
• L1 rapidi1a piu11mio inusitata 
con cui le istiruzioni fondamentali 
della Repubblica hanno affrontato 
nella prima metà del '78 problemi 
decisivi e di grande impegno (crisi 
di governo e ingresso del PCI nella 
maggioranza, aborto, caso Moro, 
due referendum, altri due referen
dum evitati con leggi piuttosto si
gnificative, elezione del presidente 
della Repubblica, equo canone e 
piano decennale per l'edilizia, rela
tiva stabilità della lira sui mercati 
valutari, sensibile abbassamento del 
tasso di inflazione) hanno dato la 
sensazione che il '78 politico si sia 
quasi esaurito, perdendosi la sua 
coda nella calura di una fantasia 
ferragostana. 

Alla ripresa - s1 dice - saremo 
già di fronte al '79 con le sue sca
denze impegnative, prima fra tutte 
quella delle elezioni europee con le 
articolazioni di politica estera, eco
nomica, monetaria che esse compor· 
tano. Per la primo1vera del '79 sono 
già fissati i congressi dei due prin
cipali partiti le cui fasi di prepara
tione sono di fatto già cominciate. 
E' dunque propri() ~o che il '78 
politico è già terminato? 

A me la risposta non appare così 
ovvia come altri ha lasciato sup
porre. 

Proprio tra settembre e la fine 
del '78 dovrebbero venire al pettine 
alcune questioni decisive di politica 
economica (rinnovo dei contratti, 
nuovo bilancio dello Stato, piano 
triennale); e ancora: approvazione 
definitiva dei nuovi patti agrari e 
della riforma sani tari a, conclusione 
delle due riforme scolastiche. Se CO· 

sì sarà il '78 comincerà a dare an
che a livello della opinione pubbli
ca (finora piuttosto restia a pren
dere atto delle novità introdotte 
nella vita del paese) il senso di un;\ 

Fantasie 
di 

Ferragosto 
di Luigi Anderlini 

wolta politica certo meno incisiva 
di quanto molti lettori di l'Astrola
b10 desiderano, ma tuttavia ab
bastanza rilevante da mettere in 
moto i meccanismi di rigetto della 
destra, rassegnata a subire le violen
ze verbali dei riformatori ma pronta 
a prendere le armi ogni volta che le 
decisioni politiche tendono a tra
dursi in fatti concreti. 

Impossibile - è evidente - fare 
previsioni su quello che sarà il 
punto di più evidente incidenza del
le tensioni che si creeranno. Può 
darsi che ne derivino dibattiti piut· 
costo impegnati all'interno della DC 
e del PCI; può darsi che ne scatu
riscano bruschi scarti nella azione 
del governo e magari aggiustamenti 
incisivi della compagine guidata da 
Andreotti. S1 sa che uno dei mezzi 
di cui la destra si serve per blo::
care una serie di riforme è la crisi 
di governo con conseguente paralisi 
del Parlamento. 

Malumori e tensioni nelle due di
rezioni che abbiamo indicaco, sono 
del resto già in atto. Il congresso 
dc con la posizione assunta da Fan· 
fani, col discorso di Forlani, l'oppo
sizione dichiarata della d~tra oltre 
alla variegata composizione della 
maggioranza, non può essere con
siderato un avvenimento già scon
tato in partenza. L'interrogativo che 
si pone non è tanto quello di con
solidare una linea ormai largamen
te accettata ma di misurarne la por
tata reale nel duro confronto con la 
realtà del paese e di vederne gli 
sviluppi in concomitanza con le ri
chieste di più incisiva partecipazione 
alla gestione del potere che presu
mibilmente verranno dal PCI entro 
il quale la politica dell'unità nazio
nale, collocata nelta prosp::ttiva del 
compromesso storico, va registrando 
rens1om che la sospingono verso 
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obiettivi di maggiore presa sul con· 
testo dei problemi decisivi del pae
se e di maggiore partecipazione alle 
responsabilità dell'esecutivo. 

* * .. 
Chi dovrebbe guardare più sere

namente al prossimo futuro è pro· 
prio il PSI Per i socialisti le eJe. 
zioni europee si presentano in un 
contesto che difficilmente potrebbe 
(per loro) essere più lusinghiero. 
Sono direttamente collegati con le 
grandi socialdemocrazie europe~ al 
potere e con consistenti forze di 
opposizione nell'Europa mediterra
nea che attende di entrare nella 
CEE. Hanno - da questo punto di 
vista - consistenti vantaggi sui de
mocristiani, sospinti ad appiattirsi 
nel ruolo di partito moderato 
m forza del collegamento con 
gli altn partiti di ispirazione cri
stiana operanti in Europa. Non po-

, chi vantaggi hanno anche sui co
munisti che non riescono, per I! 
questioni europee, ad attivare il col· 
legamento col PCF e che difficil
mente potranno andare al di là del
la qualificazione che li fa punto di 
raccordo delle spinte al rinnovamen
to presenti nella zona mediterranea 
della comunità . 

Ma i socialìsu, malgrado tutto 
ques.to, non abbandonano le loro in
quietudini. Come chi è ossessiona
to dal timore di perdere la propria 
identità (Craxi ha detto recente
ment che un mancato « rinnova
mento » del PSI ne avrebbe messo 
« tn discussione la sopravvivenza ») 

il PSI ha bisogno ogni giorno di 
differenziazioni, di gridare in qual
che modo la sua presenza. E non ci 
sarebbe niente da obiettare se que
sto avvenisse sul terreno dei fatti. 
delle proposte concrete di fronte ai 
problemi del paese. Troppo spesso 
invece rutto questo avviene sul rer--
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fantasie di ferragosto 

Vragone, Spu110, S1g110<1h, Fon111ca, Strehler, Sp1111 

reno delJe vociferazioni, delle pole
miche pseudo-id::ologiche. Oppure 
- il che è assai peggio - si pro
ducono improvvisi scani di linea in 
situazioni periferiche di notevole pe
so che potrebbero avvelenare pro-

. gressivamente l'insiem:! dei rappor
ti tra PSI e PCI. L'atmosfera che 
si va creando a sinistra non per
mette molto ottimismo sugli svilup
pi della stessa situazione politica ge
nerale: una sinistra divisa non inde
bolisce solo se stessa ma le basi 
stesse della democrazia. 

Non è il caso di scendere in det
tagli. Vale tuttavia la pena - pro
prio come spunto per una rifles
sione di mezzo agosto - di ripren
dere alcune affermazioni del com
pagno Signorile che se può - co
me è capitato a tutti - essere stato 
frainteso tempo fa (come lui stesso 
ebbe a dire all'autore di questa no
ta) da un redattore di Repubblica, 
.-!ifficilmente potrà addurre una ana
loga giustificazione per le afferma· 
zioni contenute nel numero del 29 
luglio dello stesso quotidiano in 
una intervista data allo stesso gior
nalista che aveva precedenc.:mente 
« distorto » il suo pensiero. Signo
rile dunque ripropone, in termini 
appena aJ.?giornati rispetto al lin
gu<tg~io politico corrente, i temi del
la « libertà come valore concreto », 
della « complern solidariet3 con le 

forze della sinistra europea che in 
alcuni paesi sono forze di gover
no », della « contraddizione obiet
ti\•a » tra gli interessi dell'URSS e 
quelli della « distensione » Secon· 
do lui è su questi temi che il PCI 
deve misurarsi, il che è un modo di 
ripetere, con qualche irrilevante va
riante filologica, i vecchi schemi del
la politica anticomunista quale l'ab
biamo avuta in Italia - non da par
te socialista - dal '-t8 in poi 

Ma c'è di più: secondo Signorile 
l'ostinato leninismo del PCI gli per
metterebbe di essere presence in un 
governo in cui - come contrappe
so - siano presenti altre forze mo
derate, ma gli precluderebbe ogni 
possibilità di gestire direttamente il 
potere. 

In tutto questo qud che appare 
abbastanza evidente è che le parole 
« libertà », « sinistra europea », 

«distensione », «leninismo•, hanno 
per il compagno Signorile un si
gnificato e un peso assai diverso da 
quello corrente n!lla sinistra euro
pea autentica. 

Le riflessioni che vorremmo pro· 
porre per ferragosto ai nostri let· 
tori sono tre. 

l) se valga la· pena di prendere 
sul serio d'ora in poi le dichiara
zioni dd compagno Signorile 

2) come esse si concilino con la 
perentoria affermazione di Lom
bardi secondo il quale il programma 
comune col PCI non si è fatto per
ché il PCI non l'ha voluto 

3) se siano del tutto illegittime 
le ipotesi di coloro che, non riu
scendo a decifrare la portata reale 
di certe affermazioni o scomuniche, 
sono portati a pensare che altri (da 
quelli dichiarati) siano gli obiettivi 
che alcuni dirigenti del PSI si pro-
pongono. 

L. A. 

P .S. - Questo articolo è l>tato 
scritto prima della intervista di Ber
iinguer a « La Repubblica». Le di
chiarazioni del segretario del PCI 
sono un momento importane~ del 
dibattito policico in corso nel no
stro paese anche perché recuperano 
tutti i grandi temi che ci collegano 
al processo di rinnovamento in cor
so a livello nazionale e mondiale, 
riscattando il tutto dalle angustie 
in cui si rischia di vederlo ridotto 
m polemiche come quelle cui abbia
mo fatto riferimento nel nostro ar
ticolo 

Un'intervista come questa ridà 
respiro e spazio all'intero confron· 
to politico: « Astrolabio» si pro· 
pone di porcare il proprio contribu
to nei prossimi numeri. 

AVVISO Al LETTORI 
Anche quest'anno, per con
sentire al personale di ef
fettuare le ferie estive, il 
n. 16 di Astrolabio sarà in 
edicola a metà settembre 
invece della normale usci
ta del 28 agosto. 
Ce ne scusiamo con gli ab
bonati ed i lettori e coglia
mo l'occasione di augurar 
loro un buon Ferragosto. 

2 L'Astrolabio qwnd1c1na1e • n 15 · 14 agosto 1978 



• 

le tre « debolezze » 

del nostro sistema economico 

Rapporto 
Whittome: verità 
e sfiducia 
di Ercole Bonacina 

• La lotta all'inflazione, in Italia, 
{'. soggetta a molte incognice e de
ve sempre fare i conci con molti 
agguaci. L'economia ha bisogno di 
essere rilanciata, per il soscegno del
l'occupazione e del Mezzogiorno: 
ma 11 recupero di consistenci cassi 
di sviluppo non può essere raggiun
to con la sola espansione della do
manda senza che siano affroncace e 
neucralizzate le debolezze scruccu
rali del siscema. A quesco fine si 
è perso cempo prezioso. Il cresctn
ce e ormai smisuraco fabbisogno fi. 
nanzumo del settore pubblico e 
quello del settore privato destinaco 
ad alimentare le accivicà produccive. 
esigono un cale volume di liquidità 
che le probabilicà di conseguire un 
ricmo di crescica più elevato ne sa
rebbero fortemente indebolire. Gli 
effetti di un patologico aumenco del 
volume di liquidità sono la possi
bile accelerazione del ricmo d'infla
zione, il peggioramento del saldo 
delle partite correnti di bilancia dei 
pagamenti, la ripresa della fuga di 
capitali: questi ere effetti si pos
sono pre~entare separatamente o fra 
loro diversamente combinaci. Il tas
so di cambio è insomma esposto a 
seri pericoli, per la sola opera di 
factori interni. La non escludibile 
aggiunta di faccori escerni quale una 
improvvisa crescita di prezzo delle 
materie prime potrebbe riaprire un 
proce~so tipo '73, in condizioni ag
gravt>te. Sucbbe necessario adotta
re drastiche misure monetarie di di
fesa : in primo luogo, dovrebbero 
essere introdotte pesanti restrizioni 
del credico. T_.'incornprimibilicà del
la quota richiesta dal seuore pub
blico inciderebbe ancor più grave
mente sulla quota destinaca al set
tore privato. Sebbene l'Italia non 
sia ancora uscita dal ciclo iniziaco 
con l'esplosione di prezzo dei pro
dotti petroliferi, se ne aprirebbe un 
altro, ancora più acuto e difficile. 

Il sistema economico icaliano è 
costituzionalmente afflitto da tre 

«debolezze»: l'impatto inflazioni
scico esercicato dalla crescita ineso· 
rabile del deficic pubblico; il pro
fondo squilibrio fra la quoca del 
prodotto lordo assorbita dai con
sumi e quella descinata agli inve
stimenti; l'aumento dei salari re.ili, 
siscematicamente superior~ all'incre
mento della produttività, che inrnc
ca le possibilicà di accumulazione, 
concende risorse agli investimenti. 
concrasta l'aumento dell'occupazio
ne e riduce la compecitìvità int .:r· 
nazionale. In questo complesso 
quadro, la politica economica ha di
nanzi a sé tre possibili aree di ma
novra. Una è quella del disavanzo 
pubblico, che deve assolutamente 
essere ridono e che non deve es
sere mai finanziato con mezzi infla. 
zioniscici. L'alcra è quella della crea- ' 
zione di maggiori posti di lavoro 
con un'energica policica di rilancio 
degli investimenti che dia priorità 
all'agricoltura, all'edilizia e all'ener
gia; in ogni caso, deve essere rigo
rosamente impedico che i finanzia
menti a imprese pubbliche siano de
stinati ad arrotondare le buste P•I· 
ga o a ripianare perdite; è poi es· 
senziale che l'intervenco pubblico 
privilegi il Mezzogiorno, promuo
vendovi investimenti nell'agricohu· 
ra e nelle infrascrutture. La terza 
area di manovra è il costo del ti. 
voro, sotto il duplice profilo del 
contenimento degli aumenci salaria
li r~ali, e della modifica del sistema 
di scala mobile. « Non si occerrà 
mai l'auspicaca decelerazione dell'in. 
flazione ed il necessario aumento 
degli investimenti finché non si 
croverà il coraggio di cambiare il 
sistema di determinazione del costo 
dcl lavoro,.. A quesco fine sono 
configurabili varie ipotesi, tutce 
soggecce al preventivo consenso so
ciale, ma alternativamente indero
gabili. La posta in gioco è uscire 
dal circolo vizioso dell'inflazione, 
della bassa crescita e delle crisi pe· 
riodiche di bilancia dei p;1g;1menti. 

l'Astrolabio qu1n<11cona1e • n 15 14 agos10 1978 

Ad esso bisogna sostituire la sca· 
b1lirà delle retribuzioni reali. un so
~tanziale Jum::nto degli investimen
ti e quindi dell'occupazione, sulla 
b<he di un consistente abbassamen
to del tasso di inflazione. 

Queste affermazioni, molte delle 
quali rir.apuce e persino ovvie, so
no la sintesi fedele del rapporto ste
Ml d~ Alan Whitcome, esperco del 
Fondo monetario incernazionale, a 
conclusione della lunga analisi da 
lui compiuca di recente, della situa
zione economica italiana. Nella sin
tesi, .ibbiamo volucamence omesso 
di includere le due autentiche perle 
conccnute nel rapporco: quella per 
cui bisognerebbe in soscanza abroga
re o sostanzialmente modificare la 
legge sull'equo canone per consen
tir:! il rilancio dell'edilizia privata, 
e l'Jltra per cui bisognerebbe nuo
vamente rinchiudere i lavoratori ita
liani nelle famigerate gabbie sala
riali. ripristinando le discriminazio
ni recriburive fra lavoratori del nord 
e del sud. A uno scrani~ro sono 
sbagli che si possono perdonare, se 
le :1ltre cose che dice sono sensate. 
Ma sono sensate, le cose che dice 
Whittome? 

A giudicare dalle reazioni di al
cuni sindacahsci aucorevoli - ma t: 
sintomacico il riserbo manifestato 
da ahri - si direbbe di no, o me
glio: l'analisi dell'esponence del 
Fondo mor.erario, e così anche la 
cerapia. sono state accettate meno 
la parre riguardante il costo del la
\'Oro o, per meglio dire, la perenne 
quescione della scala mobile di sa
lori e pensiom. Nonostante questi 
dissensi, è da chiedersi all'infuori 
di qualunque suggestion;! se la tesi 
Whittome stia in piedi perché c.:
nuca assieme da un coerente e ac
cectabile filo conduttore, o presenti 
uwece vistose e inacceccabili sma
gliature. Ebbene. a noi pa!'e che la 
te~i si regga anche nella parte ber
!>agliaca, cioè quella che critica l'ec
cesso di indicizzazioni d!! cui ~ono -
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le tre « debolezze » 

del nostro sistema 
economico 

colpiti il costo del lavoro e, biso
gna ovviamente aggiungere, la spe
sa pubblica, che però incorpora in 
sé tutti gli effetti della vigente in
dicizzazione delle pensioni e, diret
tamente o indirettamente, anche gli 
effetti dell'indicizzazione salariale. 
C'è un"affermazione dell'esperto del 
FMI, non nuova ma sempre perti
nente, che va sottolineata: « qualun
que accidente casuale come lo svi
luppo dei pr~zzi mondiali - è scrit
to nel rapporto - avrà per I 'Ita
lia effetti più duraturi e maggiori 
che altrove »: sarebbe difficile con
testarne la verità. 

Le obiezioni mosse a questo ca
pitolo del rapporto imerpr!tano fe
delmente la profonda convinzion! 
dei lavoratori e dei pensionati: la 
scala mobile non si tocca. 

Ma qual è l'alternativa opposta 
alla proposizione di toccarla? 

Francamente, non ne abbiamo 
letta nessuna: infatti non è un'al
tt"rnativa né li! riqualificazione d!lla 
spesa pubblica, né il massiccio in
tervento per il Mezzogiorno, né la 
selettività dei finanziamenti pubbli
ci per la ripresa produttiva, né l'e
nergica azione contro le evasioni fi
scali, che sono state I:! principali 
tesi sostenute dagli obiettori del rap
porto in contrapposizione ai suoi ri
lievi sulla scala mobile. 

La verità è che la terapia consi
gliata nel rapporto suscita molta e 
giustificata diffidenza: non c'è nes
suna g:.ranzia politica che la sua at
tuazione, una volta concordata la 
dolorosa cura, sia fedelmente rispon
dente agli obiettivi indicati dai la
vcratori occupati e inoccupati e dai 
pens1poati; che essa ~ia fermamen
te e dichiararnmente applicata a fa
vore dcli! classi e degli interessi da 
proteggere e contro le classi e gli 
interessi da combattere o soltanto 
da ridimensionare nel loro peso so
ciale; che non si pretenda alcuna 
tLlega nella realizzazione degli in-

4 

terventi e che invece si solleciti la 
vigilanza e la partecipazione assid-.:a 
di chi è chiamato a sacrificare di più. 
Una qualunque correzione del mec
canismo di scala mobile per i salari 
e le pensioni priverebbe d'un sol 
colpo proprio le classi più deboli 
dell'unico strumento di difesa che 
hanno, contro il carovita e per ot
tenere le riforme: ma dove sta la 
certezza che i governanti e gli am
mini'stratori, cioè questo governo di 
questa DC, e questa pubblica am
ministrazione di questa buro::razia, 
se chiederanno e otterranno quanto 
chiedono dai lavoratori e dai pen
sionati, con altrettanto succ<:sso chie
deranno, se chiederanno, e otter
ranno quanto è giusto da tutti colo
ro che finora hanno edificato la 
loro egemonia sociale e politica pro· 
prio sui sacrifici delle classi ~og· 
geue? 

Questa è la vera ragione d !'lla 
diffidenza ~usci tata dalle proposte, 
del resto non nuove, del Fondo mo· 
netario: anzi, più che diffidenza, 
dell'ostilità. Ed è di questo che si 
deve parlare. In al cri termini. è 
s_mpre il quadro politico che con· 
diziona un diverso corso economico. 
I lavoratori e i pensionati possono 
assentire a più duri sacrifici, ma 
alla condizione che il tutto sia ge· 
stico direttamente da loro e, non da 
forze che con loro non si immedesi· 
mane.. e nelle quali non hanno mo· 
tivo alcuno di nutrire fiducia . Da 
questo punco di vist•l. forse pote· 
vano essere meglio centrate le cri
tiche rivolte al rapporto Whittome. 
Si è ancora in tempo per farlo : :ol 
proposiro non già di abbassare ma 
di tenere~ sempre alta la guardia dei 
lavoratori, e cioè col proposito di 
conseguire una guida politica che 
non soltanto fughi le riserve e I~ 
diffidenze ma, al contrario, assicuri 
tutta la forza necessaria a risolv!re 
i gravi problemi del momento. 

E. B. 

Linea 
e aggiornamento 
i temi del XV 
congresso del Pci 

di Italo Avellino 

La pausa estiva volge al ter
mine, e di fatto - per gli 
avvenimenti politici di ri

lievo - comincia il 1979: 
verso i congressi della DC, 
del PCI e le elezioni eu
ropee. 

• Se il 1978 è stato caratterizza
to da avvenimenti eccezionali (in
gresso dei comunisti nella maggio
ranza; dimissioni di Leone) e da fac
ci imprevedibili (sequestro e assas
sinio di Aldo Moro; elezione del 
socialista Pertini alla presidenza del
la Republ.>lica), il 1979 si preannun
cia carico di avvenimenti non meno 
importanti anche se previsti: i con
gressi delh DC e del PCI, le ele
:doni europee. Sovvertendo perfino 
il calendario, si può af formare che 
il 1979 è già cominciato perché due 
delle scadenze di rilievo - il con· 
gresso democristiano e il congresso 
comunista - hanno preso l'avvio 
a fine luglio scorso. 

DC e PCI rappresentano nella 
tradizione politica euroccidentale 
per le loro dimensioni strutturali di 
partito, quasi due anomalie. Sono 
due partiti enormi che non hanno 
corrispeuivi in nessuna altra parte 
dell'Occidente per capillarità di 
struttura nazionale il comunista. per 
capillare presenza nella struttun1 e 
;,Ovr;1struttura dello Stato il demo
cristiano. 

L'agitazione, spesso confusa, so· 
ve.me contraddictoria, e per ora lar
gamente indecifrabile che sì perce
pisce nelle viscere della DC. è sin· 
tomo che nello Scudocrociato si è 
aperta di fatto e da tempo la fase 
congressuale. Parimenti nel PCI due 
repentine decisioni - la lettera di 
Berlinguer ad Andreotti 1'8 giugno 
e la richiesta di immediate dimis
sioni di Leone il 15 dello stesso 
mese - erano le prime manifesta
zioni di un risveglio della dialettica 
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interna del partito, dopo la fase di 
stasi che era seguita all'ingresso dei 
comunisti nella maggioranza. Dia
lettica interna che è sempre stata 
più vivace del consueto, quando nel 
PCI si sono dovute prendere d~ci
sioni che toccavano alla strategia e 
alla fisionomia della via italiana al 
socialismo. 

Il XV congresso del PCI òe si 
terrà nella primavera prossima, di
batterà della «linea» e dell'aggior
namento ideologico. Diverso era 
stato il XIV congresso del 1975 che 
ratificò, in clima elettorale, opzioni 
che erano state decise prima: la li
nea del compromesso storico del 
1973; l'eurocomunismo quale nuo
vo orizzonte internazionalista dal 
197 4; la g.;;stione inconcrastata di 
Berlinguer che appunto al congres
so del 197 5 liquidò l'Ufficio Poli
tico che nella prassi comunista è il 
vero organo collegiale. Tant'è che 
il XIV congresso del 1975 non fu 
a tesi (una piattaforma elaborata 
collegialmente) ma il dibattito si ac· 
centrò esclusivamente sulla relazio
ne del segretario generale che allen
tava così attorno a sé i condiziona
menti della « vecchia guardia » dan
do spazio ad ogni livello - dal 
centro alla periferia - alla « nuova 
generazione ». 

Il XV congresso si preannuncia 
invece molto diverso dal preceden
te e dagli ultimi; tant'è che torna 
alle tesi dopo una lunga interruzio
ne poiché l'ultimo vero congresso 
a tesi fu l'undicesimo, l'ultimo pre
sieduto da Palmiro Togliatti. Che i 
problemi di « linea » (o strategia) 
saranno prevalenti, lo dimostra la 
marcata insistenza di Berlinguer sul 
compromesso storico all'ultimo Co
mitato Centrale 

Berlinguer ha difeso, segno che 
ne percepiva la necessità, la sua li 
nea: le difficoltà registrate dal PCI 
fra il 1977 e il 1978, ha detto Ber
linguer « non riguardano la sostan· 
za della nostra politica ( ... ) intatta 

è la validità delle ragioni di fondo 
che ci hanno portato a proporre la 
strategia del compromesso storico » 
che resta «la linea della più ampia 
unità e quindi non solo della unità 
delle forze di sir,istra ( ... ). Il com
promesso storico non è soltanto una 
strategia, una lin~a politica, ma è 
anche un metodo ». 

Non è soltanto, dunque, una pro
spettiva storica, non soltanto un 
obiettivo politico a medio termine 
(governo di coalizione), ma deve di
ventare una prassi quotidiana nel 
presente. Mai, dal 1973, B.!rlinguer 
era stato così categorico, mai aveva 
tanto accentuato il significato globa
le e in qualche misura totale del 
compromesso storico. Segno che in
tende rimuovere al prossimo con
gresso le ultime riserve e gli ultimi 
preconcetti alla sua strategia che 
non solo non intende cambiare o 
diluire, ma accentua. 

Anche sull'eurocomunismo, sep· 
pur m modo molto sintetico, ha 
avuto accenti nuovi che illustrano 
ancor più il respiro che intende dare 
a questa formula ormai citata senza 
la prudente precisazione che l'espres
sione « eurocomunismo » è un ger
go giornalistico. Per Berlinguer l'eu
rocomunismo è « 1l rinascimento SO· 

cialista europeo». Rinascimento CO· 

me rilancio o come rinascimentale? 
Berlinguer è stato molto riservato 
su questa nuova definizione dell'eu
rocomunismo che comunque non è 
né il modello orientale del sociali
smo reale, né il modello occidentale 
socialdemocratico. 

