonario ». 

«Cosi la teologia della li
berazione, proprio perche cer
ca di rispondere ai problemi 
che si pongono i militanti. 
nasce da un impegno, da una 
fede vissuta in una certa 
prassi rivoluzionaria. Libera
zione e un progetto comples-
sivo di trasformazione della 
societa e dell'uomo, visti co
me indissociabili. Esso ac-
quista poi un contenuto pre-
ciso attraverso un'analisi del
la societa che e di ispirazio-
ne marxista e attraverso, 
quindi, una scelta di alter
nativa che e dichiaratamente 
socialista. Ecco perche que
sta teologia della liberazione 
e oggi fortemente contestata 
da tutti gli ambienti conser-
vatori». 

Osserviamo che e'e chi ha 
espresso il timore di una 
condanna di questa teologia 
riferendosi ad . alcune preoc-
cupazioni gia manitestate da 
alcuni ambienti vaticani e 
dalla stessa Congregazione 
per la dottrina e la fede (ex 
Sant'Uffizio). Padre Girardi 
rileva che < queste preoccu-
pazioni sono recepite con 
molta inquietudine dai mili
tanti cristiani dell'America La
tina i quali sentono che que
sta teologia e la loro e che 
cio che si rischia di condan-
nare in questa teologia e cio 
che essi stanno vivendo at
traverso la loro fede soffer-
ta nell'impegno rivoluziona-
rio >. Ed aggiunge: « Ci tro 
veremmo di fronte al rischio 
di un "affare Galilei". Si ri-
schierebbe di mettere una 
volta di piu la Chiesa in op 
posizione ad un mondo che 
nasce. Uno degli errori piu 
gravi che potrebbe commet-
tere, oggi, la Chiesa ufficiale 
sarebbe quello di condan-
narlo ». 

L'appoggio 
delle masse 

Commentando alcune delle 
esperienze compiute nel cor
so del suo viaggio. padre Gi
rardi osserva che c nell'espe-
rienza cilena e possibile vive
re i problemi della transizio-
ne al socialismo in una for
ma estremamente concreta ». 
Tra i fattori che giuocheran-
no un ruolo determinante 
per il successo della < via ci
lena » padre Girardi bottoli-
nea quello della c mobilitazio-
ne delle masse ». « Perche una 
transizione al socialismo sia 
autentica e riesca a far fron
te alia reazione d^lla borghe
sia e dell'imperialismo nord-
americano e necessario che 
sia appoggiata dalle masse, da 
una larga coscienza di base*. 

Quanto a Cuba, essa mi e 
apparsa — prosegue padre Gi
rardi — < come una terra di 
speranza, come un luogo in 
cui alcune cose fondamenta-
li, la cui soluzione sembra-
va velleitaria, si e rivelata in
vece possibile. Cuba c il pae
se dove il problema della fa
me e stato risolto. dove tut
ti hanno Passistenza medica 
gratuita, Pistruzione gratuita, 
dove e stata abolita la disoc-
cupazione. Tutto questo mi 
ha colpito profondamente do
po essere arrivato a Cuba 
con Pangoscia provata visi* 
tando altri paesi latino-ame-
ricani ed aver visto che o+ 
sa e la fame, la miseria*. 

. Alceste Santlnt 
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