Al XV congresso del PCI si af
fronterà anche la questione dell'arti· 
colo 5 dello statuto del partito eh:! 
contiene il riferimento al marxismo
leninismo? La commissione per la 
struttura e lo statuto è stata già 
composta, al pari di quella per il 
progetto delle test. Si risveglierà 
con l'approssimarsi del congr~sso, il 
dibattito - sollevato e alimentaro 
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da autorevoli esponenti vaticani e 
in particolare dal gesuita padre Sor
ge - sul famoso trattino che uni
sce all'articolo 5 il marxismo al le
ninismo? 

Carrillo che va veloce anche per
ché non ha un passato, né un par
tito, simile o paragonabile a quel
lo del PCI o del PCF, ha già can
cellato il leninismo. Marchais ha eli
minato la dittatura del proletaria
to, ma non il centralismo democra
tico che le ampie polemiche dopo 
la delusione elettorale m Francia 
hanno invece riproposto come me
todo di disciplina interna. Ocòetto 
m una recente intervista ha get· 
tato una pietra nello stagno del cen
tralismo democratico. Ma è molto 
difficile che si ponga mano a questa 
prassi nel PCI. Non appare, pure, 
pensabile una manomissione del le
ninismo quale riferimento storico e 
pedagogico, anche se il famoso trat
tino dovesse sparire. Berlinguer ha 
già messo le mani avanti per fer
mare un'asta al rincaro in propo
sito quando, polemizzando con chi 
fomenta attacchi e manovre contro 
il PCI, ha denunciato coloro che 
« intendono screditarci, logorarci, 
indebolire o farei perdere il nortro 
caratter!! di partito comunista)). 

Dall'avvio della fase congressua
le si è intravisto che la XV assise 
del PCI non sarà una celebrazione 
né un mero fatto organizzativo. Al
cri elementi. mentre sta per conclu
dersi la pausa estiva, emergeranno 
al prossimo Comitato Centrale m 
calendario in linea di massima per 
fine settembre, e che affronterà ap· 
punto « il dibattito preparatorio del 
congresso ». Fosse solo per questo, 
il 1979 si preannuncia pregno di 
fatti probabilmente decisivi. Senza 
dimenticare il congresso della DC. 
E il futuro del governo monocolore 
Andreotti che « è giunto al dun
que» 

• 



consensi e dissensi 

Significato, nel tempo, 
dei fiori 

I primi due messaggi del Presidente della Repubblica 
di Ester Parrl 

• Lei guerra delle Due Rose du
rò dal 1455 al 1485, lascio agli 
amici amanti della Storia ricordar
ne le consegueme per l'Inghilterra: 
da noi la guerra, o scaramuccia lun
ga, per l'elezione del Presidente del
la Repubblica ebbe come emblema 
non le rose, ma garofani monocolori 
e variegati contrapposti a bianchi 
fiori..>ied edera abbarbicante e Mon
tecitorio come campo. Gli italiani 
sorpresi o divertiti o indifferenti 
stavano ad attenderne l'esito, impa
zienti quasi si trattasse di un enne
simo caso del miracolo del sangue 
di San Gennaro, giornali e televi
sione facevano del loro meglio per 
seguire candidati veri e fasulli ed 
elettori più o meno intriganti ed 
interessati. Miracoli della politica 
moderna contrapposti a1 miracoli 
delle lunghe sanguinose guerre, pro
dotti di diverse civiltà. 

La vittoria, insperata, fu del ga
rofano rosso, rosso ma non troppo, 
non variegato. E ne aveva uno m 
mano l'onorevole Pertmi, nuovo 
eletto Presidente della Repubblica, 
quando si avviava verso Mont.!cito
rio per il giuramento. Forse il ga
rofano glielo mise fra le mani la 
signora Carla, la moglie amica e 
compagna da più di trent'anni, un 
po' in disparte per sua espressa vo
lontà, lieta del suo destino di stu
diosa indipendente, femminista sen
za orpelli né fanfare. Perdonate la 
cronaca introduttiva. Volevo, per 
gli amici dell'Aslrolab10, mettere da
vanti agli occhi, in evidenza, il mes
saggio letto a Montecitorio dopo il 
giuramento. Perché? Perché cr.!do 
che abbiamo tutti bisogno d1 cqn
frontarlo, mentalmente, cioè in noi 
stessi, con i messaggi dei Presiden
ti dei settennati passati, che pare
vano sempre « stilati » come saggi 
di maturità classica. Che cosa ha 
di diverso questo dagli altri? Una 
piccola grande novità: Pertini vt 
ha direttamente trasferito dal suo 
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animo la schietta cordiale umanità 
che manca assai spesso ai nostri rap
porti umani, invischiati di dottrina 
e vanità. Vi si parla precisamente 
e semplicemente dei bisogni degli 
italiani, quali unità e indipendenza, 
rapporti con l'estero. necessità del 
lavoro onesto per tutti, del bisogno 
della casa che ognuno non s1 può 
secernere come le chiocciole, né sca
vare come le talpe o costruire come 
le api e gli uccelli, ma deve con
quistare col suo lavoro. Perché tut
ta la vita può essere falsata dalla 
mancanza d'una propria casa. In 
questi giorni in cui anche « l'equo 

canone» e oggetto di superlegg1, 
leggine e comma, si dimenticano le 
grotte e le case abusive alle porte 
delle città, troppo spesso covi e 
tane e miscuglio di essen umani . 

Dobbiamo proprio sempre «igno
rare » che qualche morto sui mar
ciapedi per droga o per violenza 
può non avere avuta mai una casa 
sua? Spesso non ebbe mai una casa 
sua chi ha la pistola « facile » e il 
cuore arido. Rileggetevi le parole di 
Pertini: la sua schietta umanità le 
ha dettate. E l'Astrolabio credo che 
sarà lieto di ripubblicarle qui a 
fianco. 

Messaggio a Montecitorio 
« Nella mia tormentata vita m1 -on 

trovato più volte di fronte a situazioni 
difficili e le ho sempre affrontate con ani
mo sereno perché sapevo che sarei stato 
solo io a pagare, ~lo con la mia fede 
politica e con la mia coscienza. 

« Adesso, invece, so che le conseguen. 
ze di ogni mio atto si rifletteranno sullo 
Stato, sull:t nazione intera 

« Da qui il mio doveroso prop<>l>HO 
di osservare lealmente e scrupolosamente 
il giuramento di fedeltà olla Costituzio
ne, pronunciato a \'Oi rappresentanti del 
popolo ~vrano. 

« Dovrò C)sere 11 tutore delle garanzie 
e dei diritti costitu11onali dei cutadint 

« Dovrò difendere l'unità e l'indipcn· 
dcn1a della nazione nel nspeuo degli 1m· 
pegni internazionali e delle sue alleanze, 
liberamente contratte. 

" Dobbiamo prepararci ad inserire sem· 
prc più l'Italia nella comunità più vasta 
che è l'Europa avviata alla sua unificazio
m• con il Parlamento europeo che l'anno 
prossimo sarà eleuo a suffragio diretto. 

« L'ltali.1. a mio avviso, deve essere 
nel mondo portatrice di pace: si svuoti
no gli arsenali di guerra, sorgenti di mor
ie, si colmino i 11ranai, sorgenti dì vita 
per miliom di creature umane che lotta· 
no contro la fame Il nostro popolo ge
neroso si è: >empre sentito fratello a tutti 
i popoli della terra. 

« Questa la strada. la strada della pace 
che noi dobbiamo •cguire. ,\1a dobbiamo 
operare perché, put nel necessario e civi· 
le raffronto tra tutte le ideologie politi
che, espressione di una vera democrazia, 
la concordia si reatini nel no~tro Pae:>e. 

« Farò quanto mi sarà possibile. M:n· 
za tu1tavìa mai valic:ire i poteri tassativa. 
mente prescrìttimi dalla Costitu1ione, per
ché l'unità nazionale, di cui la mia ele-

z1one è 1tna espressione, si consolidi e si 
rafforzi. Que~ta unità è necessaria e se 
per disavuentura si speziasse, giorni tri · 
s ti attenderebbero il nostro Paese. 

« Non dimentichiamo, on.li deputati , 
on.li senatori. signori delegati regionali . 
che se il nostro Paese è riuscito a risalire 
dall'abisso in cui fu gettato dalla ditta· 
tura fa.sdsta e da una folle guerra, 
lo si deve anche e soprattutto all'unità 
nazionale realinata allora da tutte le for
ze democratiche. 

« E' con questa unna nazionale che tut · 
1e le riforme, cui aspira da anni la clas· 
se lavoratrice, potranno essere attuate. 
Qucsro è compito dcl Parlamento. 

• Bisogna sia assicurato il lavoro a ogni 
cutadino. La disoccupazione è un male 
tremendo che porta anche alla dispera· 
zionc. Questo, chi vi parla, può dire per 
personale ~perienza acquisita quando in 
esilio ho dovuto fare l'operaio per vivere 
onestamente. La disoccupazione giovani· 
le deve soprattutto preoccuparci, se non 
vogliamo che migliaia di giovani, privi dì 
lavoro, divenuno degli emarginati nella 
società, vadano alla deriva e disperati s1 
facciano strumenti dei violenti o diventi 
no succubi di corruttori senza scrupoli 

« Bisogna risolvere il problema della 
casa, perché ogni famiglia possa avere una 
dimora dignitosa, dove poter trovare un 
sereno riposo dopo una giornata di duro 
lavoro. Deve essere tutelata la salute di 
ogni cittadino, come prescrive la Cosu. 
tuzione. Anche la scuola conosce una cri. 
si che deve essere superata. L'istruzione 
deve essere davvero universale, accessib1· 
le a tutti, ai ricchi di intelligenza e d1 
volontà di studiare, ma poveri di mezzi. 

« L'Italia ha bisogno di avanzare in 
tuui i campi del sapere, per reggere il 
confronto con le esigenze della nuova ci-
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' viltà che si protila. Gh >1nicoh della Car· 
to costituzionale che si riferiscono all'in
segnamento e alla promozione della cul
tura, della ricerca scientifica e tecnica, 
non possono essere disattesi. 

« Il dettato costituzionale, che valoriz
za le autonomie locali e introduce le Re
gioni, è stato attuato. Ne è derivata una 
vasta partecipazione popolare che deve 
essere incoraggiata. 

« Questo diciamo perché vogliamo che 
la libertà, riconquistata dopo lunga e du
ra lotta, si consolidi nel nostro Paese. E 
vada la nostra fraterna solidarietà a quan
ti in ogni parte del mondo sono iniqua· 
mente perseguitati per le loro idee. 

« Certo noi abbiamo sempre conside
raco la libertà un bene prezioso, inalie
nabile. Tutta la nostra giovinezza abbia· 
mo gettato nella lotta, senza badare a 
rinunce per riconquistare la libertà per· 
dura. 

« Ma se a me, socialista da sempre, of
frissero la più radicale delle riforme so
ciali a prezzo della libertà, io la rifiuterei, 
perché la libertà non può mai essere ba
rttttata. Tuttavia essa diviene una fragile 
conquista e sarà pienamente goduta solo 
da una minoranza, se non riceverà il suo 
contenuto naturale che è la giustizia so
ciale. Ripeto quello che ho già detto in 
altre sedi: libertà e giustizia sociale co
stituiscono un binomio inscindibile, l'un 
termine presuppone l'altro: non vi può 
essere vera giustizia sociale senza libertà 
come non vi può essere vera libertà senza 
giustizia sociale. Di qui le riforme cui 
ho accennato poc'anzi. Ed è solo in que
sto modo che ogni italiano sentirà sua 
la Repubblica, la sentirà madre e non ma· 
trigna. Bisogna cioè che la Repubblica 
sia giusta e incorrotta, forte e umana: 
forte con rutti i colpevoli, umana con i 
deboli e diseredati. Così l'hanno voluta 
coloro che la conquistarono dopo 20 anni 

d1 lotta contro il fascismo e due anni d1 
guerra di liberazione e se così sarà oggi, 
ogni cittadino sarà pronto a difenderla 
contro chiunque tentasse di minacciarla 
con la violenza. 

« Contro questa violenza nessun cedi
mento. Dobbiamo difendere la Repubbli
ca con fermezza, costi quel che costi alla 
nostra persona. Siamo decisi avversari 
della violenza, perché siamo strenui difen
sori della democrazia e della vita di ogni 
cittadino. Basta con questa violenza che 
turba il vivere civile dcl nostro popolo, 
basta con questa violenza consumata qua
si ogni giorno contro pacifici cittadini e 
forze dell'ordine, cui va la nostra soli
darietà. 

« Ed alla nostra mente si presenta la 
dolorosa immagine di un amico a noi 
tanto caro, di un uomo onesto, di un 
politico dal forte ingegno e dalla vasta 
cultura: Aldo Moro. Quale vuoto ha la
sciato nel suo partito e in questa assem
bl~a! Se non fosse stato crudelménte as
sassinato, lui, non io, parlerebbe oggi da 
questo seggio a voi. 

« Ci conforta la constatazione che il 
popolo italiano ha saputo prontamente 
reagire con compostezza democratica, ma 
anche con ferma decisione, a questi cri
minali atti di violenza. Ne prendano at· 
to gli stranieri spesso non giusti nel giu. 
dicare il popolo italiano. Quale altro po
polo saprebbe rispondere e resistere alla 
bufera di violenza scatenatasi sul nostro 
Paese come ha saputo e sa rispondere il 
popolo italiano! 

«On.li senatori, on.li deputati, signori 
delegati regionali, invio alle forze armate 
il mio saluto caloroso. Esse oggi, secon
do il dettato della Costituzione, hanno un 
solo nobilissimo compito: quello di di
fendere i confini della patria se si tenta&· 
se di violarli. Noi siamo cerci che i no
stri soldati e i nostri ufficiali saprebbero 
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con valore compiere 4uesto alto dovere. 
« Il mio saluto deferente alla magi

stratura: dalla Corte costituzionale a tut· 
ti i magistrati ordinari amministrativi cui 
incombe il peso prezioso e gravoso di di· 
fendere ed applicare le leggi dello Stato. 

« Alle forze dell'ordine il mio saluto, 
esse ogni giorno rischiano la propria vi· 
ta per difendere la vita altrui. Ma devo
no essere meglio apprezzate ed avere con
dizioni economiche più dignitose. 

«Vada il nostro riconoscente pensiero 
a tutti i connazionali che fuori dalle no
stre frontiere onorano l'Italia con il loro 
lavoro. 

« Rendo omaggio a rutti i miei prede
cessori per l'opera da essi svolta nel su
premo interesse del Paese. Il mio saluto 
al sen. Giovanni Leone, che oggi vive in 
amara solitudine. 

" Non posso, in ultimo, non ricordare 
i patrioti coi quali ho condiviso le galere 
del tribun>1le speciale, i rischi della lotta, 
antifascista e della resistenza. Non posso 
non riconoscere che la mia coscienza di 
uomo libero si è formata alla scuola del 
movimento operaio di Savona e che si è 
rinvigorita guardando sempre ai luminosi 
esempi di Giacomo Matteotti, di Giovan· 
ni Amendola e Piero Gobetti, di Carlo 
Rosselli, di Don Minzoni e di Anronio 
Gramsci, mio indimenticabile compagno 
di carcere. Ricordo questo con orgoglio 
non per ridestare antichi risentimenti, per. 
ché sui risentimenti nulla di positivo si 
costruisce, né in morale, né in politica 
Ma da oggi io cesserò di essere uomo 
di parte. Intendo essere solo il presidente 
della Repubblica di tutti gli italiani, fra
tello a tutti nell'amore di patria e nel· 
l'aspirazione costante alla libertà e alla 
giustizia. 

« On.li senatori, on.li deputati, signori 
delegati regionali, viva la Repubblica, vi. 
va l'Italia! ». • 
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consens1 e dissensi 

Rileggiamoci anche il discorso ai 
Magistrati per l'insediamento a ca-

po della Magistratura, come prevede 
la Costituzione. 

Messaggio 
ai 

magistrati 
« Fra le varie attribuzioni che la Costi· 

tuzione conferisce al capo dello Stato • ha 
detto « la presidenza del C.Onsiglio su
periore è certo la più nuova ed una delle 
più significative. Essa completa l'arco del
le guarentigie costituzionali riconosciute 
alla magis

0

tratura, in particolare quelle del· 
l'autonomia e dell'indipendenza e realiz
za al tempo stesso un originale momento 
di collegamento, in una prospettiva di 
armonica integrazione dell'ordine giudi· 
.dario nel nostro sistema costiruzionale. 

« Amministrare la giustiL.ia non vuole: 
dire soltanto interpretare ed applicare la 
legge nei singoli casi, ma offrire ai citta. 
dini la principale garanzia per la tutela 
delle loro libertà e dci loro diritti Solo 
così la funzione giurisdizionale travalica 
la fredda indifferenza che può diventare 
atroce ingiustizia - è vivo in rutti ìJ ri· 
cordo dci tribunali speciali - e diventa 
invece un cardine fondamentale nel qua· 
dro di un ordinamento democraticamente: 
co~tituito e rivolto al bene della colletti· 
vnà. Non è cerco un caso ed è anzi pro
prio in questo spirito che le norme co
stituzionali sulla magistratura iniziano con 
il precetto sa:ondo il quale "la giustizia 
è amministrata in nome del popolo". 

« E va dato atto » ha aggiunto Pertini 
« che la magistratura italiana, pur nelle 
tante difficoltà dell'ora presente, ha ono
rato il suo impegno, sensibile alle attese 
di una società sollecitata bene, che non 

Forse il Presidente Pertini ha pen 
:.ato e scritto questi due primi mes 
saggi masticando, mordicchiando, il 
cannello della fedde pipa promossa 
a pieni voti « prima pipa d'Italia » . 
Non dimentichiamo che la pipa di 
Lama non passa affatto in seconda 
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è di sola civiltà giuridica, rappresentato 
dalla certezza dcl diritto. Per conciliare 
queste esigenze sono necessari un fermo 
rigore ideale, l'abitudine ad un lavoro 
pensoso e severo, l'irreprensibilità dci 

. costumi e delle coscienze, cd oggi - in 
questi momenti travagliati della vita dcl 
Paese - il coraggio e la forza morale. 

« E' dunque doveroso rendere omaggio 
alla magistratura italiana. Essa ha dimo
strato ,con esemplare dignità cd eleva· 
tczza, la sua fedeltà ai valori della giu· 
stizia. E qui ricordo e mi inchino al sa· 
crificio di quei suoi componenti - au
tentici martiri cd eroi - i quali, come 
altri nobilissimi servitori dello Stato, han
no pagato con la vita il compimeoto dcl 
loro dovere • 

.. Questo collegio • ha concluso Pertini 
« anche m ragione della diversa prove· 
nicnza dei suoi membri, portatori di un 
democratico pluralismo di idee e di onen
tamcnti, si pone come la naturale sede 
nella quale può essere delineata e chia
rita una visione organica ed equilibrata 
dell'amministrazione della giustizia. Dcsi· 
dcro, in questa oostra prima presa di 
contatto, esprimere l'impegno a stimolare 
e assecondare le iniziative parlamentari e 
di governo volte a rinnovare J'ammini· 
strazionc della giustizia, eliminando le 
difficoltà che si frappongono sul suo cam· 
mino, di qualunque genere esse siano. 
morali, tecniche e materiali •. 

linea, lo è in apparenza, e augu· 
riamaci che l'una e l'altra siano sem
pre ispiratrici di buon lavoro, con· 
creta ed onesto, frutto di libertà, 
giustizia e profonda umanità. 

E. P. 

' 

Nomine: quando 
la poltrona 
è un'equazione 
a tre incognite 

di Bruno Manfellotto 

• L'hanno chiamata la grande 
spartizione delle poltrone. A questo 
problema i partiti della maggioran
za e il governo hanno dedicato riu
nioni; sono trascorsi mesi prima che 
il ministro del Tesoro trovasse cin· 
que uomini adatti a altrettanti gran
di istituti di credito. Potrà anche 
darsi che quando questo giornale 
sarà in edicola l'ENEL abbia un 
nuovo presidente o Toni Bisaglia 
sia riuscito a scegliere cinque per
sone per il comitato di presidenza 
dell'IRI e ,chissà, a raggiungere un 
accordo sul numero 1 dell'ENI , del
l'IRI e dell'EFIM. Sarebbe un col
po di scena; le previsioni dell'ulti
ma ora dicono che non si parlerà 
di questi problemi prima della ri 

presa autunnale, quando lo sforzo 
dei partiti sarà rutto dedicato al
l'esame del programma economico 
che ci accompagnerà dal 1979 al 
1981. 

Interviste, dichiarazioni, le crona
che accurate dall'interno del Palaz 
zo non sono riuscite a cancellare 
nell'opinione pubblica l'impression: 
di una grande lottizzazione allarga
ta, stavolta, all'intera maggioranza 
che sostiene il governo. E' veram :!n
ce cosl? Proviamo a tracciare un 
bilancio tenendo conto che siamo 
solo all'inizio del grande dibattito 
sulle nomine nelle banche e negli 
enti pubblici. 

Luigi Spaventa va rip:!tendo che 
ciò che caratterizza il sistema di no· 
mine nel nostro paese è il grandis
simo numero di banche, imprese, 
enti e .::mminiscrazioni soggette alla 
scelta governativa e le « equazioni » 
chi::, come per incanto, vengono for
mulate ad ogni scader di nomina : 
non s1 può nominare il presidente 
di una Cassa di Risparmio senza 
aver trovato consiglieri e vice-presi· 
dente alla tal Banca o scegliere il 
nuovo director.! generale di quel
l'ente senza aver trovato un ac· 
cardo sul vertice di quell'altro isti· 
tuta di credito. Spaventa coglie due 
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verità mil dimentica d1 Citare il 
• perché » di questa situazione. 

Non è una novità per nessuno af
fermare che caratteristica principale 
del sistema italiano, e ciò che lo 
distingue da altri simili, è la mas
siccia presenza nell'economia del ca
pitale pubblico. I mprese a parteci
pazione statale, industrie di ogni set· 
tore, servizi di informazione, di tra· 
sporti, previdenziali e sanitari, enti 
economici e di studio, vivono di in
genti finanziamenti pubblici. E' na
turale che su ognuno di questi gan
gli vitali dell'organizzazione sociale 
lo Stato, attraverso i suoi strumenti, 
voglia (e debba) avere un controllo 
di merito sull'utilizzazione di fondi 
che sono della collettività. Il sistema 
è ridotto al minimo negli Stati Uniti 
e nei maggiori paesi europei, dove 
del resto non è cosl preponderante 
la presenza del capitale statale: n 
le nomine di spettanza governativa 
si possono contare sulle dita di una 
mano. 

I meccanismi di nomina so';:;o pe
rò degenerati nei trent'anni di po
tere democristiano e il controllo si 
è trasformato - secondo la formu
la studiata da Ruggero Orfei - in 
occupazione del potere. La DC, «par. 
rito di servizio», è entrata di pre
potenza nelle grandi amministrazio
ni, negli enti, nelle partecipazioni 
statali, in centinaia di casse di ri
sparmio, nelle banche, vìa via scen
dendo dal Banco di Roma al CONI. 
L'incompetenza si è sposata al cl1en
telismo, l'akhimla delle correnti l'ha 
avuta vinta sulla professionalità e 
sulle esigenze di sviluppo dei gran
di pilastri dell'organizzazione dello 
Stato. Il « sistema delle equazioni » 

è nato in quegli anni, portato alla 
massima perfezione dalla DC ad 
ogni rinnovo di cariche. Non si spie
gherebbe perché al ministro del
l'I ndustria appartenente alla cor
rente di Forze Nuove siano spettati 
tutti gli enti controllati dal suo mi
nistero; perché siano stati per molti 

anni mct}..-dororei gli imprenditori 
pubblici o fanfaniani gli addetti al, 
l'informazione radio-televisiva, per· 
ché le banche siano state equa
mente divise tra i leader di cor
rente. Tutti iscritti alla DC, forse, 
i banchieri e gli imprenditori d'Ita
lia? 

Il centro-sinistra ha portato con 
sè molte occasioni, alcune delle qua
li mancate; una di queste era quel
la di imporre criteri nuovi nella 
scelta degli uomini incaricati di gui
dare gli enti, le banche e le ammi
nistrazioni pubbliche. Ma cosl non 
è stato. Il virus della lottizzazione 
è difficile da debellare; il PSI si 
convinse a suo tempo che il vac
cino giusto fosse quello di «lottare 
dall'interno» strappando alla DC al
cuni posti-chiave. Sceglieva i su01 
uomini - molti dei quali di primo 
ordine -. imponeva la loro presen
za nella stanza dei bottoni; i mini
stri competenti, secondo ferree per
centuali, registravano le richieste, 
dividevano gli incarichi, nominava
no. Il ministro-dittatore che av<!va 
fatto il bello e il cattivo tempo -
ama ripetere il comunista Fernando 
Di Giulio - si trasformava in mi
nistro-notaio. 

Il tentativo che è stato fatto dalla 
nuova maggioranza è stato quello di 
fissare per legge alcuni criteri che 
potessero valere per ogni nomina 
nelle banche, negli enti, nelle am
ministrazioni. Scopo del provvedi
mento (che è oggi in vigore e che 
sarà applicato per il pacchetto di no
mme sul quale è stato raggiunto 
l'accordo nella maggioranza), quel
lo di condizionare ogni scelta alla 
competenza e alla capacità profes
sionale, al curricuh!_m del candidato 
e al giudizio del Parlamento. Il go
verno non è tenuto a una consul
tazione preventiva della maggioran
za ma deve affrontare il giudizio, 
politito, dei partiti chiamati, in Par
lamento, a giudicare ogni sua 
scelta. 

L'Aetroteblo qu1ndlconale • n 15 • 14 agosto 1978 

I comunisti insistono anche per· 
ché il ministro scelga sulla base di 
una rosa di nomi fornita dai partiti. 
In tal modo dovrebbe essere evitato 
il pericolo del ministro-dittatore 
(condizionato nelle sue scelte dal 
sl o dal no degli altri partiti) e 
anche la degenerazione del ministro
notaio chiamato adesso a formulare 
proposte di nomina all'interno d ii 
un ventaglio più ampio di nomi: 
la responsabilità è dell'esecutivo, sia 
tecnica che politica. 

Il caso di Leopoldo Medugno è a 
questo proposito illuminante. Il suo 
nome è stato fatto dal ministro del
l'Industria Carlo Donat Cattin per 
la presidenza dell'ENEL accanto a 
quello di Giancarlo Lizzeri candi
dato alla vice-presidenza. Comuni
sti e repubblicani hanno detto no 
con un giudizio, prima ancora che 
politico, tecnico, formulato sulla ba
se delle esperienze compiute da Me
dugno all'IRf All'accoppiata dei 
due nomi i comunisti avrebbero vo
taro no; si sarebbero astenuti su 
uno solo dei nomi (cioè su Medu
gno, che il governo giudicava irre
movibile) solo se tutti gli altri par
titi gli avessero votato sl. Un modo 
per dire: non intendiamo mettere 
in crisi la maggioranza per una no
mina ma vogliamo continuare a di
re che questo nome non ci sta be
ne. Certo, aggiungono i comunisti, 
si potrebbe anche arrivare a un 
giudizio strettamente politico se il 
governo continuasse a scegliere i 
suoi candidati solo all'interno della 
DC: sarebbe questa una pregiudizia
le « politica » nei confronti del PCI 
e degli altri partiti e come tale an
drebbe fermamente respinta. Non 
siamo di fronte, inoltre, a un gover
no di coalizione ma a un monocolo
re sorretto da una maggioranza che 
deve essere consultata per le deci
sioni di rilievo. 

Il meccanismo, pur rivedibile in 
alcuni aspetti, potrebbe funzionare 
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nomine: quando 
la poltrona è un'equazione 
a tre incognite 

in modo corretto se tra governo e 
maggioranza si istituisse un dialo
go preciso e puntuale; accade inve
ce che il meccanismo si inceppi, che 
i ministri tardino a scegliere i loro 
candidati, perdano mesi prima di riu
scire a trovare un accordo all'inter. 
no dello stesso governo e delle cor
renci della DC, si presentino infine 
con proposte inaccettabili che ri
mettono in moto l'intera procedu
ra. Ogni nuova riunione, ogni trat
tativa che segue, appare all'esterno 
come la grande spartizione. 

E' in questa prima fase che bi
sogna intervenire cambiando i si
stemi di designa?.ione utilizzati dal
la DC; la nuova legge sulle nomi
ne bancarie, il giudizio espresso dal 
Parlamento, i no che i partiti sa
ranno in grado di dire potranno cam
minare in questa direzione costrin
gendo la DC a scelte nuove. In un 
certo senso l'ultimo accordo rag
giunto per la presidenza di cinque 
grandi banche dimostra che è pos
sibile lasciare i boss di corrente per 
i tecnici-politici. 

C'è un altro problema sul quale 
in questi mesi di resistenze e trat
tative è calato il sipario. L'alibi che 
la DC ha usato per riproporre sim
boli passati di un sistema che va 
cancellato, è la ristretta cerchia de
gli uomini tra i quali scegliere. Le 
aziende, le imprese a partecipazio
ne statale, i grandi enti, molte ban
che, non hanno formato in questi 
anni quadri di ricambio. Sagliere 
è difficile, trovare l'uomo adatto è 
impresa titanica, i dirigenti delle 
imprese pubbliche emigrano sem
pre più frequentemente verso l'in
dustria privata o verso l'estero. E 
anche questo e il frutto di troppi 
anni di degenerazioni, nei quali al 

I 
manager o all'imprenditore .. si è so
~ti~uito il portaborse dcl ministro 
dc. 

B. M. 
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i socialisti di fronte 
alla crisi meridionale 

Mezzogiorno: 
urgenza di fare 

intervista a Nicola Caprla di Giorgio Rlcordy 

• Due anni sono passati da quan· 
do fu varata la legge che sembrnva 
dovesse segnare il cambiamento di 
rotta della politica per il Mezzogior
no. Allora s1 parlò addirittura di 
completo ribaltamento dei metodi 
di intervento nel Sud e di supera· 
mento di uno strumento come la 
Cassa del Mezzogiorno. La nuova 
legge 183 attt'Ìbuiva finalmente alle 
Regioni meridionali un compito di 
propulsione e di gestione delle ini
ziative da cui fino a quel momento 
erano state emarginate, e ci si at
tendeva che nel quinquennio suc
cessivo i risultati non sarebbero 
mancati. 

Oggi, mentre la riorganizzazione 
della Cassa del Mezzogiorno è an
cora incompiuta, ci si accorge che 
non solo non si sono registrati pro
gressi, ma addirittura si è giunti a 
livelli di immobilismo estremamen
te preoccupanti. 

Il quadro della situazione attua
le del Mezzogiorno è facilmente sin
tetizzabile in pochi elementi carat
teristici: la disoccupazione, innanzi 
tutto, che sfiora il milione di unità; 
10 secondo luogo la paralisi degli 
investimenti industriali precedente
mente avviati: dal centro sid:!rur
gico di Gioia Tauro dove rimane 
un'imponente opera portuale senza 
destinazione, allo scandalo Liquichi
mica di Saline, dallo stabilimento di 
chimica secondaria di S. Eufemia al
l'area petrolchimica di Gela, dal
l'ltalproteine di Sarroch alla Fibr! 
del Tirso di Ottana, dal Porto Ca
nale di Cagliari, al disinquinamento 
del porto di Napoli, per non citare 
che le iniziative maggiori. 

Teno elemento caratterizzante è 
la rilevanza che ormai ha raggiunto 
nel reddito meridionale il livello dei 
trasferimenti: basta pensare che in 
moltissime aree della Sicilia, della 
Sardegna o della Basilicata, la voce 
più alta del reddito locale è ra'ppre
sentata dalle pensioni di vecchiaia o 
di invalidità. 

In una situazione del genere par
lare di urgenza di interventi è già 
un eufemismo: ci si trova ampia
mente oltre i margini dell'emergen
za, e non è gratuito definire il Sud 
come una polveriera che potrebbe 
esplodere in qualsiasi momento. 

Né sembra offrire garanzie di se
rietà da parte del Governo un at
teggiamento come quello che ha 
portato di recente all'improvvisa re
surrezione del decennale progetto 
del ponte sullo stretto di Messina. 
In una siruazione come quella 10 

cui si trova il Mezzogiorno, l'inat· 
teso exploit del Governo con cui il 
famoso ponte è ritornato alla ribal
ta ha sollevato grandissime diffiden
ze in tutti, sindacati e partiti di si
nistra; non certo perché l'idea del 
ponte sia una cattiva idea di per sé. 
ma perché, cosl presentata, sugge
risce troppo violentemente il dub
bio che si tratti di un'iniziativa per 
metà demagogica e per metà clien
telare, e comunque, per la sua 
estemporaneità, gravemente scissa 
da quel piano generale di inter
venti che invece è richiesto e indi
spensabile. Sull'urgenza di iniziative 
per il Mezzogiorno e sulla paralisi 
in cui si trova la Cassa, si è pro
nunciato di recente il partito socia
lista. Con un documento elaborato 
dal dipartimento economico, i socia
listi sottolineano le numerose ina
dempienze nei confronti della legge, 
alcune gravi lacune che la legge stes
sa contiene, e sollecitano vigorosa
mente il governo e gli organi am
ministrativi, ad impegnarsi attiva· 
mente su quelle linee operative che 
più rapidamente e incisivamente po
trebbero costituire una spinta sul 
piano occupazionale e, più general
mente, industriale, nel Mezzogiorno. 

Nicola Capria, deputato sociali
sta, responsabile della sezione Mez
zogiorno d!l suo partito, illustra il 
senso dell'iniziativa: «Noi sappia
mo che la Cassa del Mezzogiorno ha 
nei cassetti una serie di iniziative 
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Ma11if es1azio11e di gio1·a11i agricoltori a San Giorgio Morgeto ( R. Calabria) 

che potrebbero essere valide e pro- i 
duttive; sappiamo anche che possie
de una capacità di spesa non rea
lizzata e tale da creare posti di la
voro e iniziative industriali in tem
pi brevi. Quello che noi chiediamo 
è che queste potenzialità vengano 
merse in atto, utilizzando tutti gli 
strumenti di cui oggi si dispone. 
Non chiediamo niente di rivoluzio
nario, in fin dei conti: semplicemen
te che gli organismi preposti agli in-

ten·ent1 nel Mezzogiorno facciano 
il loro mestiere in maniera rapida 
e utile per la collettività; il che fino 
ad oggi non è avvenuto ». 

In realtà, la Cassa del Mezzo
giorno, che nei decenni di ammini
strazione democristiana ha rappre
sentato il principale centro di pote
re per tutto quanto riguardava l'in
tervento nel Sud, oggi, dopo la 183 
e con i nuovi equilibri politici pre
senti nel Paese , sembra inchiodata 
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ad una sorta di paralisi non s1 sa 
se burocratica o politica. Di fatto 
possiede minor potere di prima, ma 
i ruoli decisionali attribuiti alle Re
gioni, profondamente nuovi e ispi
rati a quei concetti di decentramen
to verso i quali faticosamente si 
cerca di indirizzare l'amministrazio
ne del potere, sono risultati, alla 
resa dei conti, ampiamente inutiliz
zati. Le Regioni, insomma, non han
no saputo, fino ad oggi, esprimere 
quell'attività di proposizione e di 
iniziativa che la legge finalmente gfi 
attribuiva. 

« Attenzione - avverte-però Ca-. 
pria - a non scaricare sulle Regio
ni tutte le responsabilità; sarebbe 
troppo comodo sostenere che è col
pa loro se nel Mezzogiorno non si 
riesce ad avviare quello sviluppo 
economico che tutti dicono di vo
lere. In realtà le amministrazioni 
regionali si sono trovate a dover 
fronteggiare un carico gigantesco di 
responsabilità e competenze per le 
quali erano assolutamente impr~pa
rate. Inoltre tutti sappiamo a quali 
condizionamenti da parte del po
tere centrale siano sottoposte le am
ministrazioni periferiche. Sarebbe un 
grave errore affermare che bisogna 
fare marcia indietro e togliere alle 
regioni le attribuzioni che la legge 
ha stabilito. Ciò che noi diciamo, 
invece, è che bisogna mettere le Re
gioni in grado di svolgere pienamen
te la loro attività anche in questo 
campo. Ma per far questo, di nuo
vo, occorre che gli strumenti fun
zionino al meglio tutti, compreso 
uno strumento fondamentale come 
la Cassa, con tutti gli organi che al
la Cassa sono collegati ». 

«D'altra parte - aggiunge il de
putato - sia chiaro che sarebbe un 
errore gravemente limitativo rite
nere che i problemi del Mezzogiorno 
siano risolvibili soltanto con la ri
presa della capacità di spesa della 

· Cassa del Mezzogiorno. Quello de
gli investimenti del Mezzogiornn è -
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i socialisti di fronte 
alla crisi meridionale 

un problema che non può non es
sere inquadrato nell'ambito della 
politica economica generale del Pae
se, di. cui quello dell'intervento 
straordinario deve essere uno stru
mento, non sostitutivo, ma aggiun
rivo ». 

Questo collegamento è indispen
sabile per comprendere il problema 
in tutta la sua ampiezza: infatti 
uno dei nodi fondamentali da scio
gliere, anche in funzione del pro
blema meridionale, è quello dell'ap
plicazione della legge sulla ristrut
turazione industriale, la famosissima 
675, che dopo una nascita tra le 
più conflittuali e laboriose, dopo 
aver polarizzato speranze e attese 
di tutti, dopo aver rappresentato 
addirittura, in linea programmatica, 
uno dei punti qualificanti per il so
stegno dei partiti di sinistra all'at
tuale e al precedente governo, oggi 
è ancora inoperante nella defatigan
ce attesa di quei piani di settore che 
dovranno rappresentare l'indirizzo 
programmatorio su cui modellare 
tutto l'assetto economico del paese. 
Tuttavia ciò su cui i socialisti insi
stono è l'urgenza di interventi nel 
Sud, là dO\-e intervenire è possibi
le, con risultati immediati in termi
ni di occupazione. «Anche se s1 
tratterà di iniziative limitate - in
siste Capria - è tuttavia necessario 
fare subito alcune cose: ci sono· al
cuni capitoli relativi ai progetti spe
ciali che potrebbero partire imme
diatamente, per i quali già esistono 
le attribuzioni di spesa, e che po
tranno in un secondo momento in
serirsi nel contesto di un program
ma di investimenti completo. Ma 
intanto bisogna uscire da questa im
mobilità ». 

Ma questa immobilità denunciata 
dal Partito Socialista forse non è 
solo un problema di crisi economi
ca e organizzativa. Infatti non può 
non colpire una circostanza: ci si 
trova- a questo punt6 oggi, m un 
momento in cui la partecipazione 
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delle forze della sinisrra alla poli
tica del governo rende indubbia
mente più difficili operazioni che 
nel passato hanno costituito lo stile 
dominante dell'intervento straordi
nario. Stile che ha comportato epi
sodi come la costruzione di dighe 
inutilizzate (quella del! 'Occhicto, 
quella del Fortore, quella del Bifer
no che scaricano a mare l'acqua de
gli invasi), di strade faraoniche con 
percorrenze medie infariori a quel
le di un viottolo di campa~na, di 
fontanelle pubbliche presentate co
me iniziative di rilevanza nazionale, 
di porti impraticabili e assolutamen
te superflui. Nel momento in cui 
la presenza dei partiti della sinistra 
spezza l'egemonia democristiana nel
l'intervento straordinario, nel mo
mento in cui una nuova legge in
troduce nei metodi di intervento i 
principi democratici del decentra
mento, l'immobilità dell'apparato, i 
ritardi nelle erogazioni, gli impacci 
burocratici non possono che legit
timare pesanti sospetti sulla volontà 
politica da cui tutto ciò dipende. E 
infatti i confronti tra i partiti e il 
Ministro per il Mezzogiorno vanno 
~ssumendo toni sempre più aspri. 

D'altra parte proprio la legge 675 
conteneva una filosofia meridionali
stica che faceva del problema del 
Sud il cuore del problema econo
mico nazionale. Questa concezione 
che collega profondamente il pro
blema meridionale a quello nazio
nale è presente nelle parole di Ca
pria: « Noi vogliamo trasformare il 
problema del Mezzogiorno rn una 
singolare occasione per uscire dalla 
crisi in· cui versa tutto il Paese. Pur 
senza minimizzare o sottovalutare le 
dimensioni della crisi economica, bi
sogna capire bene che il Mezzogior
no non rappresenta un lusso o una 
variabile negli equilibri dell'econo
mia nazionale ». 

In realtà fino ad oggi questo col
legamento profondo tra problema 

meridionale e problema nazionale ha 
funzionato al contrario, vale a dire 
che i costi più gravi della crisi na
zionale, in termine di disoccupazio
ne, di recessione economica, di pa
ralisi degli investimenti, di caduta 
del reddito, sono stati pagati pro
prio da quelle regioni del Sud che 
avrebbero dovuto invece essere in 
qualche modo privilegiate rispetto al 
resto del paese. 

Anche per questo, dice ancora Ca
pria, sarà di fondamentale impor
tanza la soluzione delle grandi ver
tenze industriali: la chimica e la 
siderurgia, che rappresentano l'asse 
portante dell'economia del Sud. 

E altrettanto fondamentale sarà 
l'orientamento e la rapidità con cui 
si saprà sviluppare la spesa pubbli
ca. Sembra, dunque, che il proble
ma Mezzogiorno debba essere af. 
frontato con un duplice taglio: da 
un lato facendone, secondo le pa
role di Capria, « singolare occasio
nt » per uscire dalla crisi nazionale, 
impostando, cioè, in chiave meridio
nalistica, le soluzioni della crisi ge
nerale che il paese attraversa; dal
l'altro intervenendo immediatamen
te per rendere gli strumenti del-
1 'intervento straordinario realmente 
capaci di svolgere il loro compito. 
E' su questo secondo punto, che 
implica riassetto della Cassa, revi
sione delle attribuzioni degli organi 
che alla Cassa sono collegati, in
troduzione di migliori strumenti le
gislativi e correzione di quelli esi
stenti, su tutto ciò i partiti di sini
stra e le forze sindacali sono tuttora 
impegnati in un difficile confronto 
con il Governo. L'esito di questo 
confronto assumerà un grande si
gnificato perché su di esso potrà 
venir misurata in buona parte la 
validità e la capacità di rinnova
mento dell'intesa politica su cui pog
gia l'attuale Governo e la sorte di 
tutto il paese. 

G. R. 
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Tre milioni di comunisti 
«ad Ovest di Yalta» 

Quanti sono i partiti comunisti nell'Europa 
Occidentale, quanti gli iscritti, quanti 

voti iaccolgono? Dietro le cifre, importanti 
questioni di dibattito fra comunisti. 

• La :.1:;1denza elettorale europea, 
quando saranno chiamati alle urne 
180 milioni di elettori dei non 
paesi della Comunità, si avvicina. 
Eurodestra, eurosocialismo, euroco
munismo, Partito Popolare Europeo 
(alias DC). eccetera, le forze politi
che si preparano a quella importan
te scadenza che dovrebbe eleggere 
a suffragio diretto il Parlamento 
Europeo. 

A questo scopo, e in questa visio
ne, è apparso in questi giorni in 
edicola un libro di Antonio Rubbi 
vice responsabile della sezione est:!
ri del PCI, scritto in collaborazione 
con Antonio Bronda, Laura Diaz, 
Mana Galli, Loris Gallico, Gilher
to Ghiotti, Michele Ingenito, Vit
torio Orilia, Dino Pelliccia, Anco-
nio Solaro, Irma Trevi, Roberto 
Viezzi per i tipi della Teti Edirori. 

Il libro contiene le 23 schede ana
litiche dei « Partiti Comunisti del
l'Europa Occidentale» come illu
stra il titolo. Ci sono tutti, anche 
quelli doppi come è il caso della 
Grecia che di PC ne ha due (uno 
il Partito Comunista di Grecia 
KKE, e l'altro il PC «interno»). 
Manca soltanto la scheda del PC di 
Malta di rec~ntissima costituzione. 
Ogni partito, e la parte del leone 
spetta al PCI per le sue dimensioni, 
è analizzato sotto tre aspetti: i cen
ni storici, la presenza (struttura, in
fluenza elettorale), il programma. 
Tutte le schede hanno come termine 
la fine del 1977 per omogenità di 
quadro. Dal che · risulta che gli 
iscritti ai partiti comunisti in Euro
pa Occidentale sono oltre tre milio
ni, e 23 milioni sono i voti ricevuti 
dalle liste dei PC nei singoli paesi. 

Ci sono altre curiosità signifi:::ati
ve, e significativamente messe in 

evidenza nella lunga prefazione di 
Rubbi che fra le righe contiene sot
wlineature politiche che non sono 
certamente da almanacco. La più ri
levante è, per ripetere Rubbi, che 
« li PCI, da solo, rappresenta quasi 
il 60 per cento degli iscritti comuni
sti e il 54 per cento dei voti com
plessivi raccolti dai partili comuni
sli in tulta l'Europa Occidentale » . 
Inoltre « i tre partiti, 1tal1ano, /ran
cese, e spagnolo che costituiscono 1t 
nerbo di quella tendenza che è staia · 
chiamata dell'eurocomunismo, rap· 
presentano 1'86-87 per cento sia de. 
Rii iscritti che dei voti ». 

Riassunta l'evoluzione dei PC eu
ropei negli ultimi trent'anni e in 
particolare negli ultimi dieci, Rub-

bi si sofferma molto, per non dire 
prevalentemente, sulla conferenza 
dei partiti comunisti dei paesi capi
talistici d'Europa di Bruxelles nel 
gennaio 1974: «ima tappa impor
tante nel processo di sviluppo dei 
PC occidentali» di cui l'autore sem
bra maggiormente interessato ad 
evidenziare i « limiti », che forse è 
più esatto chiamare, nell'ottica del 
libro, i • ritardi ». Una piattaforma 
di dibattitO per la futura conferen
ZJ fra i PC dei paesi dell'Europa 
Occidentale? Il rilievo dato a que
~ta parte nella prefazione di Rubbi, 
fa pensare che si tratti di qualcosa 
di più di un aggiornato alamanacco 
dt..'i PC euroccidentali. 

lt. A. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Partiti comunisti dell'Europa Occidentale: iscritti e voti 
(con percentuale e numero dei seggi) al dicembre 1977 

Paese lscrltll Voti O/o Seggi 

AUSTRIA 20.000 60.750 1.2 
BELGIO 14.551 151.241 2.7 2 
BERLINO O. 5 000 25.583 1.9 
CIPRO 14.000 79.280 39.7 9 
DANIMARCA 8.500 114.034 3.7 7 
FINLANDIA 50.000 528.026 18.9 40 
FRANCIA 611.000 5.787.436 20.6 86 
GRAN BRETAGNA 25.293 17.426 0.5 
GRECIA 45.000 619.950 12.1 13 
IRLANDA 600 
ISLANDA 2.500 20.924 18.3 11 
ITALIA 1.814.740 12.620.509 34.4 227 
LUSSEMBURGO 1.000 314.735 8.8 5 
NORVEGIA 2.500 8.766 0.4 
OLANDA 12.000 143.420 1.7 2 
PORTOGALLO 133000 785.620 14.5 40 
REP. FED. TEO. 42.250 118.500 0.4 
SAN MARINO 980 3.246 23.6 15 
SPAGNA 200.000 1.600.000 9.6 20 
SVIZZERA 7.000 45.365 2.4 4 
SVEZIA 17.000 257.967 4.7 17 
TURCHIA 2.000 

TOTALE 3.028.914 23.302.778 
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Caccia 
alle streghe 
ed ai "figli 
di provetta,, 

di Giovanni Giudice 

• L:1 notizia del bambino " nato 
in provetta" per opera dei dottori 
Steptoe ed Edwards ha ancora una 
volta eccitato la reazione dell'opi
nione pubblica . Bisogna dire però 
che la notizia non ha suscitato al
trettanto scalpore nell'ambiente 
strettamente bio·medico. Sarà be
ne infatti chiarire che l'impresa non 
costituisce niente di eccezionale dal 
punto di vista scientifico e non rap
presenta certamente la creazione di 
un « bambino in provetta». Quel
lo che è stato fatto a Cambridge 
non è altro che il trasporto alla spe: 

. de · umana di quanto è già da tem
po e ormai abitualmente praticato 
su .1ltri mammiferi. 

Che cosa si è fatto esattamente? 
Si è preso un ovulo maturo di una 
donna, lo si è fecondato in provetta 
col seme del marito e lo si è reim
piantato nell'utero della donna. Tut
te queste manovre sono già in uso 
in questo o in quell'altro mammife
ro. Ad esempio l'impianto, nell'ute
ro di u01 vacca, di un ovulo fe
condato fuori dell'animale è una 
pratica che in paesi più avanzati del 
nostro è ormai diventata abituale al 
fine di conservare le caratteristiche 
genetiche vantaggiose di un parti
colare individuo di sesso femminile. 
E' infatti noto che quando si sele
ziona un animale maschio di ottima 
qualità, le sue caratteristiche gene
tiche possono essere sfruttate al 
massimo fecondando artificialment~ 
col seme di quell'individuo centi
naia di femmine. Se invece si vo
gliono sfruttare al massimo le ot
time qualità genetiche· di una fem
mina, il procedimento cui si ricor
re è proprio quello del trapianto 
in un'altra femmina dell'ovulo fe
condato della prima. La ricevente 11 
trapianto condurrà la gravidanza e 
niente altro; contribuirà solo al nu
trimento dell'embrione, 11 quale alla 
nascita presenterà le caratteristich~ 
genetiche non della nutrice ma del
la donatrice dell'ovulo. Quest'uhi-
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ma sarà stata indotta nel frauem· 
po ad altre ovubzioni mediante trat
camento ormonico sicché nel p::rio
do di tempo che le sarebbe occorso 
per portare a termine la gravidanza 
con uno o al massimo due soli em
brioni nella specie bovina, avrà in· 
vece donato i suoi ovuli fecondati 
a molte altre femmine. Pure la fe
condazione in provetta dell'uovo di 
un mammifero anòe umano era già 
stata operata. Niente di nuovo dun
que se non la trasposizione in cam
po umano dell'intero procedimento : 
asporcazione dell'ovulo, fecondazio
ne in vitro, reimpianto. Questo, na . 
turalmente, con le implicazioni di 
trepidazione pt:r il risultato e di mo
ralità che la sperimentazione in 
campo umano comporta. Ed è su· 
gli aspetti morali che vorrei breve· 
mente soffermarmi. Innanzi tutto 
smettiamo le ipocrite meraviglie che 
si sviluppano quando si parla di spe
rimentazio'le umana. Questa speri· 
meritazione è ad esempio obbliga· 
toria pe1 legge per quanto riguarda 
l'uso di nuovi farmaci, ovviamente 
dopo che la fase della sperim:!nta
zione animale abbia dato le più am
pie assicurazioni possibili di inno· 
cuità. Dunque, o rinunciamo del 
tutto alla farmacologia o accettia· 
mo con tutta la ovvia prudenza la 
sperimentazione in campo umano. 
Conosco tanta gente che grida su
bito di essere disposta a rinun::iare 
alla farmacologia. Quando grida, in
fatti, di solito sta bene in salute, 
dunque il problema non la tocca; 
m:i se disgraziatamente ha un raf · 
freddore l'urlatore si trasforma in 
un frenetico ingurgitatore di farma
ci. E io gli auguro tanto di non 
incorrere in una delle tant;? crudeli, 
disperate malattie per le quali 
muoiono oggi tanti uomini e tanti 
bambini ogni giorno, malgrado le 
loro ben altrimenti sconvolg.:nti im
plorazioni di aiuto ai medici ancora 
impoten ti. Solo chi st è riempito 
le orecchie e il cuor;? negli ospedali 

delle implorazioni strazianti di que
sti infelici non ha dubbi sulla ne
cessità della sperimentazione medi
ca. D;co questo perché niente altro 
che di un intervento medico si trat
ta nel caso del cosi detto "bambino 
tn provetta" e di nessun fatto di 
stregoneria. Nel caso in discussione 
infatti l'ovulo non poteva essere 
raggiunto dallo sperma per esser.! 
fecondato, a causa di un impedimen
to nelle tube. Si è allora preso l'o
vulo, lo si è fecondaco con lo sper
ma del marito e lo si è rimesso nel
l'utero dove ha continuato il suo 
sviluppo naturale, dando luogo ad 
un embrione e ad un bambino che 
ha tutte le caratteristiche genetiche 
del padre e della madre, esattamen
te come se fosse nato senza l'inter
ve:nto medico. 

Qualche moralista ha già tuonato 
contro « l'innaruralità » di questo 
fatto. Vorrei saperé che cosa è «na
turale» allora in ogni intervento te
rapeutico. E' forse naturale l'aspor
tazione di un organo malato? E' 
forse naturale l'impianto di una pro
tesi? O anche la semplice introduzio
ne di sostanze chimiche terapeuti
cht"? Bene farebbe allora qualche 
maturo moralista a non mettersi la 
dentiera prima di andare a cena 
per evitare un'introduzione innatu
rale. Forse non sarà d'accordo, ma 
per fortuna non si mett~rà gli oc
chiali da presbite, così non avrà 
possibilità di leggere queste mie 
righe irriverenti. Questa pratica te
rapeucica a mio parere apre invee 
la possibilità a coppie infertili per 
ostruzione tubarica, di avere un fi
glio che sarà tanto loro, quanto 
quello ottenuto senza alcun inter
vento medico. Sarà mancato l'atto 
d'amore? Ciò sarà stato nec.!ssario 
solo per il concepimento, ma non 
sarà mancato né prima né dopo, e 
la rinuncia per quella sola volta sa
rà stata solo per necessità ed avrà 
valore di grande atto di amore dei 
coniugi verso il figlio. Perché. stia-
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no tranyuilli i moralisti, non ci sa
ranno mai abusi in questo senso: 
quando la gente potrà, sono certo 
che alla via del bisturi preferirà sem
pre quella tradizionale. Nei limiti 
del caso descritto non ho dunque 
il minimo dubbio: grande rispetto 
morale per i coniugi che hanno fatto 
questa scelta e per i medici che 
l'hanno resa attuabile. 

Non si può però tacere che il 
passo compiuto dalla tecnica scien
tifica apre anche altre possibilità 
teoriche la cui valutazione morale 
è più difficile. E' «teoricamente» 
possibile trapiantare ·l'uovo fecon
dato in una donna diversa dalla 
madre. Questa fungerebbe niente al
tro che da nutrice, portando a ter
mine la gravidanza di un figlio as
solutamente non suo, che sarebb:! 
geneticamente uguale solo al padre 

donatore del seme e alla madre do
natrice dell'ovulo. Ma va distinto il 
caso della donna che non « voless~ » 
portare a termine la gravidanza da 
quello della donna che non « po
tesse » per malformazione ut~rina o 
altro, portarla a termine. Il primo 
caso è a mio avviso immedia~amen
te condannabile moralm~nte. Anche 
il secondo lo è, perché riduce la 
donna ricevente al puro ruolo di 
incubatrice, trascurando totalmente 
l'affettività che in lei insorgerebbe 
verso l'embrione che porta in grem
bo. Non nascondo però che forse 
qualche ragione si potrebbe trovare 
a favore di una « volontaria » che si 
offrisse di portare a termine la gra
vidanza di un'altra donna che non 
può e che desidera un suo figlio. 
Sarebbe un atto di solidarietà uma
na, in qualche modo paragonabile 
a quello del donatore di un organo? 
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Una soluzione a quest'ultimo tipo 
di problema, della donna cioè che 
non possa portare a termine la gra
vidanza, potrebbe venir~ in futuro 
dalla possibilità di coltivare in pro
vetta fino a completa crescita un 
embrione di mammifero. Quello sf 
che sarebbe un notevole passo dal 
punto di vista delle difficoltà scien
tifiche. Finora si è riusciti a porta
re avanti un embrione di roditore 
fino allo stadio di cuore pulsante, 
del tutto in provetta. Per arrivare a 
stadi più avanzati bisognerà aspet
tare ancora molti anni. Quanti? 
Chissà? Però è certo che p:!r for
tuna non mi tocca discutere oggi le 
implicazioni morali di un tale possi
bilità. Per ora bisognerà acconten
tarsi di soluzioni biologicamente 
meno perfette ma moralmente inec
cepibili come ad esempio quella 
della adozione. G. G. 
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· gestione pubblica 
del territorio 

Vecchie ricett'
e nuove 
pillole dorate 
di Marcello Vittorini 

• Nel noscro paese il compito <l1 
riattivare la produzione, di funzio
nare come serbat0io della manodo· 
pera in eccesso e di superare le ri
correnti crisi economiche, è tradi
zion:ilmente ed esclusivamente affi
dato, ormai da oltre 30 anni, alla 
industria delle costruzioni e, so
prattutto, all'edilizia di abitazione. 

Cosl è stato sia nell'immedi~to 
dopoguerra (mentre gli altri paesi 
europei concentravano le loro ri

sorse sulla ricostituzione e :>ul po
tenziamento della struttura produt
tiva), sia nelle successive crisi con
giunturali, in occasione delle quali 
la fantasia estemporanea dd gover
nanti e dei tecnici dell'economia e 
della finanza si scatenava nell'io 
vencare meccanismi sempre più per
versi e contraddittori per stimolar:! 
ed incentivare l'attività edilizia. 

Dopo un breve periodo m cui 
l'edilizta sovvenzionata svolse un 
ruolo traente, l'intervento pubblico 
fu decisamente indirizzato a soste
nere l'edilizia privata, non soltanto 
attraverso la concessione di sempre 
più consistenti agevolazioni fiscali 
e creditizie, ma soprattutto consen
tendo al settore di espandersi utiliz
zando rendite speculative elevatissi
me e scaricando sulla collettività 
tutti i costi sociali derivanti dai 
nuovi insediamenti. D'altro canto 
la domanda di nuovi alloggi era ali
mentata dai fenomeni di polarizza. 
zione urbana e dai conseguenti mo
vimenti migratori: le città ed i cen
tri industriali si espandevano con 
enorme rapidità, sacrificando ogni 
metro quadrato di superficie alla 
speculazione fondiaria ed alla spe
culazione e facendo crescere fino a 
dimensioni insopportabili l'onere dei 
Comuni per la costruzione e la ge
stione degli impianti pubblici, dei 
servizi sociali, delle attrezzature. 
Nel giro di 20 anni, contro un au
mento di popolazione di circa 7 mi
lioni di unità sono stati costruiti 
oltre 27 milioni di stanze (quattro 
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s1,111ze per ogni nuovo abitante). ma 
il problema della casa per i lavora
tor e per i ceti meno abbienti non 
è scaro neanche avviato a soluzione: 
ad esso il mercato speculativo non 
la~ciava .1lcu11 margine. 

111 venire il proc:e~so 
di polarizzazione 

Nel settore delle opere pubbli
che le cose non andavano certamen
te meglio: da un lato il ricorso si
stematico alla concessione di con-· 
tributi sugli interessi allungava e
normemente i tempi di esecuzione 
dd lavori, non ne garantiva la ulti
mazione, irrigidiva sempre più il bi
lancio di previsione dello Stato, dal
! 'altro lato al fenomeno della pola
rizzazione e della espansione incon
trollata delle città, corrispondeva 
una politica di « opere di regime » 

che, fra l'ahro, costituivano uno 
strumento clientelare particolarm~n
te efficace, sul cui uso spregiudicato 
tanti uomini politici democristiani 
hanno costruito le loro fortune elet
torali. A peggiorare ulteriormente la 
situazione contribul il ricorso siste
matico al meccanismo dJla « conces
sione », che garantiva alle società 
concessionarie sia consistenti lucri 
nella progettazione ed esecuzione 
dci lavori, sia la disponibilità di in
genti finanziamenti a carico del si
stema creditizio, in alcuni cast (co
me per le Società autostradali) con 
la garanzia dello Stato. 

La struttura produttiva non po
teva non risentire di tale situazio
ne: ai «boom » edilizio corrispon
deva il « boom » del cemento. dei 
laterizi, delle ceramiche, del tondi
no di ferro, tutte mdustrie ad alto 
consumo di energia, fortemente in
quinanti e ad alto investimento di 
capitali, la cui sopravvivenza era le
gata al mantenimento del « trend » 
di sviluppo dell'industria delle co
struzioni. 

Ogni qual volta si tentava di li· I 
ll'Ìtare lo sfruttamento capitalistico 
della città e del territorio e di ri
flettere sui danni di una dissennata 
politica delle opere pubbliche òe 
rc.tlizzava la rete autostradale più 
estesa (e costosa) d'Europa e che 
abbandonava alla degradazione fi
sica . .1lle frane, al disboscamento 
ed alle alluvioni più della metà del 
terrirorio nazionale, scattava il r1-

cacco occupazionale e le conseguen
ze di tutti gli errori passati e pre
senti erano scaricate sui lavoratori 
del settore) già fortemente penaliz-
za i i dalla precarietà, dalla disconti
nuità, dalla pericolosità e dalla pe
santezza delle prestazioni di lavoro. 

Con la crisi dell'energia e del
l'economia sembrava che tutti fos
sero d'accordo sulla necessità di 
carr.biare indirizzo: si parlò a lungo 
di nuovo « modello di sviluppo », 
di eliminare sprechi e privilegi, di 
utilizzare pienamente e parsimo
niosamente le scarse risorse di
sponibili, di avviare una inci
siva politica di riconv~rsione (non 
solo dell'industria, ma di tutta la 
struttura produttivaì, di cosuuire 
un efficiente sistema di gov.!rno del 
territorio incentrato sulle regioni e 
sulle autonomie locali. 

Per dare un contenuto operativo 
a questa nuova logica risultava ne
c-.ssario innanzitutto bloccare ed in
vertire il processo di polarizzazione 
del passato, che aveva provocato 
l'abbandono delle aree interne ed 
agricole, dei centri abitati minori, 
del patrimonio fisso sociale, costi
tuito da un sistema insediativo ed 
infrastrutturale realizzato e mante
nuto durante secoli di storia e di la
voro. A tal fine era indispensabile 
da un lato potenziare l'agricoltura 
(nonché la trasformazione e la di
stribuzione dei prodotti) e dall'al
tro assicurare una adeguata diffu. 
sione delle attività secondarie e ter
ziarie superando, specie nel Mez
zogiorno, la logica dei « poli » indu-
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striali. In questo quadro la politi
ca delle opere pubbliche avrebbe 
dovuto prioritariamente perseguire 
obiettivi di difesa del suolo, di mi
glioramento della qualità insediati
va, di mantenimento e di potenzia
mento delle attrezzature sociali e 
dei sistemi infrastrutturali minori, 
trascurati nel periodo delle « ope
re faraoniche», mentre la politica 
della casa avrebbe dovuto privile
giare innanzitutto la riqualificazione 
ed il riuso del patrimonio edilizio 
esistente, realizzando nuovi alloggi 
soltanto per soddisfare il fabbiso
gno « reale », espresso dai ceti me
no ahbienti. 

Primo: riformare 
la pubblica amministrazione 

li perseguimento di tali obietti
vi comportava l'approvazione di 
nuove leggi - di cui peraltro s1 
parlava ormai da anni e da decen
ni - ma richiedeva soprattutto 
una profonda riorganizzazione della 
struttura amministrativa: infatti gli 
8.000 comuni italiani non poteva
no assolutamente garantire - per 
la 1010 inadeguatezza funzionale e 
dimensionale - la necessaria azio
ne di programmazione e di gestio
ne della città e del territorio. D'al
tro canto tale compito non poteva 
certamente essere svolto dagli in
numerevoli organismi settoriali (di
stretti scolastici, unità sanitarie lo
cali, comunità montane, ecc.) in
ventati per rispondere m qualche 
modo alla crescente domanda socia
le di partecipazione e di intervento. 

Dall'inizio della crisi e dall'avvio 
<lei dibattito su questi temi sono or
mai passati quasi cinque anni; mol
te leggi realmente innovative, an
che se non perfette, sono entrate in 
vigore e molte chiacchiere sono sta
te fatte: il territorio è ormai di mo
da e tutti ne parlano, più o meno 
a proposito, ma la necessità di co-

struire, faticosamente e coerente
mente, un efficiente e democratico 
sistema di governo del territorio 
stesso non è stata e non è adegua
tamente considerata. Anche perché 
per rispo:idere ad essa occorre rico
stituire la pubblica amministrazio
ne ,che è completamente sfasciata, 
sia al centro che in periferia. D'al
tro canto, nella attuale carenza di 
adeguati strumenti tecnico-ammini
strativi e finanziari, anche le nuove 
leggi, approvate dopo discussioni e 
polemiche defatiganti e lunghissime, 
restano disapplicate: cosl è stato 
per la legge n. 1 O del 1977, per la 
legge di riconversione industriale, 
per le leggi sull'agricoltura e sul 
Mezzogiorno. Cosl porrà avvenire 
per la riforma sanitaria ,per l'equo 
canone, per il piano decennale del
l'edilizia. Con il risultato di esalta
re ancor più le tensioni sociali che 
si presumeva di allentare con i prov
vedimenti legislativi. 

Cosl, dopo un inconcludente pe
riodo di astensioni ed un confuso 
periodo di larghe maggioranze par
lamentari, il governo Andreotti sem
bra ricadere, per interesse o per in
capacità, negli errori del passato. E, 
cosa ben più grave, sembra che le 
forze politiche di maggioranza subi
scano questo indirizzo con rasse
gnato fatalismo: la riconversione 
della struttura produttiva si è n
dotta alla ristrutturazione industria
le che, a sua volta, ha partorito i 
cosiddetti piani di settore, che non 
hanno alcun contenuto programma
tico e pianificatorio e che sono sta
ti giustamente e violentemente at
taccati dai sindacati. Dei provvedi
menti per l'agricoltura non si parla 
più e ci si limita a discutere su una 
ennesima e tardiva riforma dei patti 
agrari; la necessità di una adeguata 
diffusione territoriale delle attività 
produttive, specie nel Mezzogiorno, 
sc.rnbra rinviata sine-die e seguita 
ad andare avanti la logica squili
brante delle « aree industriali at-
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trezzatc:: •, senza che nessuno sap
pia, o almeno si chieda, quali indu
strie possano o debbano localizzar
si in esse e perché. 

«Si rispolverano 
le proposte del passato» 

In questo clima di totale caren
za (di idee, di inizia ti ve coerenti, 
di obiettivi espliciti e di program
mi) riemergono le vecchie ricette: 
si riparla di rilancio dell'attività edi
lizia e delle opere pubbliche e si ri
spolverano tutte le proposte del 
pass.ito (risparmio-casa, credito age
volato, ecc.) con la eventualità di 
modificare, rendendole meno incisi
ve, le già inadeguate norme della 
legge n. 10/77 sull'uso del suolo. 
E n:ituralmente un trattam~nto par
ticolare è riservato al Mezzogiorno. 
Per esso non si parla più di indu
stria e di posti di lavoro stabili: si 
annuncia invece un programma di 
1.000 miliardi di edilizia sovven
zionata, si promette l'acceleramen
to dei progetti speciali della Cassa 
p~r il Mezzogiorno, si ventila la 
possibilità di realizzare il ponte sul
lo stretto di Messina. Naturalmen
te, per indorare la pillola, tutti si 
affannano a conteggiare i futuri 
- sperati - posti di lavoro. So
lo per il ponte sullo Stretto la 
stampa ha parlato di molte mi
gliaia di addetti: ma che cosa suc
cederà se il ponte sarà realizzato, 
dopo l'ultimazione dei lavori? Do
ve e come potrà essere assorbita la 
disoccupazione di ritorno? Possi
bile che l'esperienza del passato 
non abbia insegnato nulla, nono
stante le vicende di Taranto, del
la Sardegna, della Sicilia? 

Ma c'è di più. Nel tentativo di 
trovare soluzioni semplici (che 
non esistono) e di soddisfare gli 
appetiti di centri di potere azienda
le e burocratico (che purtroppo esi
stono e prosperano nonostante la -17 
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crisi) si pensa ad un generalizzato 
ricorso al sistema delle concessioni: 
all'IRI, all'ITALSTAT, a Consorzi 
di Imprese, ad Aziende pubbliche e 
private. C'è il rischio che si rip~
tano i fasti e i oefasti della banca
rotta autostradale, con la magra con
solazione, per tutte le forze politi· 
che, di aver accettato, per dispera
zione, scelte sicuramente inad;;:guate 
e probabilmente errate. 

C'è una alternativa a tutto que
sto? A costo di essere ancora una 
volta accusato di irragionevole otti· 
mismo sono convinto di si. Purché 
Governo e forze politiche conc.!n· 
trino la loro attenzione ed i loro 
sforzi non soltanto sulle leggi ma 
suUa loro attuazione, sul potenzia
mento delle autonomie locali, sulla 
riqualificazione della pubblica am
ministrazione, sulla attivazione del· 
le capacità propositive, progettuali 
e gestionali di tutti i centri di in· 
tervento e di spesa. Ingigantire i 
programmi e concentrare in poche 
sedi le possibilità di decidere e di 
spendere, significa irrigidire enor
memente il sistema e pone le pre
messe della sua inevitabile paralisi: 
per ostacoli imprevisti o per pato· 
logica sclerosi, come è avvenuto r.!
centemente per gli interventi nel 
Mezzogiorno, che non si risolvono 
né con la pur necessaria sostituzione 
dei dirigenti né con il ricorso siste
matico alla concessione, né con la 
costituzione di progetti speciali 
sempre più complicati, macchinosi 
ed incomprensibili, ma con una di
stribuzione degli interventi che ten
ga conto della articolazione della 
domanda sociale, delle risorse dispo· 
nibili, delle possibilità di sviluppo 
produttivo. 

In questa logica e p~r il limitato 
periodo di « saldatura » occorron-:> 
anche opere pubbliche ed investi· 
menti sociali, ma senza ricadere nel
la retorica delle « opere del regi· 
me » e della funzione taumaturgica 
dell'edilizia. 

M. V. 
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cc Nuova» psichiatria. 
Attenti a parlare di crisi 

a cura di Giorgio Bartolomei 

Il dibattito politico all'in· 
terno della "nuova" psichia· 
tria italiana si trova oggi in 
un momento di impas~e di 
natura sia teorica che prati· 
ca. Molti sostengono che si 
tratta di una vera e propria 
crisi. A dieci anni dalla « I st i· 
tuzione negata » e soprallut· 
to dal Congresso di Psichia· 
tria Democratica del settem· 
bre '76 ad Arezzo in poi, co
me si caratterizza, secondo 
voi, la situazione attuale del 
movimento? 

Adriano Ossicini: Io penso che 
bisogna stare attenti a parlare di 
cri5i: bisogna vedere il punto di 
partenza, ossia in sostanza la nuova 
psichiatria si è sviluppata in una 
situazione drammaticamente diffici
le della psichiatria ufficiale. L'am
biente ufficiale della psichiatria era 
in condizioni drammatiche e, per ra· 
gioni di strutture e per ragioni di 
cultura, esisteva in sostanza lo staff 
egemonico dei direttori di manico
mi, dei dir~ttori di cliniche, di psi· 
chiatri ufficiali in Italia, i quali era
no, per ragioni di formazione di ti· 
po culturale e come tipo di forma
zione professionale in un arretrato 
pauroso, anche più di quello che 
era la psichiatria di tipo ufficiale, 
non psicodinamica, di altri paesi. 

Anche la nuova psichiatria !iCOn· 
ta un eccesso di rottura ossia l'ec
c .. sso di forza che ha dovuto utiliz. 
zare, non tanto contro l'ambiente 
socio-politico, che forse era abba
stanza pronto, quanto contro le 
strutture che hanno una difesa pri· 
ma furibonda e poi elastica, cioè 
mistificatoria; hanno fatto finta di 
accettare, accettando solo gli ele
menti formali di questo tipo di bat
taglia per invischiarla poi nelle pan· 
ne quotidiane del sabotaggio. 

Non c'è dubbio che oggi noi assi
stiamo ad una seconda fase che è 
quella che non è più di rottura ma 

di egemoniuaztone, la quale ha 1 ri
flussi in tutte le rivoluzioni. Nessu
na rivoluzione, anche quella politica, 
non ha dei reflussi quando deve pas
sare da una fase di rottura ad una 
fase di egemonizzazione, ma in que· 
sto caso, a mio modesto avviso, le 
difficoltà sono duplici: una è quella 
che è consecutiva ad ogni rivoluzio
ne, ad ogni rottura, ad ogni posi· 
zione di carattere avanzato che deve 
'essere stabilizzata; seconda difficol
tà, è l'enorme potere che hanno an· 
c-0ra le vecchie culture psichiatriche, 
organicistiche e cosi via. Per que· 
sto favorife dal fatto che purtroppo 
la nuova psichiatria non ha potuto 
ampiamente utilizzare proprio quel. 
l'arma che era, secondo me, fonda
mentale per la polemica culturale 
con la vecchia psichiatria, che era 
la psicodinamica, O!>Sia una delle dif. 
ficoltà è stata ovviamente che nel
la battaglia in quel momento gli 
aspetti psicodinamici sono stati uti· 
lizzati ma non egemonizzati, non 
analizzati, ed una parte dd residuo 
di una certa polemica vecchia contro 
la psicologia dinamica è stata ri· 
presa in modo paradosso da certi 
ambienti politici e culturali che in· 
vece appoggiavano la nuova psichia. 
tria. Questa è stata la contraddizio· 
ne che purtroppo si sconta. 

Michele Risso: Ossicini ha de
scritto un aspetto importante del 
problema. Vorrei aggiungere che, se 
noi teniamo conto dei messaggi ini
ziali della nuova psichiatria italiana 
vediamo che si tratta di messaggi 
essenzialmente polittct. Essi non so
no stato recepiti come tali, ma tra
dotti e ridotti a proposte tecniche 
attraverso un malinteso, o, peggio 
una mistificazione avente come base 
la malafede di chi riceveva un mes
saggio che avrebbe messo in discus· 
!>ione tutto il significato dell'opera· 
re psichiatrico tradizionale. In altre 
parole, la battaglia iniziata a Gori
zia nella p;inw metà degli anni '60 
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Gorizia 1969: un'assemblea. e aperta • di padiglione 

contro il manicomio aveva signifi
cati e mete politici: la psichiatria 
ufficiale non volle vedervi altro che 
indicazioni tecniche di miglioramen
ti riformistici; si disse che a Gori
zia si era costituita una « comunità 
terapeutica » sul modello di prece
denti esperienze anglosassoni. E' ve
ro che si era formata allora una 
comunità terapeutica, ma ciò che di 
nuovo si era scoperto a Gorizia era 
in realtà il problema della emargi
nazione del malato di mente, cura
to nella apparenza, custodito nella 
sostanza, enucleato dalla storia e 
avulso dalla società. Verità dim0; 
strata, col tempo, per tutti gli emar
ginati sociali, vittime di una logica 
che aveva - ed ha - tutto l'inte
resse a convogliare ogni tipo di de
vianza verso la medicalizzazione o 
verso la criminalizzazione. 

Verissimo quanto dice Ossicini 
sulla rottura con la vischiosità ideo
logica della psichiatria ufficiale ita
liana che era - ed è ancora oggi 
in parte - di stampo neurologico 
e lombrosiano. La lotta è stata quin
di lunga e dura ed è passata at
traverso una pratica estenuante di 
un lavoro quotidiano che si oppo
neva come invenzione e significato 
alla ripetitività rituale tipica dei 
vecchi manicomi. Ci siamo serviti, 
nel comunicare la nostra esperien
za, cli mezzi che potessero rendere 
la pratica e la tendenza dell'opera
re intelleggibili, immediatamente: 
ciò non ha portato a formulazioni 
teoriche trasmissibili e articolate 
per ciò che riguarda lo specifico 
psichiatrico, dato che la pratica del 
lavoro che avveniva, si, nello spe
cifico, aveva rilevanza soprattutto 
politica. Da parte di non pochi 
operatori provenienti dalla psichia
tria tradizionale c'era una richiesta 
sul come si fa ad aprire, a liberare 
un ospedale psichiatrico; la nostra 
risposta riguardava sempre e soltan
to il cosa vuol dire aprire e liberare 
un manicomio. .. 
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<< nuova » psichiatria 
attenti a parlare di crisi 

Vorrei, se possibile, una precisa
zione da Ossicini che ha parlato di 
psicodinamica ed ha introdotto il 
concetto di psicoterapia come alter
nativa alla pratica psichiatrica tradi
zionale o di vecchio stampo. Il pro
blema è importante e dobbiamo evi
tare malintesi. 

Ossicini: Non c'è dubbio che se 
tu vai a leggere non solo la storia 
delle esperienze iniziali molto im
portanti dal punto di vista pratico 
ma anche dal punto di vista cultu
rale, tu vedi che in sostanza ven
gono usate di fatto una serie di mo
dalità di intervento che sono psico
terapiche. Usavo il termine psicodi
namica per dire quale era la parte 
teoretica che stava dietro questo 
aspetto psicoterapico, perché in so
stanza psicoterapico è tutto, anche 
la terapia dell'elettroschock è una 
terapia dtlla psiche, anche la psico
farmacologia è una terapia delle psi
che, il termine psicoterapico è usa
to in modo molto generico. In un 
rapporto di ap~rtura dei manicomi, 
di apertura delle istituzioni, se si è 
trattato il malato, con il malato 
ogni trattamento., ogni tipo di dialo
go è stato psicoterapico. Si tratta di 
vedere come! Nell'aprire i manico
mi, nel fare uscire la gente dalle 
ist1tuzioni e cosl via, questa gente 
è stato necessario trattarla, occu
parsene, parlarci, in gruppo e per
sonalmente. Allora si sono usat" di 
fatto delle tecniche psicologiche, 
spesso non si sono qualificate, non 
si sono quantificate, e si sono ad
dirittura negate, questa è una delle 
cause di crisi. Se la psicoterapia si 
deve fare, essa va inquadrata nel 
grande movimento della psicologi~ 
moderna, che chiamiamo in qual
che modo psicologia dinamica; po
tremmo vedere poi di quale scuo
la, di quale orientamento. 

Risso: Va bene, d'accordo, non 
c'è approccio al malato che non 
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Manicomio di Collegno 1968 (documentazione Mauro Vallmorto) 

comporti l'impiego di una tecnica. 
Negarlo sarebbe assurdo, come sa
rebbe assurdo negare che due esseri 
umani, parlando insieme, stabilisca
no rapporti di comunicazione. Al
trettanto chiaro è che l'operatore 
non agisce a caso con l'utente (pes
simo termine quest'ultimo per in
dicare una persona in una condizio
ne di sofferenza), ma ha in testa un 
modello di salute/malattia cui vo
lente o nolente deve fare riferi
mento; e si comporta quindi di con
seguenza. In altri termini, l'operato· 
re vuole un risultato del suo opera
re, ha una strategia, una tattica: e 
si serve inevitabilmente di stru
menti tecnici, codificati, dogmatici 
o critici che siano per realizzare un 
progetto di cura. D~tto questo, par
liamo però di un pericolo, e cioè 
della sostituzione acritica di una 
vecchia tecnica con una nuova, nel
l'ambito della logica delle ideolo
gie di ricambio. Dobbiamo tenere 
conto di questo, dato che, lo sappia
mo tutti, in psichiatria terapia e 

controllo sociale sono fatrori intima
menti connessi e difficilmente distri
cabili. 

Il pericolo del ricambio di una 
tecnica « vecchia » con una tecni
ca « nuova » è tutt'altro che tra
scurabile. Non è certo che, cam
biando il colore della divisa di una 
guarnigione di una città o cambian
do lo stile di marcia dei soldati, si 
modifichino i meccanismi di difesa 
o di oppr<::ssione dei cittadini. Il 
problema non è quindi quello di 
dare risposte nuove a domande vec
chie, ma quello di porre domande 
nuove. 

Inoltre, il ricambio acritico dei 
tecnici propone il pericolo della 
trasmissione verticale e acritica del
le tecniche. Il problema non si pone, 
per me, in termini di tecniche, ma 
in termini di conoscenze. Credo che 
abbiamo il dovere, come operatori, 
di appropriarci di conoscenze rela
tive al fondamento epistemologico, 
alla storia, allo sviluppo di quelle 
discipline che trovano poi applica-
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zioni pratiche nel campo specifico 
della psichiatria e della psicotera
pia. 

Voglio dire che noi possiamo usa
re o non usare certe tecniche, pos
siamo rifiutarle, possiamo tentare 
di servircene come modelli di rife
rimento lavorando con spirito cri
tico: ma dobbiamo essere in pos
sesso di quelle conoscenze che pre
cedono l'uso più o meno critico di 
una tecnica. Mi pare che su que
sto non ci siano dubbi, è un dovere 
al quale non ci possiamo sottrarre. 
Sottriiendoci a questo dovere, rifiu
tando di essere istanze critiche nel
la inevitabile contraddizione del
l'operare, noi rischiamo di favorire 
il « cambio della guardia. e la ri
proposta di sistemi di controllo con
trabbandati come meccanismi mo
derni di terapia. 

Ossicini: Non c'è dubbio che 
no1 siamo contrari all'elettroschock, 
come siamo contrari alla psicofarma
cologia di un certo tipo, come sia
mo contrari agli strumenti che 
strutturavano la vecchia psichiatria 
o organicistica, o idealistica, o posi
tivistica. Non· c'é dubbio che la 
meccanica e acritica sostituzione di 
queste tecniche, che comunque van
no sostituite, con le tecniche della 
psicoanalisi può essere una operazio
ne ideologica. Dobbiamo tener pre
sente però che bisogna stare anche 
attenti a non impazzire in un cir
colo vizioso, perché nulla è total
mente non ideologico. La possibilità 
di fare una operazione che non 
rientri in nessun modo in esperien
ze ideologiche significherebbe avere 
una società senza classi egemoni e 
senza posizioni totalizzanti di una 
classe o dell'altra. Noi dobbiamo 
arrivare ad un processo dt de-ideo
logiciz.za:done, cioè di non formula
zione ideologica rigida, meccanica. 
Non è possibile però illudersi che 
certi strumenti possono essere nel
la loro naturalezza avulsi da ogni 

inquinamento ideologico, è come 
parlare della scienza con la S maiu
scola fuori della storia. Questo non 
ci deve far cadere però nel meccani
co atteggiamento mentale che per 
questo non possiamo usare delle 
tecniche, ma allora la tecnica di
ventiamo noi ed è appunto un « de 
lirio di onnipotenza". E' chiaro che 
il valore del tecnico è quello di ve
dere, nell'esperimentazione, in òe 
limite certe tecniche riescono a non 
essere influenzate in modi determi
nanti da un certo fatto ideologico. 
Se noi aspettiamo una tecnica che 
sta tutta fuori dell'ideologia, non 
avremo mai nessuna tecnica, ossia 
avremo di fatto delle tecniche mi
stificate che useremo non chiaman
dole tecniche. Il tecnico che vive la 
sua tecnica in una più ampia realtà 
politica può oltre che controllare 
sperimentalmente la tecnica valutar
ne i « limiti » ideologici. 

Risso: No, non ci aspettiamo 
una tecnica fuori della ideologia. 
Sappiamo che non esiste nuovo mes
saggio nel campo delle scienze u· 
mane - e non soltanto in queste -
che non venga subito immesso nel
la logica del potere che ha i suoi 
obiettivi, che vuole perseguire i 
suoi scopi. E' chiaro che dobbiamo 
tenere conto di questo. Proprio a 
questo proposito, ho fatto cenno 
prima alla inevitabile contraddizio
ne dell'operare, soprattutto nel 
campo della psichiatria dove cura e 
controllo sono indissolubilmente 
uniti. Voglio dire che non si tratta 
di cercare o volere una tecnica che 
non sia sottesa da una ideologia 
funzionale alla logica della norma e 
del controllo, ma di porre il pro
blema in termini di cultura, prima 
che di tecnica. 

Vorrei parlare brevemente di un 
problema molto grande che è quel
lo della prevenzione delle malattie 
mentali. Ora, perché noi dobbia
mo possedere delle conoscenze pri-
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ma di servirci delle recmche che 
da queste vengono derivate? Perché 
dobbiamo avere coscienza, da un 
lato, della precarietà del fondamen
to epistemologico delle tecniche che 
usiamo; dall'altro che, nella testa 
della gente che si rivolge a noi, c'è 
la convinzione che noi ci stiamo ser
vendo di un intervento causale per 
guarire. Cioè che quello che noi 
facciamo guarisce o può guartrt• la 
malattia. Il che, purtroppo, non è 
vero: ché noi non possiamo guarire 
una « malattia» definita sinora sul
la base delle più svariate ipotesi e 
non sulla base di fatti provati. In. 
altre parole, noi sappiamo oggi che 
la malattia mentale è molto di più 
un prodotto che non un dato Noi 
non curiamo una malattia nota, ma 
un grave disagio, una sofferenza via 
via tradotta in malattia dalle varie 
interpret1zioni psichiatriche che ne 
sono state date nella storia della 
psichiatria, da un lato, e nella storia 
con i suoi condizionamenti sociali, 
economici, poli ti ci, dall'altro. 

Voglio dire che, ogni volta eh~ 
noi, con i nostri interventi tecnici, 
riconfermiamo ni!lla mente degli 
assistiti l'immagine infondata che 
essi hanno della « malattia », fac
ciamo un errore grave, ché ci op
poniamo ad una vera opera di pre
venzione del disturbo mentale. E' 
quindi il nostro modo di atteggiar
ci come tecnici che permette la pre
venzione o la impedisce. Ancora 
una volta, è la coscienza della ine
vitabile contraddittorietà del nostro 
operare nei confronti di un male 
sulle cui origini ben poco sappiamo; 
in più, usando tecniche che hanno 
fondatezza precaria, e con l'aggiun
ta di essere, al tempo stesso, inter
preti della cura e aventi delega di 
funzionari del controllo. Tutto è 
molto contraddittorio e tanto più lo 

è in un periodo di transizione come 
questo. Le vecchie tecniche violente 

e di contenzione hanno rivdato tut
ta la loro barbarie ma una nuova -
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«_ nuova » psichiatria 
attenti a parlare di crisi 

scienza nel frattempo non è nata 
affatto. Continuiamo a servirci, ad 
esempio, di terminologie tratte dal
la nosografia tradizionale, pur sa
pendo che la loro validità è scarsa 
e che la possibilità di riproporre 
con questi termini malintesi e di
storsioni dell'informazione è molto 
grande. Dopo l'apertura e l'abolizio
ne dei manicomi abbiamo visto che 
il decorso delle cosiddette schizofre
nie non è quello descritto nei sacri 
testi, che queste malattie sono in 
parte prodotte e congelate nel loro 
esito spontaneo dalla reclusione asi
lare, dalla contenzione, dagli inter

·venti di shock. E tuttavia continuia
mo a parlare di schizofrenie, «per 
intenderci tra tecnici»: e mi pare 
che poco ci si intenda. 

Riassumendo: coscienza della pro
pria contraddizione di operatori, 
necessità di appropriarci di una co
noscenza che precede l'uso delle 
tecniche e che impone una critica 
continua del nostro operare co,me 
tecnici. 

Come mai all'interno del 
movimento - a parte alcuni 
contributi - il problema 
delle « tecniche » non è stato 
oggetto di un dibattito am
pio, ma ha rappresentato e 
continua a rappresentare un 
fantasma ... 

Risso: Il dibattito è emerso, in 
realtà, durante il convegno di Go
rizia del 197 4 ed è comparso ne 
« La pratica della follia». C'è una 
relazione di Sergio Piro e mia su 
questo tema. Diciamo, appunto, che 
è necessario lo studio, che è neces
saria la conoscenza, non ultima per 
potere discriminare tra le tecniche; 
scegliere, criticare, sbagliare, fare 
esperienze, in altre parole. 

Bartolomel: Da Gorizia in poi, 
secondo me, nonostante alcuni ten
tativi il dibattito si è arenato. An-

22 

che nella intervista di Taverna di
fatti emergono delle posizioni molto 
difensive da parte di Basaglia e di 
Pirella rispetto a questo problema 
delle « tecniche », e in particolar 
modo nei confronti della psicoana
lisi. Per esempio, riguardo al con
cetto di interpretazione, Basaglia af
ferma che « non c'è niente da in
terpretare», perché nel momento 
in cui si interpreta si ricade nella 
logic;a del potere del tecnico sul
l'utente-paziente, cioè viene ripro
posto il rapporto di potere ... 

Os~icini: Mi pare che il discorso 
di Risso sia molto chiaro. Noi stia
mo in una contraddizione. Il pro
blema è che lo psichiatra non s1 
illuda o non si intimorisca pensan
do di essere l'unico professionista 
che è in una contraddizione. Chiun
que lavora nella società è nella con
traddizione tra tecnica e società. 
Non c'è dubbio che se noi siamo 
m qualche modo marxisticamente 
orientati e teniamo conto della di
namica della realtà sociale, non ci 
possiamo non rendere conto che in 
tutti i livelli della cultura l'impor
tanza della dinamica sociale è deter
minante. Però, se noi vogliamo es
sere delle persone che poi hanno 
una funzione, dobbiamo renderci 
conto che tale contraddizione dob
biamo gestirla, non dobbiamo fug
girne. Ossia è molto grave dichia
rare che la contraddizione non esi
ste perché è evidentemente l'atteg
giamento della cultura borghese che 
nega questa contraddizione, ma è 
anche sbagliato l'atteggiamento che 
alla fine finisce per essere la stessa 
cosa, perché la fuga dalla contraddi
zione è la stessa cosa che la ne
gazione. 

Ora il problema della interpre
tazione è questo: quando da me 
medico viene un malato di polmo
nite é interpreto i sintomi, è chiaro 
che uso un potere, ma se non in
terpreto i sintomi il malato muore. 

O ra, la psichiatria deve interpretare 
i sintomi e curare usando delle tec
niche e perciò usa un certo potere, 
sennò cadiamo in posizioni ideali
ste. Noi dobbiamo gestire questa 
contraddizione, ma non gestirla ge
nericamente, ma in modo specifico; 
chiaro che poi se saremo anche po
liticamente immersi nella realtà, va
luteremo meglio l'elemento deter
minante e contraddittorio . . L'essere 
psicologi o l'essere psichiatri signifi
ca quindi gestire di'f'/.le tecniche, sa
pendo che le gestiamo in una situa
zione contraddittoria. Perciò, il no
stro compito come tecnici è quel
lo di interpretare, perché altrimenti 
se non interpr~tiamo non serviamo 
il malato. 

Risso: Per quanto riguarda la 
psicanalisi, è opinione di molte per
sone, anche psichiatri, che si tratti 
di un lavoro di interpretazione di 
contenuti. Non è certo cosl. La psi
canalisi è interpretazione di un rap
porto, è l'indagine della contraddi
zione di un rapporto, quello tra ma
lato e terapeuta, rapporto che si pro
pone in un « dentro » e che è e
spressione di un « fuori »; e con la 
ricefca di un rapporto di qualità al
ternativa che si opponga alla op
pressione, alla distruzione dell'uo
mo. Certo, la psicanalisi non è sol
tanto questo: ma è questo - al
meno per me - prima di tutto. E' 
un atto terapeutico, ed è un atto 
legato al potere che tu eserciti: e 
bisogna esserne ben consci. Vorrei 
sapere. a questo punto chi non eser
cita un potere sull'altro, sul pazien
te, in psichiatria, m psicoterapia. 
Non ci sono eccezioni a questa re
gola. 

Ossicini: Si tratta di vedere in 
che condizioni, in che limiti gestisci 
un potere. Non possiamo giudicare 
le scelte e le culture sù schemi di 
riferiJDento che ci fanno comodo e 
che sono vecchi. La psicoanalisi og-
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Milano 1966: l'ora della «ricreazione,. all'ospedale psichiatrico 

gi non marcia più nelle vecchie stra- problemi del linguaggio sono deter

de di cent'anni fa. Per dirla con minanti nella cultura moderna. E' 

Fornari, anche se io non uso questo chiaro, questa è un'epoca storica 

termine in modo rigido, noi siamo nella quale le scelte hanno avanzato 

alla analisi coinemica, non alla in modo tale, sino alla filosofia del

« Traumdeutung ». La « Traumdeu- la scienza, per cui impostano pro

tung » è stata un elemento impor- blemi di linguaggio; e la psicoana

tante, i sogni ci interessano, ma lisi li ha impostati prima con una 

non fiamo più miticamente legati certa rigidità storica nello « Zeit

ad una specie di vocabolario, di sil- geist» della cultura dell'epoca e man 

labario, in cui ci sono depositati dei mano li ha modificati. E' chiaro òe 

simboli già interpretati e intepreta- noi oggi ci muoviamo in modo di

bili, noi stabiliamo un rapporto , che verso. Il solo problema, per esem

poi è quello che è nella cultura mo- pio, dell'analisi del transfert, che è 

derna, perché se noi andiamo a ve- poi l'elemento fondamentale del no

dere anche nelle altre discipline il stro discorso, ci permette di valuta

problema dell'analisi del linguaggio, re la cultura, la struttura, la natura, 

dello studio del linguaggio e non tutte queste cose in iln rapporto eh:! 

della negazione dei linguaggi, è fon- è di reciproca interazione. Il fat

damentale; dallo studio delle lingue to che la psicoanalisi ha per prima 

fino allo studio della psicoanalisi i chiamato il terapista a scendere dal-
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la sua onnipotenza, analizzate pri
ma se stesso e poi l'altro, ossia non 
fornirsi come strumento acritico, 
onnipotente e depositario di una 
verità, questa è la grande rivoluzio
ne di Freud, che è il primo che ha 
detto quello che dice il marxismo, 
çioè che l'individuo non può essere 
misura delle cose acriticamente, p::r· 
ché altrimenti è misura nella sua 
delirante onnipotenza, ma deve 
cominciare a sottoporre se stesso ad 
un'analisi critica che poi gli permet
ta di analizzare l'altro. Allora: l'ana

lisi del transfert, l'analisi del linguag· 
gio, l'analisi del rapporto, ma secon
do uno schema di riferimento che 

abbia una certa validità culturale e 
una certa operatività tecnica. Que
sto è il campo che mi pare giusta
mente premetteva Risso. Allora è 
chiaro che sarà difficile che la 
« nuova » psichiatria rapidamente 
possa riprendere il cammino, perché 

le battaglie che ha fatto sono gros
se, ma la strada per riprendere il 
cammino è difficile: una strada non 
difensiva, ossia tutte le grandi rivo
luzioni culturali hanno certamente 
dei momenti di crisi, se però una 
persona ha paura e si difende ha 
« chiuso »; cioè quali che siano i 
pericoli della psicodinamica, della 
psicoanalisi, l'unico modo per evi
tarli è affrontarli, se noi ci chiu
diamo negando il dato reale che 
esiste un'interpretazione, di fatto la 
facciamo ma sfasciamo tutto. Per
ciò, secondo me, il grande orizzon
te che si apre alla nuova psichiatria 
è proprio quello di un discorso se
rio, culturale e tecnico, sulle basi 

della psichiatria, ossia sulla psico
logia. 

Risso: Rispondo brevemente al

la domanda di Bartolomei sulle po
sizioni definite « difensive » di Ba
saglia e Pirdla rispetto al proble

ma delle tecniche. Psichiatri che 

hanno una pratica di lotta possono 

anche lasciare da parte problemi ri--
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guardanti l'impiego delle tecniche 
psicoterapeutiche. I problemi che 
questi psichiatri devono affrontari 
giornalmente nel lavoro antimant
comiale sono di portata pesante ed 
assorbono i loro interessi in campi 
ben lontani dalla applicazione delle 
psicoterapie. Quando ti trovi da
vanti centanaia di malati ridotti in 
una condizione di miseria individua
le , sociale, economica; malati per 
i quali e con i quali puoi provvede
re soltanto con enormi difficoltà e 
dispendio di energie; e sapendo che 
la permanenza del manicomio attira 
altri nuovi malati votati alla fine 
dei primi: credo che ti puoi permet
tere di dire che a questo punto del
la psicoterapia non te ne importa 
molto, che una tecnica vale l 'altra 
e che nessuna vale fino a quando' la 
distruzione sociale del malati è cosl 
evidente nel suo orrore. Questo non 
toglie tuttavia valore a quanto det
to prima, sulla necessità di acquisi
re conoscenze specifiche nel- campo 
della psicoterapia. La situazione 
nella quale l'operatore psichiatrico 
si troverà a lavorare in futuro sarà 
non più il manicomio ma il vivo 
del contesto sociale. Si proporrà il 
problema della formazione di opera
tori; e questa rischia di essere an
cora una volta settoriale, priva di 
retroterra culturale; e proporrà an
cora una volta la divisione del lavo
ro, delle « competenze », in sostan
za di un potere che non andrà cer
to a vantaggio del malato; forma
zione che avrà, come risultato, l'uso 
acritico delle tecniche. Proprio quel
lo che si vuole evitare. 

A questo punto la nuova psichia
tria non può limitarsi ad esprime
re una critica. Mi sembra venuto 
il momenco di formulare concrete 
proposte operative, se crediamo che· 
il problema sia, appunto, quello di 
partecipare conoscenze e non di tra
smettere regole per applicazioni tec
niche. 

• 

esami di maturità 
Da studente 
sparpagliato 
a universitario 
''coerente'' 
di Giovanni M. Buffa 

• Una gigantesca formalità per la 
distribuzione dei diplomi con il bol
lo dello Stato: questa è l'impressio
ne che si ha ogni anno all'arrivo de
gli esami di maturità. La percentua
le dei promossi, di gran lunga la più 
alta rispetto agli altri paesi della 
comunità europea, costituisce una 
degli aspetti pii1 .stupefacenti e indi
cativi di un corso di studi ormai de
qualificato. Le statistiche indicano, 
per gli anni '7 6 e '77, una media di 
maturi dell'89 ,8 per cento per i set
te tipi di media superiore .!Sistemi 
considerati nel loro complesso. Un 
numero estremamente elevato se si 
considera che i bocciati sono in mag
Rioranza privatisti e che la gran 
parte degli studenti, vittime prime 
.<Ji una situazione caotica, difetta di 
una reale prepanizione (nel momen
to in cui scriviamo si stanno svol
gendo gli scrutini delle prove di 
quest'anno, per cui non si sa ancora 
se la percentuale dei promossi sarà 
ugualmente alta). 

L'assoluta mancanza di serietà di 
questo titolo di studio viene alla ' lu
ce in tutta la sua drammaticità se 
collocata nel quadro più generale 
dell'attuale crisi economica e socia
le. E' important~ quindi cercare di 
cogliere le ragioni di questo stato di 
cose, e la storia di quest'esame, trat
teggiata a grandi linee, può fornirci 
utili spunti di riflessione. . 

Nel '62, l'approvazione della leg
ge 1859 che istituiva la scuola me
dia unica avrebbe dovuto automati
camente implicare la messa in can
tiere della riforma della media su
periore, per accogliere i ragazzi li
cenziati dopo il primo triennio del
la nuova scuola dell'obbligo. Il go
verno di centro sinistra, invece, non 
riusd a trovare un accordo sulla 
riforma e si arrivò soltanto, dopo 
1e tempestose elezioni del '68, alla 
riforma dell'esame di maturità va
rata· nel 1969 da Sullo, ministro del 
primo governo Rumor. Questa ri
forma, che riduceva drasticamente 

il numero delle materie d'esame (due 
prove scritte e due orali - delle 
quattro indicate dal Ministero - di 
cui una scelta dal can'1idato e l'al
tra sorteggiata dalla commissione 

esaminatrice, anche se poi, in pra
tica, anch'essa scelta dal candidato 
grazie al sostegno del membro in-
terno) aveva caratterere sperimen-
tale e sarebbe dovuta durare un 
biennio. Invece è arrivata fino al 
'78 per forza q'inerzia, grazie al
l'inadempienza dei ministri della 
Pubblica Istruzione che sono suc-
ceduti a Sullo. Tra l'altro, un arti-
colo prevedeva l'insediamento di 
~na commission~ per valutare i ri-
sultati della sperimentazione sulla 
base delle relazioni dei presidenti 
delle commissioni. Non se ne fece 
nulla, ed oggi è assai difficile giudi-
care come siano andate le cose in 
questi nove anni. 
• Almeno due fattori, uno di ca

rattere economico e l'altro politico, 
sono alla base di questa operazione, 
che si è poi tradotta .in una note
vole facilitazione degli studi e in 
un più agevole accesso ali 'universi
tà: non si era del tutto esaurita una 
situazione di favorevole congiuntu
ra economica, qa una parte, e si 
era nel vivo delle lotte studente
sche, dall'altra. Se fu importante 
la fiducia nell'espansione economi
ca e nella capacità di assorbimento 
dcl mercato del lavoro, non meno 
determinante si rivelò il clima poli-
tico ed ideologico venutosi a creare 
con il '68. I moti studenteschi era-
no portatori di una proprià confu-
sa nozione di cultura (nell'accezione 
comune e inesatta del termine) che, 
da un lato, metteva l'accento sulla 
creatività e suita, fantasia, dall'altro 
esprimeva l'esigenza di. una capacità 
critica intesa come presa di coscien-
za delle condizioni di sfruttamento 
e di alienazione di un sistema clas
sista e di una scuola stigmatizzata 
come « servostruttura della tecno
struttura ». Visione romantica e 

• 

• 
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astratta, che !-la spinto indubbia· 
mente in senso deprofcssionalizzan· 
re la scuola italiana . 

In questo quadro, un esecutivo 
confortato da tutta una serie di Stu· 

di in campo internazionale che n · 

sentivano del clima economico g1.: · 
nerale, ha prndouo qùesto facile 
palliativo nutrendo una sostanziai.: 
sfiducia nelle riforme. Concentran
do l'esame su poòe macerie e dan
do un certo spazio alle inclinazioni 
degli studenti, si è cercato di soddi
sfare alcune istanze s:ssantottesch: 
e, allo stesso tempo, di tam po·· 
nare una situazione esplosiva. L'o· 
peraz1one fu resa ancora più facile 
dal fatto che sulla base di una cul
tura intesa come « sapere critico )> 

posi1ioni apparentemente assai di
"ranti potevano in qualche modo a\'· 
vicinarsi. Vogliamo dire che alcuni 
.ispetti ideologici del '68 potevano 
perlom~no accostarsi ad alcune ten
denze di umanesimo tradizionale di 
derivazione più o meno idealisti.:a 
ancora diffuse nel nostro paese m 

arr.bienti sia laici che cattolici (non 
a caso queste prove di maturità han
no conservato un senso solo al li 
ceo classico). Si può dir~ allora che 
in un quadro economico che nono
stante tutto aveva mantenuto una 
certa vitalità, questi esami di m<t · 
turità sono nati all'insegna di un 

'68 rivisitato da Croce e da Gen
tile. 

Un prodotto del '6~ che appare 
privo di senso se si considera che 
è stato in pratica l'unico v~ro cam
biamento realizzato all'interno degli 
studi medio-superiori i quali sono 
rimasti sostanzialmente inalterati in 
tu,tta la loro arcaica impalcatura. Il 
risultato non è stato c~rto quello 
di incoraggiare gli studenti a scu 
diare. Si è contribuito quindi ad una 
sempre !Tlaggiore dequalificazione 
degli studi e ndn si è minimamente 
sfiorato il problema, centrale, di 
un più organico legame tra media 
superiore I! professionalità, tra scuo-

I.i e: occup.11.ione. E' noto, tr.1 l'al
tro, come la dequalificazione della 
scuola italiana non abbi<I destato 
particolari preoccupazioni n~J mon
do imprenditoriale, bnn disposto a 
provvedere altrimenti alle necessità 
della formazion! profe~s1011.1l:= e dd 
reperimento di .1:1a mann d 0per.i 
qualificata 

Ecco quindi le secondarie supe
riori rive:.cire sempre più negli ulti
mi anni i! caratt~re di scuole di e
marginazione intellettuale. La sco
l<1riz7azione di massa - e su que
:.to fenom:;no non si è forse riflet
tuco abhascanza - non trovando 
cn adeguato sbocco occupa7.ionale, 
ha reso il fenomeno dell'emargina-
1.1one intellettuale giovanile paru
colarmente consistente e drammati
co tale da alimentare in modo in
cnnsueto la proliforazfone di \•ere e 
proprie suhculture grovnnili in ~en· 
so anrropolog1co, fatto qualitauva
ment~ nuovo le cui conseguenle, di-
4ui a qualche anno e se non si in
vertirà l'attuale Jmea di tendenza 
non sono facilmente prevedibili suÌ 
piano sociale, politico e del costu
me (in questo senso i film di Nanni 
Moretti possono costituire un « do
cum ~nto » di alcune di queste real
tà). Lo spetcro c!ella disoccupazione 
ha però portato anche ad altre con
'eguenze sul piano psicologico. Al
cune recenti inchieste sociologiche 
hanno infatti messo in luce una spe
cie di ripensamento tra i giovani 
- al pari di quanto avviene tra gli 
adulti - nei confronti della scuo
la. Dopo le spinte deprofessionaliz
zanti che hanno caratterizzato il pe
riodo delle lotte studentesche, si 
.1ssisterebbe adesso ad un ritorno 
.11la concrere1.za com.! reazione al 
sempre maggiore vuoto sc0lastico, 
vale a dire ad orientamenti favore
voli ad una scuola media superiore 
professionalizzante. 

Con la riforma della media supe
nore, formulata ormai tn modo 
completo dalla Commissione Pub-
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hli1.·a lscruztone della Camera, una 
tale corrispondenza non sarà però 
del tutto realizzata. Nessuna pro
fess1onalicà di tipo abilitante verrà 
conferita dalla nuova scuola. bensì 
un;1 « professionalità di b.1se ... A 
parte il fatto che la formazione pro
fessionale vera e propria verrà as
sunta dalle regioni. questo orienta
men co è prevalso anche p::r impedi
re =1 ritorno a situazioni tipo quella 
<Htuale, tn cui per fare un e~empio 
le prove di maturita ~ono state 1.011-

tescate d;.1gli ordini professioMli dci 
geometri e dei rag1oni;!ri perché cun· 
ferisccmo diplomi di cipo ahiliuntt: 
senza verific.ire un<t reale prepara
zione nelle materie profession:ili 

La riforma dovrebbe dare nuovo 
significato anch:: alle prove di ma
turtta. In una secondaria superiore 
di nurata quinquennale ( 14-19 anni) 
in cui il primo anno è di orienta· 
mento, i tre anni successivi vedo
no la parte specifica degli studi ere· 
scere man mano a discapito della 
p'arte più generale e il quinto anno 
è quasi esclusivamente dedicato al
I 'approfond1mento dell'indirino pre
scelto, la prov3 di maturità verifj. 
cherà quasi esclusivamente la prepa
razione specifica e professionale di 
b;1se. In questa nuova luce avrà un 

senso anche la verifica « collegiale » 

da p:me di insegnanti che saranno 
tutti di materie più o meno affini 

(collegialità oggi risibile, dato che 

un insegnant:! di storia può difficil
mente collaborare alla correzione di 

un compito di elettronica od inter

venire durame una interrogazione 
di fisica). 

JI collegamento con l'università è 

infine subordinato alla « coerenza » 

tra corso di studi seguito e facol

tà richiesta. E' un problema che va 
ben oltre l'ambito della riforma per 

collocarsi nel quadro di un piano 
di sviluppo complessivo della so-

cietà. • 
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«L'enciclica 
sulla pillola»: 
un revival? 

di Franco Leonorì 

• Il 22 luglio scorso ricom~va il 
decimo anniversario della puhblica
z1one dell'enciclica di Paolo VI 
« Humanae Vicae », detta anche, 
con una locuzione sbrigativa ma 
chiara, l'enciclica sulla pillola 

Si sa che durante il Vaticano II 
papa Montini avocò a sè la decisio
ne da pr.:!ndere in merito ai mero
di di regolamentazione delle nasci
te. Istituì a questo scopo una com
missione di esperti, le cui conclu
sioni. però, non gli furono gradire: 
la maggioranza dei 1eologi morali
sti, infatti. era t;iunta alla convin
zione òe un ceno uso dei mezzi 
contraccettivi non fosse m disac
cordo con la morale canolica. 

Nella sua enciclica Paolo VI pre
ferì seguire il parere della minoran
za degli studiosi. Si sa anche che il 
documento pontificio ebb~ un'acco
glienza a dir poco tiepida L'Osser
vatore Romano, che nei mesi suc
cessivi alla pubbli.cazione dell 'enci
clica riportò ogni pur minima eco 
favorevole al documento, dovette 
ricorrere anche a qualche traduzio
ne-tradimento per far apparire fa
vorevoli all'enciclica prese di posi
zione di conferenze episcopali che 
erano in realtà piuttosto freddine. 
A distanza di dieci anni qu:!sto fat
to è stato implicitamente ammesso 
anche dalla Radio Vaticana quan
do, nei giorni scorsi, ha detto che 
alcune conferenze episcopali pre
sentarono il documento papale « con 
riflessioni capaci di ammorbidire un 
temuto primo impulso di ribellio
ne », e perciò fecero riferimen
to « alla possibilità di un giudizio 
personale, che avrebbe potuto for
marsi legittimamente nella coscienza 
di alcuni fedeli competenti, consen
tendo la sospensione e perfino la 
negazione dell'assenso all'encicli
ca ... ». Altre conferenz~ episcopali 
presentarono il documento pontifi
cio « in modo cosl sobrio e distac
caro da lasciar l'impressione di non 
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voler impegnarsi a fondo nell'inse
gnamento del Papa». 

Qualcuno sostenne allora che la 
caniva accoglienza della « Humanae 
Vita~ » ha traumatizzato papa Mon
tini. Il giudizio è probabilmente te
merario e, comunque, difficilmente 
dimostrabile. Però la grancassa che 
nei giorni dell'anniversario è stata 
suonata (e continua) dagli strumen
ti vaticani pare preoccupata soprat
tutco di dar luogo ad una spxie di 
« revival » per cancellare il « neo » 
più vistoso del pontificato rnonti
niano. Il procedimento seguito è ab
bastanza semplice: s1 . Herma che, 
e.ssendo staro un documento « pro
fetico », l'enciclica fJa precorso i 
tempi. E' staro profeti::o p~rc-hé ha 
difeso i poveri del terzo mondo con
tro i popoli ricchi che avrebbero 
preferito diminuire i commensali 

del reddito mondiale anziché au
mentare la torta; ha precorso ì tem
pi perché oggi « ogni p:!rsona se
na » deve ammettere il fallimento 
dei metodi artificiali di controllo 
delle nascite. In questo modo, una 
enciclica, salutata (o vituperata) co
me una rivincita della conservazio
l)e (non per niente il papa della 
« Humanac Vitae » piace anche al 
vescovo quasi-scismatico Marcel Le
febv~e), di_venta :u~ documento pro
gressista, m anttc1po con i tempi; 
e Paolo VI passa alla storia come 
11.n pontefice del tutto riformator."!. 

Non si creda che nella ricostru
zione appena fatta siamo caduti nel
la esagerazione. L'Osservatore Ro
mano (24-25 luglio 1978) parla del
l'enciclica come di uno dei docu
menti che « apoena pubblicati pro
vocano contraddizioni cosl forti e ri
getti così acuti ... che il loro messag
gio essenziale ne è come O!'curato ... 
Solo anni dopo il loro col'tenuto 
viene pienamente svelato ». E qual 
è il contenuto di:lla « Humnnae Vi
tae»? E' il padre Doi;>1cnico Capt)
ne, c;.-lebre teologo moralic;ta, a so
stenere (sullo stesso numer'> dcl f11-

glio vatic.ino) che s1 tr•Hta Ji u1. 
force e prof etico insegnamento che 
difende l'integrit.à della persona, il 
vero amore coniugale, contro il ·co
stume rndicale c!ie riduce tutto a 
consumo e contro le invadenze to
talitarie dello Stato. 

Analoghe affei:mazioni sono state 
fotte da un alcro moralista, don Dio
nigi Tettamanzi, su « Avve:>nire » 
del 25 luglio. Egli ricorda che sot
to il profilo propriamente etico la 
Chiesa non può non porre interro· 
gativi e dare orientamenti morali in 
campo demografico. 

S1 tratta indubbiamente di idee 
che s1 trovano nella « Humanae Vi
tae » . Ma si può dire che costitui
~cono il nucleo :-entrale dell'encicli
c.t :> O questo non è invee.! - così 
come è staro inteso - nel rifiuto 
incondizionato dell'uso degli anti
concezionali non naturali? 

Non bastano alcune decine di ar
ticoli declamatori e neppure basta
no i convegni internazionali sui me
todi naturali (tipo il metodo del 
dr. Billings, particolarmente soste
nuto dalla Santa Sede) a cambiare 
la « immagine » di un'enciclica. 
Conta molto di più vedere come è 
stata accolta e come viene seguita 
nella pratica dei cristiani. Ora, in
chieste realizzatt: sul comportam:!n· 
ro dei cattolici praticanti in campo 
sessuale dimostrano che la « Huma
nae Vitae » è tenuta in scarsissimo 
conto. E ciò avviene non solo nella 
materialistica società statunitense 
(vedi le inchieste del padre Gree
ly) ma anche nelle «più cattoliche » 
Italia (vedi un saggio di don Burga
lassi su « Medicina e morale », n. 1 
del 1978) e Irlanda. 

Esiste nella tradizione della Chie
sa una certa stima nei confronti di 
quello che è te<:nicamenre chiama
to « sensus fidelium » (forse si po
trebbe tradurre con " opinione pub· 
blica dei fedeli » ). E il « dissenso » 
dei fedeli non meri ta alcuna stima? 

• 
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un bilancio deludente 

Da una Biennale 
all 'altra 

di Carlo Vallauri 

V c11c;:1a 1966: quando la Bien11a/e era .. fa\cisra • 

• Quando nel 197 .3 venne rnrata 
la nuova Biennale d1 Venezia, con 
uno statuto che era il frutto di una 
riflessione delle diverse forze politi
che e culturali sull'esperienza denli 
anni precedenti e sull'esigenza di 
accogliere le spinte di rinnovamento 
provenienti dai diversi settori della 
produzione aniscica, una grande 
speranza si apriva. 

E non si può negare che nella 
prima fase, malgrado una logica di 
ripartizione partitica negli organi 
dirigenti, prevalse nelle iniziative 
una impostazione che teneva conto 
delle critiche a suo tempo mosse, 
specie nel '68, alla vecchia Bienna
le Occorreva in effetti abbandonare 
il .criterio di considerare l'organismo 
come il contenitore predisposto da 
un apparato pubblico e fruente di 
una posizione di privilegio nel qua
le riversare i prodotti già confezio
nati per esporli a spettatori o visi
tatori incolonnati. 

Era facile - come è facile -
considerare siffatta impostazione u
na « utopia», "tma fuga dal reale 
dell'atto creativo, un discorso gene
rico ed inconcludente. Ma alla pro
va della verifica sperimentale simili 
idee mostravano di avere una loro 
capacità di aderenza al reale 

Proprio i primi 18-24 mesi del
l'espertenza della nuova Biennale 
dimostravano la possibilità di com-
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picre un salto nel modo di « produ
zione » dello strumento culturale. 
Basti considerare quanto riusciva a 
realizzare Giuliano Scabia, sosti
cuendo allo spettacolo teatrale inte
so come presentazione di un testo 
ad un pubblico indifferenziato una 
operazione di immedesimazione tra 
creatori e destinatari: lavora cori che 
parlano, che spiegano, che rievoca
no, ecco un esempio concreto di 
« concreaz1one » che batte in brec
cia 1 sostenitori della impossibilità 
di nuove forme espressive e di co
municazione. Non soltanto innova
zione « teatrale » ma sforzo d1 mo
bilitazione popolare per trovare 
nuovi canali attraverso i quali « fa. 
re storia», secondo una tecnica «di 
base» a suo tempo indicata da 
Gianni Bosio come strumento per 
acquisire dau e per coinvolgere nel
la « ricostruzione » di un evento co
loro che di esso sono stati effettivi 
protagonisti. 

E sull'onda dei mov1menu mon
tanti nel paese trovavano spazio le 
in121auve delle femministe o 1 
gruppi cianografici a Mirano e a 
Treviso, così come i « murales » -
benché non compresi o addirittura 
sbeffeggiati - testimoniavano un 
allargamento dell'area creativa. 

Quale rispondénza trovavano tali 
nuove metodologie e forme d'e
prec;sione? Abbiamo già accennato a 

difficoltà di compren~ionc, oltrt: al 
la naturale diffidenz.1 che cerre ope· 
razioni provocavano in quanti si o
scinavano a cercare nella Biennale. 
ben allineati e catalogati, i prodotti 
dell'arte consumisttca Cerco gli o
perai di Porto Marghera o 1 giovani 
si immettevano net « nuovi » c1rcui 
ti con la verginità di quanti erano 
alle prese per la prima volta con il 
.. farsi » del prodotto artblico ed 
erano quindi disposu ad accettare la 
singolare iniziazione; diversa la po· 
slZlone di quanti conoscevano altri 
cipi di manifestazìone, altre forme 
di produzione culturale, ed allor.i 
mal sopportavano simili tentativi. 

Ma d'altro canto privare la Bien· 
nale di uno sforzo innovauvo s1gm· 
ficava dar ragione ai critici 10 nome 
della « tradizione», del <(già vi
sto », del « già consacrato » 

A questo punto sopraggiungeva· 
no due elementi d1 crisi. Da un lato 
(siamo nel '74 inoltrato) le conse
guenze perverse della guerra del 
pesrolio, della inflazione, della in· 
sufficiente risposta dei gruppi diri
genti italiani all'alta marea della 
speculazione e quindi la mancanza 
di mezzi finanziart; dall'altro l'ec 
cessiva politicizzazione», nel sen
so di influenza determinante dei 
partiti, in seno agh organi direttivi 
dell'ente 

Quale l'effetto pratico? Il riaf
fiorare delle tendenze <( passatiste » 

nei modi di conceptre la « manife 
stazione», tendenze che mal st ca 
lavano nelle nuove strutture e nelle 
iniziative dei responsabili dei singo 
11 settori. Si creava quello che qual 
cuno ha definito il << partito vene
ziano» nell'ambito del direttivo, un 
filone di aggregazione che passava 
all'interno degli stessi partiti poliu
ci, e che poneva in discussione i 
termini stessi dell'azione della 
Biennale. Il primo settore ad entr11 
re in crisi è stato il cinema. Diffici
li nel fratt-.mpo divenivano i rap· 
porti con vari paesi, i cui governi 
reclamavano il loro diritto di inter
venire nelle scelte degli artisti invi-

~ 
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w1 bilancio deludente 

tali , d1sauendendo il cruerio - di 
per sé valido - porcaro :ivanti dal 
direttivo di invitare gli artisti indi
pendentemente dai governi (e dalla 
Spagna franchista ali' America latina 
il problema assumeva aspetti pole
mici significativi) Così anche il set
tore delle arti figurative veniva a 
perdere la possibilità di essere spec
chio di quanto espresso nelle multi
forme pieghe della società 

Mentre alcune manifestaz1onei 
andavano avanti pur senza suscitare 
particolari atti d'amore o d'ostilità, 
ma tra un progressivo disinteresse 
sia del pubblico convenzionale (per
ché ferito nelle sue abitudini menta
li) sia dei « frunori » nuovi (operai, 
scudenti) sia degli artisti d'avan
guardia, l'impianto generale della 
Biennale perdeva quota. 

Se si considera che all'inizio del 
1977 sono dimissionari tutti e tre i 
direttori dei settori cinema, teatro, 
arti figurative, possiamo valutare 
tutti i limiti ·di una organizzazione 
capace di prod:urre più crisi funzio
nali che sforzi organizzativi, di pro· 
durre più polemiche esteriori ai con
tenuti artistici che dibactiti cultu
rali. 

E' in questo quadro che scoppia 
la questione del « dissenso ». 

Un ente che si proponeva di ri
specchiare la molteplicità delle for
me di espressione non poteva non 
tenere conto della esistenza di arti
sti in posizione critica verso le isti
tuzioni del proprio paese. Ma da 
questa giusta apertura, il presidente 
dell'ente pensava di trarne tutti i 
vantaggi possibili per la corrente 
del partito alla quale era più vicino 
Non il dissenso come naturale mo
do d'essere degli artisti in tanti 
paesi del mondo (a cominciare dal 
nostro, osserviamo), ma il « dissen
so » in un particolare contesto poli
tico, e neppure tutte le possibili 
manifestazioni di dissenso, ma il 
« dissenso » che suggerisce certe 
particolari «soluzioni », che si ri
conducono poi all'accettazione della 
logica di un tipo di organizzazione 
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Arti visive 
e Comuni italiani: 

I una politica 
culturale? 

sociale. La leg1mma espressione di 
un<l manifestazione di «dissenso » I 
non viene riportata come specchio 
di una realtà ma al contrario come I 
strumento a favore di una partico
lare linea di politica interna. E il 
carattere • provocatorio » della ini
ziauva nsu I tava più evidente dai 
tempi di presentazione della stessa . 
si consideri che il presidente an· 
nunciava la manifestazione sul dis
senso nei paesi del contestato « so
cialismo reale » senza ascoltare il 
direttivo dell'ente, imprimendo 
quindi un colore preciso ad una 
esperienza che proprio per i conte
nuti drammatici di cui è espressione 
avrebbe meritato una ben diversa 
impostazione critica. 

S1 cita quale elemento positivo 
della Biennale l'andamento dell'Ar 
chivio: opera certamente meritoria 
quella messa in atto da Dorigo, ma 
s1 ha l'impressione che s1 tram d1 
una struttura in marcia per conto 
proprio, prescindendo dal contesto 
generale e con una autonomia tale 
da sottrarsi ad un pieno controllo 
democratico delle diverse forze cul
turali. 

Un bilancio allora pienamente 
negativo? 

Vi sono nsultau che non posson\l 
essere dimenticati - e ne abbiamo 
parlato -, vi sono esperienze che 
vanno acquisite e che hanno contri
buito ad una crescita culturale, vi e 
stato il concorso non secondario dei 
rappresentanti sindacali, vi sono 
stati passi in avanti, ma il bilancio 
complessivo appare francamente de
ludente rispetto alle aspettative e
merse, specie per le strumentalizza
zioni di parte a cui la guida della 
gestione uscente si è prestata. Ri
mane adesso la speranza che il nuo
vo comitato direttivo possa avviare 
un ripensamento critico sugli errori 
commessi e sui « bagagli » accumu
lati per far proseguire una esperien
za che in caso contrario corre il 
rischio di essere emarginata 

C. V. 

di Federica Di Castro 

• Da un punto di vista pubblico 
l' Imita delle esposizioni d'arte è di. 
vis.a ìn due : al nord si fanno le mo
stre· e al sud non ~1 fanno . Minore 
sensibilità percettiva o mancanza di 
ideologia dcll'imm.1gine? Div~rso 
rapporto tra pubblko e privato? 
Non dimentichiamo che l' Italia dcl 
sì al referendum per il finanziamen
to pubblico ai partiti è quella meri
dionale. Per ciò che riguarda dun· 
que le mo!>tre d'arte (ad eccezione 
di Bari ove fioriscono le gallerie pri
vate con attività culturale promo
zionale) al sud l'arte moderna non 
si vede. 

L'arte moderna e oggi affidata al
le iniziative degli enti locali, sono 
questi a so~tenere critici ed artisti 
promuovendone l'attività. Alla Pro· 
vtncia di Roma va oggi il merito 
di aver promosso un'iniziativa come 
quella in corso pr~so il Palazzo del 
le Esposizioni « Artericerche '78 », 
panorama veloce confuso e parziale 
del lavoro compiuto dagli artisti sul 
territorio, ma tuttavia vitale se non 
altro come punto di confronto e di
battito tra sindacato e critici iscritti 
al sindacato, tra arte e clientela po
litica: insomma era tempo che an
che Roma rompesse il silenzio sul 
presente dell'arte ed è stato forse 
opportuno che l'abbia fatto in una 
veste che s1 potrebbe definire ca
suale. Senza crismi né particolari 
2vvalli e riconoscimenti, ma d1'!nun
ziando la assoluta mancanza di cri
teri critici di selezione, il che vuol 
dire di conoscenza di quella che è 
og~i la ricerca e la sperimentazione 
a Roma, tra gli artisti che lavorano 
privatamente e nelle scuole; il sen
so di un 'assurda didattica, quella che 
viene fuori da modelli europei mal 
interpretati e che è il cancro delle 
nostre scuole d'arte, è presente an
che qui, e possiamo leggere che 
responsabili ne sono artisti quasi 
sempre rinomati. 

Da « Artericerche '78,. si esce 
dichiarando guerra alla didattica co-
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mc calt.:, rnn~tat.indo chc gli Jrll· 

su nelle scuole sono croppi, che la 
«didattica » come tema culturale 
va affrontato da capo, e forse, dopo 
una pausa, e con il sentimento del
la assoluta mancanza del rapporto 
artista-territorio. Perché didattici e 
cioè noiosi sono anche i film d'ar
tista raccolti nella stessa esposizio
ne, e le loro fotografie. Tuttavia il 
palazzo vive e accanto alle mostre 
storiche è ora in grado di raccoglie
re altro, quello che si fa oggi in bene 
e in male e che va discusso in pub
blico. 

Il Museo Comunale d'Arte Mo
derna di Bologna si è fatto invece 
promotore di una mC1stra che si di
chiara apertamente contraria ad ogni 
didattica e che sotto il titolo di 
« Metafisica del quotidiano » si pro
pone di affrontare dir!"ttamente il 
pubblico senza farsi precedere dal
l'informazione. Cosl il pubblico è 

coinvolto da una ridda di immagini 
di suoni di percezioni come fosse 
ad un Luna Park, dove il bello si 
mescola con il brutto per C"dificare 
un altare al kztsch, tra erotismo reli
gione e insensata esaltazione della 
banalità. 
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Luigi Ontani· 
« En rowe 
vers l'lnde • 

A F1rcnie, Milano, Venezia, Cl· 

nema d'artista senza inconrn dibat· 
titi presentazioni. In città più oic
cole come Parma, Ferrara, Mantova 
la mostra d'arte contemporanea rie
sce ancora a tenere il taglio critico, 
~omponendosi in mostra monogra
fica. E per finire, a Moncecatini, 1. 'è 
un convegno della critica di cui tutti 
i partecipanti hanno parlato male, 1 

ma di cui tutti seguitano a par
lare. Ruolo e modi della critica d'ar
te, rapporto tra critica e istituzioni. 
semiologia della critica, questi te 
mi sono oggi posti all'attenzione di 
chi si muove in quest'ambito. Crisi 
della critica? Bisogno di uscire dal 
la dimensione rigorosamente poliu
ca in cui si è collocata tutta (tutta 
dentro il PCI )? Salvo poche ecce 
zioni, la critica è stata negli ultimi 
anni sinonimo di rigore, di severità, 
anch! quando quel rigore, quella se
verità erano solo apparentì. 

Muovendosi in accordo con l'ideo
logia pluralistica dei comuni promo
tori di mostra d'arte, la critica ha 
pian piano perso le sue caoacità di 
giudizio e d'invenzione? E' diven
tata piatta o, se non lo è ancora di
ventata, sta per diventarlo, è dida-

scalicai' E ha concribuno poi cu~• 

operando negli ultimi anni a darc 
un indirizzo culturale preciso alla 
politica dei comuni oppure essi anna 
spano alla ricerca di un'idenmà cui 
turale dalla quale la critica sembra 
volersi autoe~cludere? Visce in que
sta ottica le scelte, per quanto ri 
guarda l'atcualità, sembrano non e~
sere più scelte appassionate m cui 
la « tendenza » corrisponde ad una 
convinzione profonda e quindi è 
per questo tanto più discutibile. I 
critici che hanno messo i propn ser 
vizi a disposizione degli enti local1 
del nord Italia sono sempre gli stes 
si personaggi che affiorano qui e lì 
con proposte affini, simili, non con
frontabili. C'è da dire anche che i 
critici sono in gran parte romani. 

· Nella grande conciliazione gene· 
raie l'arte contemporanea italiana 
sembra aver finalmente composto in 
un unico mucòio tutte le diverse 
linee, in quell'unico mucchio pos
sono stare tutte insieme. Ma ciò non 
è frutto di maturazione e di aper 
tura culturale, è viceversa un mo· 
mento opaco in cui si assommano 
lavori significanti e lavori insigni· 
ficanti con una grande difficoltà a 
separare, con una grande difficoltà 
ad escludere. Se si prende l'arte con
temporanea non per ostentare la ric
chezza o il potere di cui essa è sim
bolo ma per leggerne il senso per 
la nostra società, a questo punto 
bisogna anche compiere un'opera
zione interpretativa, isolare nell'o
pera d'~rte (che non è solo oggetto 
icona simbolo) il talento che l'ha 
espressa e valutare se esso agisca 

ancora nell'opera, possa arricchire 

l'esperienza di chi all'opera si av
vicina. Bisogna imparare a fare cri

tica in un modo adeguato ai tempi, 
adeguato alla politica di questi tem

pi che ha assai bisogno della cul
tura. Se si ritorna a muovere l'arte 

del presente bisogna ricominciare 
a fare delle scelte. 

• 
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Crisi estiva nei rapporti Usa - Urss 

Egemonia: va bene 
solo 

se tradotta in inglese 
di Mario Galletti 

Ancora una volta l'emergere di problemi apparenternente solo politici e di rapporti 
bilaterali fra le Grandi Potenze ha rivelato la precarietà di ogni loro strumentalizza
zione. Ed ha anche rivelato che non c'è alternativa alla distensione ed al libero esten
dersi dei rapporti di ogni genere fra i due campi. 

• L'na buona dose di moralismo c.; 

demagogia (si tenga conto che Car 
ter ha visto la sua vittoria del 197 6 
basarsi essenzialmente sui suoi im 
pegni e perorazioni in difesa dei 
diritti civili in America e nel mon· 
do. e che in quest'autunno si ter
ranno negli Stati Uniti le elezioni di 
« mezzo termine ») hanno forse 
spinto troppo in là le prime reazio
ni presidenziali ai recenti processi 
intentati nell'URSS contro gli espo
nenti del dissenso. Prima le critiche 
verbali; che a un certo punto sono 
sembrate mettere in causa il prose· 
j.luimemo della distensione ( indì 
spensabile per ragioni di sicurezzti 
canto agli Stati Uniti quanto al
i 'Unione Sovietica) dando armi, per 
esempio, ai sostenitori del rinvio 
del "Salt"' - colloqui sulla limita· 
zione delle armi strategiche -; e 
poi la contromisura dell'embargo 
sulle forniture di alcune « attrezza 
ture tecnologiche americane » a Mn 
sca, hanno visco scatenati contro il 
presidente USA settori diversi dd 
Congresso e della stessa équipe go· 
vernativa: attestati ciascuno su po· 
.,izioni assai divergenti ma pronti a 
cavalcare, ogni gruppo per proprio 
conto e a proprio beneficio, le de
bolezze e le ambiguità della line.1 
della Casa Bianca. In qualche modo, 
ora, molti pronunciamenti anti-Car
ter sono rientrati e il presidente è 
tornato - vedi le conferenze stam
pa dell'ultima decade di luglio - a 
una valutazione più realistica e re· 
spon!!abile, senza forzature astiose 
e strumentali, del tipo di rapporti 
da mantenere con l'Unione Sovieti
ca. Ma il problema della politica 
estera americana e delle divisioni 
che percorrono settorialmente e glo
balmente l'amministrazione demo· 
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crauca resta ancora uno dei punti 
p..:rmanenti del dibattito negli Stati 
Uniti e altrove. 

Che cosa si è verificato in effet· 
ti in coincidenza con i deprecabili 
processi contro gli esponenti del 
dissenso a Mosca? C1rter all'inizio 
ha aspramente attaccato il regime 
sovietico; e qualch~ allusione da lui 
fatta a una possibile connessione 
frJ questione dei diritti civili nel
l'Unione Sovietica e atteggiamento 
americano sulla trattativa "Salt" -
:illusione sicuramente andata al di 
là delle stesse intenzioni carteria-

ne - ha suscitaco un'immediata 
presa di posizione di quanti non 
vogliono non diciamo l'interruzione 
del processo distensivo, ma nem· 
meno un suo rallentamento sia pure 
occasionale. Cosl Carter ha fatto su
bito marcia indietro affermando eh:! 
(nel caso) si tratta di far capire al
l'URSS che il "Salt", portato ma
gari a buon fine a Ginevra (ormai 
l'accordo viene dato per scontato e 
la firma è prevista prima della fine 
dell'anno), potrebbe però essere 
bloccato dal Senato in sede di ra
tifica, se Mosca non ammorbidirà 
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la sua politica « interventista » in 
Africa. 

Tornato tuttavia Carter a un più 
ragionevole atteggiamento sulla que
stione del processo distensivo, si è 
avuta la levata di scudi di alcuni 
esponenti del Consiglio per la si
curezza nazionale (l'équipe capeggia
ta da Brzezinski) che hanno fatto 
pressione, con telefonate e lettere a 
personalità del Congresso, su sena
tori e parlamentari perché dtnun
ciassero Carter per la sua politica 
di « cedimento politico e ideale » 
nei confro:lti di Mosca. Anche su 
questo punto il presidente è stato 
in qualche modo ridotto sulla di
fensiva. Egli ha confermato che il 
processo distensivo non è sotto giu
dizio, e che esso sarà anzi prose
guito come indispensabile anche agli 
Stati Uniti e ai loro alleati; ha però 
ribadito che alcune contromisure e 
danno dell'URSS restavano: in pra
tica ci si riferiva al blocco di alcune 
partite dell'« export USA verso M0-
sca », con particolare riguardo a pro
dotti di alta tecnologia. Cadeva fra 
l'altro sotto il blocco la fornitura 
di apparecchiature elettroniche e di 
un computer che era stato ordinato 
dall'agenzia ufficiale di informazio
ne dell'Unione Sovietica "Tass". 

Spaccatura 
all'interno dei partiti 

Ma anche su tale punto è vé
nuto fuori il pandemonio. La spac
catura nella valutazione di questo 
atteggiamento non passa da partito 
a partito (democratici da un lato e 
repubblicani dall'altro), ma all'in
terno stesso dei partiti, come rifles
so dei vari interessi che questo o 
quel gruppo parlamentare (Senato 
o Camera dei Rappresentanti) espri
me rispetto al mondo degli" affari 
e della finanza degli Stati Uniti. 

Brzezinsk:i è comparso tra coloro 

che caldeggiano effettivamente una 
diminuzione dell'interscambio fra 
USA e URSS a vantaggio delle e
sportazioni verso Pechino, che pro
prio per iniziativa di Brzezinski go
de invece di facilitazioni estreme. 
E' la politica di una certa durezza 
che il capo del Consiglio nazionab 
d1 sicurezza propugna nei confron
ti dell'URSS per motivi che con i 
« buoni principi » hanno ben poco a 
che fare; come poco a che fare con 
il « liberalismo » del successore di 
Kissinger hanno i ricorrenti « elo
gi ».(peraltro sempre e subito con
traddetti da altre dichiarazioni suc
cessive) che il Brzezinski rivolge al-
1'« eurocomunismo»: non oggetti
vamente considerato ma «calcolato» 
quale elemento di disturbo per Mo
sca in Europa. Non è un caso che 
mentre gli USA, almeno ufficial
mente, dichiaravano il « restringi
mento» dell'export m direzione 
dell'URSS un certo numero di mul
tinazionali americane del petrolio ri
cevevano autorizzazioni e fondi per 
l'c;splorazione delle potenzialità di 
« greggio » della costa rinese. Una 
contraddizione della politica estera 
e soprattutto una lotta abbastanza 
americana? Cert~mente, ma anche 
sorda fra i gruppi di pressione con 
contrastanti interessi finanziari e 
produttivi che cercano di indirizzar~ 
e condizionare le linee della Casa 
Bianca in politica estera. 

Allo stesso modo che nel mezzo 
della polemica più diretta fra Carter 
e Mosca per i diritti civili, nel mo
m(;:nto cioè in cui le prese di posi
zione del presidente parevano mt
naccfare la distensione, si SCàJ"IO avu
te le levate di scudi di Cyrus Vance 
e di Andrew Young (più consone 
certamente agli interessi genera1i, 
politici e diplomatici, degli Stati 
Uniti nel mondo: si ricorderà che 
Y oung ha dichiarato che gli USA 
non dovevano far tanto chiasso per 
i processi nell'URSS in quanto an
che in America ci sono stati e ci 

L'Astrolabio quindicinale - n. 15 . 14 agosto 197e 

~ono prigionieri per reati politici). 
cosl nel vivo del dibattito sugli in
dirizzi dell'export americano, con
tro Carter e Brzezinski hanno pre
so posizione senatori e membri del
! 'establishment industriale. Un fun
zionario del ministero del commer
cio ha detto: «Sembra che il Pre
sidente voglia spararsi sui piedi per 
far dispetto ai russi ». 

Non c'è alternativa 
alla distensione 

La battuta voleva richiamare l'at: 
cenzione sul fatto che in mancanza 
di un adempimento dei contratti sti
pulati o anche appena avviati fra 
Unione Sovietica e società ameri
cane, esiste per Mosca la possibilità 
di ricorrere ad altre imprese del 
mondo occidentale tecnicamente a
vanzato. Si diffondeva per esempio 
l'indiscrezione di un approccio fra 
la "Tass" e la ditta tedesca occi
dentale « Siemens » per l'acquisto in 
Germania del calcolatore che l'agen
zia sovietica intende utilizzare per 
i servizi connessi alle Olimpiadi di 
Mosca del 1980. Nel momento in 
cui si cerca, con gli alleati oc
cidentali, di attuare i propositi e
spressi dal vertice di Bonn non è 
considerato promettente l'effetto che 
sul mondo industriale americano ha 
l'inserimento concorrenziale di Paesi 
europei nei traffici verso Mosca che 
parecchie ditte USA credevano or
mai di avere acquisito. E' da tene
re in conto che Carter ha bisogno 
più che mai dell'appoggio, o almeno 
di un minimo di collaborazione, del-
1 'establishment industriale statuni
tense se non vuole vedere andare 
in baracca le promesse fatte ai <( Set
te » a Bonn di ridurre le importa
zoni di petrolio che minano il dol
laro e continuano a esportare in

flazione. 
Cosl ancora una volta l'emeq~ere -31 



crisi estiva 
nei rapporti usa-urss 

di problemi apparentemente solo po
litici e di rapporti bilaterali fra le 
due grandi potenze (temi della di
stensione, concorrenzialità in Afri
ca, questione dei diritti civili) ha ri· 
velaro la precarietà di ogni loro stru
mentalizzazione moralistica e ricat
tatoria. E ha anche rivelato - cosa 
ben più importante - che non c'è 
alternativa alla distensione e al li
bero estendersi dei rapporti di ogni 
genere fra i due campi. Restano cer
tamente le velleità di molti settori 
USA a .riconquistare le posizioni 
perdute su scala mondiale in fatto 
di egemonia politica ed economica, 
magari agitando ora il cosiddetto 
«primato ideale occidentale»: cioè 
approfittàndo del momento in cui 
l'Unione Sovietica è oggetto di at
tacchi per la repressione del dis
senso e cercando in ogni modo di 
g.ttare un velo sui quotidiani cri
mini dell'imperialismo occidentale 
in tutto il mondo (in America Lati· 
na e Africa soprattutto). E resta an
che aperta - senza dubbio - la 
questione della politica illiberale in
terna del regime sovietico. Ma si 
tratta di questioni eh:! non devono 
investire soltanto i due maggiori pro
tagonisti della politica mondiale; 
entrambe reclamano infatti l'inizia
tiva di rutti i paesi e governi, e so
prattutto delle forze liberali e pro
gressiste, la cui inerzia potr ..ebbe ri
sl'ltare esiziale per le sorti del 
mondo. 

M. G. 

32 

Dalla coesistenza 
alla pacifica 
intolleranza 
di Gabriele Patrizio 

• Le ansie, più. che le discussioni, 
sugli esiti futuri della distensione 
non cessano di esprimersi e di cu
mularsi restituendo alla comunità 
dei popoli e degli Stati ~edimenti 
angosciosi di tempi ddl'epoca bipo
lare che si volevano dimenticati. 

Irrisolti, malgrado lo sforzo degli 
analisti e dei commentatori, sono i 
« cruciverba » della politica di Car
ter, come d'altra parte i «misteri 
del Cremlino ,. eh:: avvolgono con 
una fitta coltre di interrogativi la 
c;uccessione di Brezhnev e della sua 
dirigenza. Peraltro, è pur sempre 
la direzione dell'operato internazio
nale di Washington che agita l~ 
maggiori polemiche e le interpreta· 
zioni più disparate. 

I dati di .fatto sono difficilmente 
controvertibili: la via della disten
sione, se non smarrita, è sempre più 
tortuosa. Carter ha preteso di tn· 
trodurre una formula diversa che 
amalgamasse coesistenza e competi
zione, ma è riuscito soltanto a fare 
stridere le cerniere dell'ordine inter
nazionale esistente. Di fronte alla 
« r.pulsione » manifestata dai so
vietici e alla intrattabilità delle si
tuazioni che la s1.1a diplomazia di at
tacco suscitava, Carter ha continua
to a fare due: passi avanti e uno 
indietro, alternando atteggiamenti 
«distensivi » e intransigenti. Ha 
tentato di precisare, con ostinazione 
e con puntiglio, i termini della sua 
proposta internazionale senza tutta
yia uscire da un gioco di ambiguità 
e di dilemmi in cui sembra un po' 
compiacersi e un po' smarrirsi la 
sua personalità di statista fuori de
gli schemi. 

Intanto la parola « distensione » 
è fuori moda; circola con insistenza 
la parola « guerra ,. seppure nelle 
agg.ttivazioni di tiepida o fres!:a 
per chi preferisce. La domanda d'u
so è che cosa oggi discrimini ancora 
questa nuova guerra dei nervi da 

quella fredda degli anni bui. Con:.1 
derando che già sussiste uno stato 
di conflitto ideologico « aperto •. 
scatenato da Washington e indiriz
zato contro la legittimità del mondo 
comunista, la risposta è che regge 
e faticosamente procede fra beccheg
giamenti di prima forza, il nego· 
ziato che tutti gli altri condiziona 
ed orienta: quello sulle armi strate
giche. Un elemento portante che ri
mane a fare da spartiacque tra guer
ra fredda e pacifica coesistenza e a 
ripartire due sequenze qualitativa
mente diverse, anche se non discon
tinue, della nostra storia recente. 

Ma questo sta pure a signific,ue 
che il sistema internazionale nel suo 
asse bipolare ha ancora un cerco 
grado di tenuta e che esso non ri
schi:t il naufragio sulle secche della 
conflittualità e dell'antagonismo 
« sregolato », anche se non neces
sariamente guerresco e catastrofico. 
E ancora che l'unico codice della 
distensione, su cui c'è convergenza, 
è la migliornbilità delle tondizioni di 
sicurezza compatibili con la perpe
tuazione della doppia egemonia rus
so-americana, che è poi l'unica, sia 
pure rozza, forma di « responsa
bilità oggettiva ,. offerta dalla reg
genza bipolare alla comunità degli 
Stati nel ~uo insieme. 

Per il resto vi è la guerra, una 
guerra anomala e imprecisabile, allo 
stesso modo che ai tempi della di
stensione kissingeriana c'era la pace, 
ma essa pure sfuggente e indecifra
ta. Una ~uerra impossibile diceva-· 
mo, che In luogo di esplosione ha 
~ implosione» e gonfia di tensioni 
e di ribollimenti la coesistenza, una 
guerra scatenata da Carter nel mo
m~nto in cui gli USA temevano di 
vedersi sfuggire la direzione del 
processo distensivo, impostar<.> da 
Kissinger per legittimare in posi
zioni! gregaria l'Unione Sovietica al
l'interno di un mondo di equilibri 
posticci e ingannatori. 
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I Ha sc.iricato le sue bordare Car· 
ter, aprendo il fuoco con i diritti 
umani e la srrumentalizzazione del 
di~senso, metrendo in discussione le 
basi ideologiche e giuridiche del si
stema sovietico. Ha risposto l'URSS 
con una inquieta accentuazione del
la sua « proiezione imperiale » nelle 
tradizionali riserve dell'Occidente 
(Africa), minacciando di volèr ridi
segnare le vecchie sfere di influen
za. Ha di nuovo risposto Carter dan
çlo inc;entivo alla sua ampia mano
vra di destabilizzazione, col ripren
dere i temi delle libertà fondamen
taii violate, col . temporeggiare nei 
negoziati SALT~ col rispolverare 
l'apertura alla Ci_na. E la risposta di 
Mosca, stavolta, è stata sul piano 
ideologico con una risentita e arro
gante .Proclamazione di non ingeren
za nei suoi « afbri interni » e con 
una sfida aperta all'offensiva carte
riana. L'amara conclusione d:!i pro
cessi ai dissidenti ne è il risvolto 
aspro e doloroso. 

Una svolta drammatica e impie
tosa fin che si vuol::, ma alla fine 
pagante per la strategia carteriana 
che fin dall'inizio puntava sul cla
moroso passo falso dell'URSS, mo
bilitJndo 10 funzione antisovietica 
tutte le componP.'lti del quadro poli
tico occidentale e nuovamente sfi
dando su questo test l'evoluzion~ 
degli eurocomunismi. Non è casuale 
che il presidente americano abbia 
in tale occasione lanciato un altro 
segnale di apertura ai comunisti 
dell'ovest (Dichiarazione alla Con
gresshalle di B::rlino) dando credito 
a questi ultimi di un positivo svi
luppo nel quadro europeo e sotto
lineandone, come in passato aveva 
più volte ribadito Brsezinski, la lo
ro influenza sul monolitismo del 
blocco orientale. 

Si trattJ di un tema, già caval
cato, del disegno trilaterale (che 
'embra malgrado tutto confermarsi 
come il filo rosso dell'era C:mer) 

ossia quello della accensione di ten
sioni e contraddizioni nel campo 
socialista. Ed è un fatto d'altronde 
che si è assistito, proprio nel corso 
della attuale all\-ninistrazione, allo 
sviluppo di conflitti ed antagonismi 
inter-comunisti in senso lato, proli
ferati dal dissidio centrale russo
cinese (vedi Cambogia-Vietnam, Ci
na-V•ietnam, Albania-Cina) e atti va
ri da una più convinta accentuazio
ne del suo ruolo tripolare da parte 
di Pechino. Tensioni e contrasti che 
Washington diligentemente tesau
rizza e si appresta a far valere. 

Certo i processi e le condanne 
dei dissidenti nell'URSS sono una 
tragedia, oltre eh:: una sconfitta, 
per le concezioni di libertà e di plu
ralismo che sono a fondamento del
la convivenza democratica, ma non 
esattamente uno smacco, come al 
contrario si è da più partì sottoli
neato, per la politica carreriana. 
Essi sono per Washington il chiaro 
segnale che Mo!,>ca è cadura nella 
trappola ideologica tesa da Carter 
ed è inoltre una vittoria di posizio
ne » per la Casa .Bianca nella guerra 
diplomatica e strategica dichiarata 
al Cremlino. Gli obiettivi centrali 
di questo progetto ruotano attorno 
a quella che potremmo definir.? la 
delegittimazione internazionale del
l'universo sovietico. 

Tre sembrano esserne gli aspetti 
salienti. In primo luogo la manvora 
carreriana mira a dimostrare la il
i :gittimità » del sistema politico
soci:ile dell'URSS, in quanto strut
ruralmente refrattario ad accettare 
la pacifica competizione ideologica 
e anzi indotto a mostrare il volto 
dispotico del regime. 

Sul piano dei rapporti internazio
nali poi, Carter è impegnato a sot
tolineare la presenza e il moltipli
carsi di conflitti e contraddizioni 
nell'ambito comunista, per rendere 
credibile che i rapporti tra nazioni 
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socialiste non rispondono per nulla I 
a qualcosa che si approssimi all'in
ternazionalismo, ma invece sono 
fondati su puri rapporti di potenza 
assimilabili a quelli rra paesi capi
talisti nell'età dell'imperialismo. 

In terzo luogo la Casa Bianca 
vorrebbe fare intendere che non so-
110 gli USA a « provocare », in quan
to essi perseverano nel processo di 
coesistenza malgrado la spinta im
p_riale dell'URSS in Africa e la sua 
arroganza di regime. E' l'Unione So
vietica invece che viola le regole 
della distensione (si rinvia al Di
scorso di Annapolis) rifiutandone la 
globalità e la progressività. 

Valutando serenamente queste di
rettrici di marcia dell'offensiva car
teriana si avrebbe un bel dire eh.: 
la diplomazia di Washington non 
riesce a riscattarsi da un cronico on
deggiamento e da una sconcertante 
incompiutaza, come è di moda ri
levare. Invero il presidente Jmeri
cano ha dimostrato, se non di avere 
una strategia di grande efficacia cd 
effetto (vedi Kissinger), almeno un,1 
cattica redditizia al servizio di pro
iz ... tti di lungo periodo perseguiti 
con caparbietà. E' Mosca al conrra
rio òe rivela di non aver appron
tato adeguate risposte diplomatiche 
nel dialogo/ disputa imposto dalla 
Casa Bianca e di affidarsi a misure 
di ritorsione e di replica cariche di 
stiz7~'l e di inquietudine. Nel cru
ciale momento di transizion! che il 
Cremlino attraversa e che lascia in
tuire tempi di scorrimento piuttosto 
lunghi, pare sussistere tuttora a Mo
~ca un forte legame con la « déten
te » di marca nixoniana e kissinge
riana, mentre in fondo si punta sul 
fatto eh:! Carter sarebbe una meteo
ra nel firmamento americano e che 
la sua mancata rielezione restituirà 
forse alla coesistenza un passo quie-
to e rassicurante. 

• 
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portogallo: il riflusso 
prosegue 

Ma come si fa 
a destabilizzare 
Soares? 

• Lishona, agosto Con il decreto 
presidenziale di Ramalho Eanes, che 
a fine luglio ha esonerato dall'inca
rico di primo ministro il leader so
cialista Mario Soares, è cominciata 
in Portogallo la partita finale per 
una posta che è in gioco almeno dal 
novembre 1975· cioè da quando le 
forze militari e civili progressiste, 
che erano state le protagoniste del
l'abbattimento del fascismo, persero 
la loro ultima battaglia ingaggiata 
nel tentativo - illusorio, intempe
stivo e infine disperato - di dare 
un nuovo impulso al processo rivo
luzionario sviluppatosi ininterrotta
mente dall'autunno '74 all'estate 
dell'anno successivo. La posta m 
gioco consiste - appunto - nelle 
superstiti conquiste e istituzioni 
della rivoluzione porcoghese. le con
~e~uenzc non ancora intaccate della 
riforma agraria: le nazionalizzazioni; 
i comirnci operai; il Consiglio della 
rivoluzione e la stessa Costituzione 
della Repubblica, o almeno quei 
punti di essa che - secondo la 
destra. riprendiamo le parole del 
dc Lucas Pires - « contengono i 
pericolosi valori ideologici socialisti 
e comunisti ». Questo e non altro è 
il significato dell'attuale crisi porto
ghese; tutto il resto - la diatriba 
sulla legittimità del decreto presi
denziale che ha impedito a Soares 
di reintegrare con socialisti o indi
p:!ndenti i posti lasciati vacanti dai 
ere ministri del Cds (dc), le spe
culazioni sulla possibilità per lo 
stesso Soares di riottenere l'incari
co; le illazioni sul tipo di governo 
e sulle personalità del futuro gabi
netto 10cancato di « preparare» il 
Paese ad elezioni anticipate --, 
tutto ciò non è che contorno. 

La stessa storia della crisi (alme
no nelle sue ultime manifestazioni) 
ha preannunciato esattamente il ca
rJttere della battaglia che in questi 
prossimi mesi si combatterà in Por
togallo. Come essa è nata «tecnica
mente » è arcinoto, ma vale egual-
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mente la pena d1 ricordare che sono 
state le dimissioni dei tre ministri 
conservatori della coalizione Ps-Cds 
J provocarla: se non altro quesco 
serve a sottolineare che nessuno è 
indotto a rimpiangere l'innaturale 
compromesso che sei mesi orsono 
portò insieme al governo un grande 
partito popolare (sia pure condizio
nate, da tante e pericolose spinte 
moderate) e una formazione eteroge
nea di destra, sedicente « democra
tica cristiana », ma in effetti legata 
a tutto lo schieramento reazionario 
civile e militare del Portogallo. Due 
sono, fondamentalmente, i segni che 
caratterizzano la rottura dell'allean
za Ps-destra: il tema occasionale 
che l'ha fatta esplodere (il rifiuto 
di Soares di licenziare il suo mini
'\tro dell'agricoltura, Luis Saias, che 
era stato accusato di accordarsi con 
i comunisti per sabotare le « corre
zioni della riforma agraria ») e il 
momento m cui essa è avvenuca. 
Basta ricordare, su quesc'ultimo 
punto, che da settimane ormai il 
piano restauratore non ncorre più 
a sottintesi o eufemismi allusivi: s1 
punta a una svolta secca di destra e 
s1 fa appello per questo ai vecchi 
uomini del caetanismo e al vecchio 
quadro militare. Il governatore ci
vile di Madeira ha definito gli uf
ficiali democratici « non un gruppo 
militare ma un'accolita di persone 
prive di virilità»; alcune federazio
m del Cds hanno votatò mozioni 
che:: chiedono di «cacciare all'oppo
sizione le forze antinazionali che si 
ispirano al socialismo»; i padroni e 
gli agrari reclamano « ordine » in 
fabbrica e sui campi e la « restitu
zione» di quanto i governi del '74 
e del '75 hanno loro « tolto» 

Se questi sono i termini della si
tuazione, viene da chiedersi da che 
parte stia il presidente della Repub
blica Ramalho Eanes, tante volte 
professatosi fedele a tutti i principi 
della Costituzione, compresi dunque 
quelli che hanno una ispirazione so-

I 
ualista, e scatenatosi invece - a 
fine luglio - contro la prospettiva 
di un governo di soli socialisti, mi
noritario sulla carta ma certamente 
in grado di reggere con i voti che 
in Assemblea non gli avrebbero fat
to mancare i deputati comunisti e 
quelli delle correnti staccatesi dal 
Ps tempo addietro. Se le prime in
discrezioni che circolano a Lisbona 
in questi giorni hanno una qualche 
;ltte!"ldibilità, Eanes - p~r qu::mto 
.1bbia lasciato in carica Soares, che 
ha accettato, fino alla formazione di 
un nuovo governo - vorrebbe non 
tJrdare molto ad arrivare a un ga
binetto di « tecnici », e avrebbe già 
pensato al « suo » uomo: il mini
stro della difesa dello stesso gov.:!r
no SoJres, cioè il generale conser
vatore Mario Firmano Miguel. 
Avrebbe anche già suggerito le idee 
fondamentalì - ispirate dalla de
stra - per far approvare rapida
mente una modifica della legge elet
torale che risulti favorevole, con 
a~giustamenti di calcolo e di ripar
tizione dei collegi, alle forze con
servatrici. 

Fondate o no che siano queste 
indiscrezioni - che per ragioni al
meno di obbiettività vanno corrette 
con i giudizi, di tutt'altra natura, se
condo i quali Eanes ha personalmen
te interrotto « esonerando » Soares, 
l'attuazione o la preparazione di un 
« golpe » di destra - resta inal
terato il quadro preoccupante '>U 
cui si apre la prospettiva della lot
ta politica in Portogallo di qui a 
sei mesi circa, cioè da oggi alle 
nuove elezioni anticipate previste 
per dicembre 78-gennaio 79. 

Detto questo, paiono ora indi
spensabili alcune considerazioni che 
riguardano la sinisaa, la quale non 
è debole né inerte. Certo i socia
listi hanno subito un grosso colpo. 
Su Soares pesa la grande responsa
bilità del logoramento della base po
polare del suo partito (du~ scis
sioni in due anni). sconcertata per 
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la disinvoltura con cui egli ha cer
cato soltanto a destra i propri allea
ci e soprattutto una carta di credi
to per l'escablishment economico e 
sociale interno e per i suoi alleati 
internazionali (Stati Uniti e social
democrazie europee). Pesa su Soares 
anche la colpa di. avere rinunciato, 
pur nelle condizioni restrittive delle 
alleanze che si era scelto, a condur
re una sua politica autonoma, con
sona agli interessi reali del Porto
gallo. Egli ha egualmente logorato 
il partito in una polemica assai aSj)ra 
con il Partito comunista e con la 
sinistra militare: polemica non sem
pre e soltanto causata dalle impa
zienze, dagli estremismi e dagli at
tacchi al Ps durante il periodo gon
çalvista. Sul Partito socialista, tn 

quanto formazione più forte - elet
toralmente parlando - di tutta la 
sinistra, incombe ora il compito 
di elaborare un programma pratica
bile, ma chiaro e coerente, di go
verno; e su quesro v.:rificare la pro
pria forza e presrigio fra le masse. 
I comunisti, senza più cedere da 
parte loro alle tentazioni di facili 
fughe in avanti {linea del resto già 
largamente rivista dal partito di 
Cunhal), hanno essi stessi un com
pito primario insieme con quello del 
mantenimento dei loro forti legami 
con la base operaia: adoperarsi se 
non per il raggiungimento dell'unità 
della sinistra (sarebbe troppo pre
tendere già oggi) almeno per una 
convergenza di fatto con tutte le 
forze democratiche sulle cose da fa . 
re oggi: difesa della democrazia e 
delle conquiste della rivoluzione e 
sup.;ramento della crisi. E' da rite· 
nere che comunisti e socialisti han
no ancora la chiave per risolvere 
molti problemi del Portogallo, e so
prattutto per far fallire i piani auto
ritari che di nuovo minacciano il 
Paese .1ppena quatrrn anni dopo la 
rivoluzione dei garofani. 

M. G. 

Belgrado: 
i non - allineati 
d'accordo 
solo sull'unità 

di Antonello Sembiante 

• La volontà dei principali fonda
tori deJ movimento, soprattutto del
la Jugoslavia, di minimizzare le pro
fonde divergenze esistenti fra alcu
ni degli Stati membri ha dominato, 
proprio com'era nelle previsioni , 
tutta la Conf crenza dei Ministri de
gli Esteri fissata a Belgrado in oc
ci:sione dell'ultimo vertice di Co
l0mbo. L'incontro belgradese ave
va lo scopo più immediato di pre
parare il prossimo vertice dei Capi 
di Stato e di Governo dei non-alli
neati già fissato per il s.'!ttembr~ 
1979 a l'Avana. 

La cosa però non è stata consi
derata come scontata da alcune deJe
gazioni che hanno fatto riserve espli
cite sull'opportunità politica di te
nere il vertice in un Paese che da 
molti è accusato nello stesso tempo 
di appanenere alla zona di influen
za di uno dei due grandi e di in
tervenire negli affari africani, vio
lando così i principi cardinali del 
nor.-allineamento. Sono pochi, in ve
rità, i paesi che sfuggono alla lot
ta per le zone di influenza e per 
le materie prime ed alcuni sono an
dati diventando teatri dello scon
tro che oppone l'URSS al mondo 
occidentale da una parte ed alla 
Cina dall'altra. Pechino non !ia nul
la a che fare con i non-aUin~ati ma 
ha moltiplicato i suoi sforzi negli 
ultimi mesi per metterli in guardia 
contro le manovre di Mosca e s1 
è infatti ravvicinata sorprendente
~ente alJa Jugoslavia dove prossi
mamente si recherà in visita Hua
Kuc.-Feng. 

I jugoslavi avevano fatto dunque 
ogni sforzo per incanalare il dibat
tito in modo da attutire al massi
rr.o le inevitabili sfuriate dei Paesi 
direttamente toccati da recenu con
flitti. I presidenti delle commissio
ni politica, economica e per un nuo
vo ordine economico mondiale era
no stati sapientemente individuati ri
spettivamente nell'India, nella Gu-

yana e nel Cameroun. Erano stati 
cioè accordati dei ruoli di pnmo 
piano a delle nazioni che non appa· 
rivano collegate né al blocco orien
tale né a quello occidentale. Pur
troppo l'ordine del giorno non ha 
potuto ignorare il disagio suscitato 
dall'azione di Cuba sul continent~ 
africano. Per difendersi dagli attac
chi dei Paesi che ne volevano rimet· 

I cere in discussione il titolo di non
allineato, Cuba ha inviato la più 
forte ddegazione ed ha svolto un 
ruolo di forte antagonista delle tesi 
più moderate. Le sue iniziative e 
gli scontri fra la delegazione cam
bogiana e quella vietnamita hanno 
messe bene in chiaro quanto sia di
venl'tO difficil.! far coesistere, tn 

seno allo stesso raggruppamento 
geopolitico, dei regimi antagonisti 
o aventi delle relazioni ·rivali con 
le grandi potenze. Sono infatti qua
si inconciliabili le posizioni di chi. 
come Cub2, vuol fare del movimen
to la testa di ponte dd campo c0-
munista nel terzomondo e di chl, 
come la Jugoslavia, l'India, la Bir
mania, vuole una politica di non-al
lir.eamento autentico. Naturalmente 
il fossato è ugualmente molto pro· 
fondo fra questi ultimi ed altri 
Paesi che si collocano più volen
rier1 nell'orbita occidentale o ameri 
cana (Arabia Saudita, Indonesia 
ecc.). 

Il movimento ha certamente per
so il suo carattere iniziai~. ma re
sta un luogo di comune ritrovo, pre. 
zioso per molti Paesi, specialmente 
per quelli di più recente indipen
denza. Esso perciò non aveva mar 
nascosto l'impossibilità di poter co
stituire un gruppo senza fossure e 
spacrnture. 

I conflitti sono quindi emersi nel
la discussione pubblica (anche se 
non si è saputo nulla sul vero te· 
nore dello scontro in seno alle tre 
commissioni ristrette) con toni mai 
sentiti prima 10 questo genere di 
assise. E, come già ho accennato. -
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non poteva e non può essere che 
così finché per certi Paesi la dot
trina è intoccabile ed il non-allinea
mento non ha senso se non sbocca 
:.u un 'alleanza attiva con i Paesi so
cialisti e finché per altri ancora es
so non divenga militanza contro 
I'« egemonismo» moscovita . Altri, 
infine, fra i convenuti a Belgrado, 
sono ben contenti di essere stabil
mente. allineaci con l'Occidente. I 
conflitti esplosi alla Conferenza bel
gradese sono stati lo specchio fe
dele di quelli che ogni giorno ven
~ono alimentati o malamente con
tenuti in tutti i continenti, così da 
rivelare una crisi multiforme: dal 
Sahara Occidentale allo Zaire, dal 
Corno d'Africa alla Penisola Arabi
ca ed al Medio Oriente, dall'Afga
nistan alla Ex-Indocina, delle forze 
locai i e straniere, spesso extra-con
tinentali, s1 affrontano duramente. 
Alcune antiche amicizie sono state 
buttate nelle ortiche: si pensi al 
Vietnam « non-allineato » e mem
bro del Comecon che attacca la Ci
na per i suoi rapporti con il Cile 
di Pinochet ma non anche le rela
zioni di Mosca con la giunta di Vi
dela a Buenos-Ayres e neppur;: le 
vedute cubane sul conflitto interno 
in Etiopia. La Cambogia chiede l'e
spulsione di Hanoi e, se la lotta alla 
• apartheid» mette tutti d'accordo, 
c'è da temere che il continuo cre
scere delle tensioni e dei pericoli 
nell'Africa australe sarà l'occasione 
di nuovi scontri in casa dei negri 
fra Occidente, Mosca e Pechino. 

::ienza dubbio si è sofferto moho 
da parte jugoslava per il ripetuto 
abbandono da parte di alcuni di un 
vocabolario ormai consacrato e per 
la voluta messa 10 discussione di 
tucco un complicato sistema di equi
librio di forze. Nel suo discorso di 
apertura il Presidente Tito non ave
\'a nascosto le sue preoccupazioni ed 
aveva esortato l'uditorio a mante
nere in ogni caso l'unità del movi
mento . E' scaco accontentato Ma 
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dopo quanti sforzi e con quali in
quietudini! E' necessario, per po
ter meglio capire verso dove sta 
andando la politica dd non-allinea
menro, analizzare un po' più da vi
cino il comportamento ed il ruolo 
che la delegazione cubana ha svolto 
a Belgrado con l'aiuto dello stesso 
Fide! Castro che ha messo ancor 
meglio in chiaro alcune cose in un 
discorso pronunciato all'Avana in 
concomitanza con la riunione belgra
dese. 

I cubani hanno voluto movim;!n
tare i1 dibattito perseguendo van 
scopi. Il più immediato era quello 
di vincere l'opposizione di Paesi an
che importanti ad una conferma 
del vertice dell'Avana. Questo era 
un punto di prestigio che non po
teva essere perduto. Quindi impor
tante era anche la necessità di quali
ficare la difesa dell'operato cubano 
in Africa e, per converso, dimostra
re a Mosca di essere attualmente 
l'alleato meglio equipaggiato n~l
l'attuazione della strategia sovieti
ca. Ecco perché i cubani si sono 
battuti fino alla fine, anche se si::n
za successo, per far cambiare nel 
documento finale la parola « ege
monismo » con « cg ... monia » (per 
infastidire comunque i jugoslavi in
cidendo sul testo e, soprattutto, per 
evitare un termine che va sempre 
più diventando critico nell'ambiro 
del movimento comunista nei con
fronti dell'URSS). Una volta fissa
co il concetto di egemonia non è 
stato difficile per i cubani di attri
buirla alla Cina rea di alimentare il 
conflitto fra Cambogia e Vietnam. 
Tale affermazione ha scatenato tutta 
una serie di scaramucce fra le dele
gazioni di questi due Paesi sia in 
aula che fuori con un incredibile 
susseguirsi di conferenze stampa. Ta
le compromesso sui termini dell'ege
monia ha però permesso di supera
re un ostacolo veramente difficile 
per l'approvazione d::l documento 
finale. 

I cubani hanno anche puntato ad 
inserire (e questo senza successo) 
nel documento una segnalazione del 
« facto che i Paesi socialisti sono 
gli alleati naturali del movimento 
dei non-allineati » . Per Fidel Ca 
stro c'è « una preoccupante tenden 
za a contrapporre i Paesi non-alli
neati a quelli socialisti ». Cuba re
spinge la tesi degli « opposti impe
rialismi ». I paesi socialisti, nel pen
siero cubano e in definitiva in quel
lo di Mosca, per la natura del loro 
sistema e della loro politica sono al
leati naturali nella lotta contro il 
neo-colonialismo. Ed è a quest'ul
timo concetto che i cubani legano 
le ragioni che giustificano l'inter
vento cubano nelle questioni afri
cane. Il capo della del.:gazione ha 
infatti detto che: «Si dimentica 
troppo spesso che uno dei postulati 
di questo movimento è sempre sta
to la raccomandazione di aiutare al
tri Paesi membri nella loro lotta 
per la sovranità e l'indipend~nza » . 

E tuttavia, come detto all'inizio, 
il documento finale è stato appro
vato all'unanimità senza sostanziali 
cambiamenti di quello provvisorio 
fatto dai jugoslavi. I pesanti at
tacchi alla politica cubana e la mi
naccia di far saltare il vertice al-
1 'Avana nel 1979 hanno costretto 
i delegati cubani a ritirare le loro 
richieste più radicali. Un commen
tarore ha scritto che Castro ha per
so sui « tempi e sui concetti ». Ca
stro ha però certamente vinco nel 
senso che ha ottenuto la conferma 
de11 'affidamento dell'organizzazione 
del futuro « verric~ ». In quell'oc
casione egli tornerà alla carica av
vantaggiandosi della posizione pre
~:denzialc . Quando Cuba chiede il 
non-allineamento ma non la neutra
lità ver:.o chi è più vicino alle esi· 
genze dei Pa~si nuovi come lo è 
il campo comunisra, in fondo cer
ca di inserire un cambiam~nco rii · 

dicale alla esperienza del non-a lii· 
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neamento. Cuba, insomma, vuole 
accettare, ed invita gli altri a fare 
lo stesso, i principi di base del non
allineamento ma vuole imprimere a 
questi una interpretazione diversa. 

La linea maggioritaria, « autono
ma ed equidistante » per questa vol
ta l'ha spuntata ma i Paesi che la 
caratterizzano già si interrogano su 
come garantirsi da un prossimo ri
lancio di tali tesi interpretative per 
ora minoritarie ma suscettibili di un 
rafforzamento quando a lanciarle sa
rà il Paese destinato a presiedere 
il movimento per tre anni. Si erano 
già previste alcune soluzioni (anche 
se, ovviamente, a livello ufficioso): 
cambic1re ogni anno il Presidente
coordinatore, affidare il coordina
mento ad un « bureau » e non ad 
un solo presidente, oppure affidar
lo al Comitato dei non-allineati già 
esistente in seno all'ONU. L'accor
do finale invece ha portato ad una 
intesa a convocare un'altra riunione 
preparatoria che però, anziché nella 
capitale del vertice, com'era stato 
fatto finora, sarà tenuta a Colombo. 
Anche l'attuale comitato coordina
tore ha subito un ridimensionamen
to in quanto le sue funzioni passa
no al « bureau » dell'attuale riunio
ne belgradese che esprime più com
piutamente il giusto rapporto di for
ze. Da un calcolo approssimativo si 
potrebbero considerare come filo
cubane solo venti delegazioni su ot· 
tantasei. 

Le conclusioni adottate smenti
scono in ogni caso la tesi di Castro 
s~condo cui il movimento deve di
stinguersi per la sua qualità e non 
per il numero. La maggioranza in
vece è stata dell'avviso che la qua
lità dei non-allineati sta anche nel
la forza del loro numero. Per que
sto ha accettato di buon grado il 
bene dell'unità evitando defezioni 
ed espulsioni. Tito ha riottenuto 
dunque l'unità ma le prospetrive 
non sono cosl rosee. 

A. S. 
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economia 
in ebollizione negli usa 

Tasse e spese 
in ribasso: aumentano 
solo i disoccupati 
di Antonino Galloni 

• Berkeley, agosto . Nonostante le 
apparenze, gli Stati Uniti sono an
cora nel pieno della crisi economica 
internazionale. AIJe volte ne sem
brano uscire grazie alla loro solida 
struttura sia industriale che agrico
la o attraverso meschine ma efficaci 
politiche monetarie come la svalu
tazione del dolJaro. Ma in realtà la 
crisi permane e grave, poiché gli 
States sono ancora il centro e il 
punto di equilibrio o di squilbrio 
del capitalismo internazionale: sono 
d'accordo con Hymer quando soste
neva, dati alla mano, che l'Europa 
non aveva e non ha nulla da invi
diare agli States, come potenziale 
produttivo, ma ciò non toglie che 
il continente nordamc!ricano sia il 
punto di raccordo e di confronto, 
oltre che del subcontinente anche di 
gran parte dell'Asia e dell'Europa . 
E per comprendere la reale portata 
della crisi non si tratta solamente di 
contare i disoccupati o di calcolare 
il tasso di inflazione dei prezzi. Con 
un precednte articolo, in questa ri
vista, sulla situazione economica in
ternazionale, fondamentalmente so
stenevo questa tesi: c1 sono due 
crisi, da un punto di vista generale. 
La prima è quella mf/atliva; essa ha 
sicuramente due basi; eventualmen
te una terza: 1) l'aumento dei costi 
delle materie prime; 2) la naturale 
tendenza all'inflazione del capitali
smo « keynesiano », dopo gli anni 
'40: ed in questo rientra anche il 
costo del lavoro; 3) eventuali stroz. 
zarure che possono, in determinati 
paesi (soprattutto del terzo mondo 
- non certo negli SU. - l'Italia 
è con un pied~ di qua ed uno di là) 
far precipitare la situazione dei prez
zi. L'altra crisi è, inutile nasconder
lo, deflattiva: ed è crisi di domanda 
che, sul piano di una eventuale di
minuzione dei prezzi, data la strut
tura dei moderni oligopoli (Sweezy), 
risulta inefficace, ed investe quindi 
i livelli di occupazione. Qui è il noc
ciolo della faccenda, non nell'infla-

1.1one, perché quest'ultima risulta ve
ramente pericolosa, lo abbiamo ap
pena visto, solamente in caso di 
strozzature: e sono queste che van
no curate, regione per regione. In
vece, la crisi da domanda, la defla
zione, può portare solo a due so
luzioni: o un allargamento della do
manda per scopi diciamo così pa
cifici, oppure per scopi militari. 
Questa è la scelta che gli Stati, le 
forze politiche, economiche, dovran
no operare nei prossimi anni. Cre
do opportuno scartare l'ipotesi di 
un ridimensionamento della doman
da ad un livello stabilimente più 
basso, perché, dato l'aumento dèlla 
popolazione di questo pianeta negli 
ultimi trent'anni, ciò significhereb
be centinaia di milioni di disoccu
pati oppure centinaia di milioni di 
mantenuti a spese della collettività, 
attraverso un sistema di imposte eh:! 
aggraverebbe sempre più il quadro 
economico. 

E veniamo al teatro dove proba 
bilmente si prenderà la decisione de
finitiva, gli Stati Uniti. Attualmen
te - mi pare giusto, anche per ra
gioni di chiarezza affrontare il pro
blema di analisi partendo da dei 
dati concreti - le due cose più 
interessanti che ho potuto seguire in 
questa prima metà di luglio, sono 
state le scelte di politica economi
ca del governatore Brown della Ca
lifornia e le affermazioni dell'econo
mista Andrew Brimmer, membro 
<lei Federai Reserve Board. 

In base ai poteri concèssigli dalla 
costituzione americana, il governa
tore di uno Stato non può aggiun
gere capitoli di spese al bilancio o 
allargarne l'ammontare, ma può to
gliere, come ha fatto Brown in Cali
fornia, anche centinaia di milioni di 
dollari dal bilancio stesso. Brown ha 
operato, cioè, una scelta deflattiva; 
tanto che m un incontro con gli 
uomini d'affari tenuto a San Fran
cisco I' 11 di luglio, lo stesso go
vernatore ha ammesso che la su;1 -
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politica ha portato ad una perdita 
di 11.000 posti di lavoro e che por
terà ad un'ulreriore diminuzione, 
specie nel settore del pubblico im
piego, di altri 90.000 posti nel cor
so del prossimo anno. I sindacati, 
l'A.F.L.-C.l.O., che inizialmente si 
erano dimostrati molto turbati, han
no però affermato il giorno dopo il 
fatidico incontro, di voler sostenere 
Brown alle prossime elezioni di no
vembre contro il candidato repub
blicano. Perché? la scelta di Brown 
è chiara: diminuire le spese di bi
lancio significa da una parte contri
buire a contenere i prezzi, anche se 
ciò costa molti posti di lavoro, ma 
significa soprattutto operare una 
scelta di fondamentale chiusura che, 
se fosse estesa a tutti gli Stati Uni
ti, porterebbe l'economia interna
zionale, soprattutto quella dei paesi 
più poveri, a livelli poco lontani 
da un crack veramente terribile: 
problemi che alla conservarri::c 
A.F.L.-C.I.O. interessano molto 
poco. 

Ed ecco la resi di Brimmer: se 
non si passera ad un drastico ta
glio delle imposte, a partire dall.1 
metà del prossimo anno, gli States 
cadranno in una depressione, o, me
glio, in una deflazione. 

Tutto ciò non solo si salda con 
quanto ho sostenuto precedentemen
te, ma è incredibilmente esatto: per 
ché le imposte sono risparmio, an
corché forzato, e se questo supererà 
l'invesumento, cioè la domanda di 
periodo breve, avremo deflazione; 
eppoi una diminuzione di tasse gio
va a coloro che hanno alti redditi 
e potrà inquadrarsi nella generale 
tendenza all'indebolimento delle 
amministrazioni federali. 

Riassumendo; Brown dice: dimi
nuiamo le spese e Brimmer gli fa 
eco: diminuiamo le tasse. Anche 
queste sono soluzioni, ma è come 
quando da bambini a scuohi, avendo 
fame, ci riempivamo lo stomaco in
goiando fogli di quaderno! la fame 
diminuiva, ma n<:>i non ci eravam~> 
certo nutriti. 

La soluzione, ripeto, è secondo 
me molto più complessa e la non
soluzione molto più pericolosa di 
quanto si creda. Ma lo scopo di que
st'arcicolo è un altro: cercare di 
fare un quadro non dico chiaro e de
finitivo della situazione economica 
americana, ma per lo meno di CO· 

minciare a porre le questioni in una 
posizione che renda possibile una 
analisi che sia in qualche modo 
utile. 

New York: 
corteo 
di inquilini 
contro l'aum1mto 
degli affitti 

Dal dicembre del 1976 al giugno 
del 1978, la disoccupazione è di
minuta da11'8 per cento al 5,7 per 
cento, mentre l'inflazione si è man
tenuta mediamente fra lo 0,6 e lo 
0,8 per cento al mese. Charles 
Shulcze ha definito la lotta econo
mica dell'amministrazione Carter 
nei primi 18 mesi •cospicua». Ed, 
in effetti, si tratta di dati abba
stanza normali, anzi, talmente nor
mali Òe non servono a far capire 
la reale situazione storica che gli 
States stanno attraversando. In una 
economia a capitalismo avanzato, 
cioè, dove ci sono vastissime zone 
intensamente popolate, tassi di di
soccupazione attorno al 6-7 per cen
to o di inflazione annuale dd 1 O 
per cento all'incirca, sono problemi 
in realtà secondari, rispetto, ponia
mo, a quelli della qualità della vita. 
Voglio dire che il peggio, a mio 
avviso, deve ancora venire e che, il 
problema può essere impostato solo 
in termini di economia internaziona
le: una diversa visione dei proble
mi monetari, come di quelli della 
recessione, o degli assetti politici, 
mi pare legata ad un passato abba
stanza glorioso ma molto passato. 

A. G. 
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Dal 16 al 31 luglio 

16 
- Al "eruce di Bonn impegno dei 7 per superare la 
crisi economica. 

17 
- Bonn: impegno ~cll'Itaha. per un lasso d! crescita 
del 2,2%· gli Usa riducono ti deficit energetico. 
- Chiusa la fabbrica della nube tossica di Trento. 
- SO br<iccianti arrestati a Caserta: l'accusa è di es· 
sers1 isc,·itti illegalmente negli elenchi. 
- Si arrendono i detenuti in rivolta nel carcere d1 
Salerno. 

18 
- Consiglio dci ministri per decidere su prestiti esteri, 
amnistia, nomine negli enti pubblici e spesa pubblica. 
Bloccato dai partiti il decreto legge d1 Donat Cattin 
per la chimica. 
- Inizia a Leeds C'astle la conferenza per il M.0. tra 
Egitto e Israele. 

19 
- Il Senato approva la riforma dei patti agrari. Tro
vato l'accordo per l'amnistia. 
-:- Precettati gli equipaggi in sciopero sui traghetti con. 
Il nen te-Sardegna. 
- Assalto di terroristi a Grugliasco (TO). 

20 
- Nella Dc cominciano le manovre per eleggere il suc
cessore di Moro alla presidenza. Si fa il nome di Pic
coli. 
- Bombe di • prima linea " a Roma e a Milano. 
- Il pugile Jacopucci muore dopo un drammatico K.0., 
aperta un'inchiesta giudiziaria. 

21 
- La Camera approva l'equo canone. Il Consiglio dei 
ministri vara per settembre l'amnistia. 
- Assassinati due alti ufficiali in Spagna da estremi
sti di sinistra. 
- Il generale Pereda va al potere in Bolivia con un 
golpe dopo l'annullamento delle elezioni. 

22 
- Concluso il vertice economico di Villa Madama: 25 
mila posti di lavoro, portare il deficit da 43 a 35 mila 
miliardi, e 2.000 miliardi da reperire con imposte in
dirette. 
- A Venezia in crisi la giunta rossa per le manovre 
dei lombardiani: vo~liono sostituire il sindaco socia
lista con un uomo d1 corrente. 

23 
- Domenica tranquìlla sulle autostrade nonostante lo 
sciopero dcl « soccorso •. 
- Per la zuffa dopo una partita di calcio nuova crisi 
tra Libia ed Egitto. 
- Ancora scontri a Beirut tra siriani e falangisti. 

24 
- Al CC comunista Berlinguer rilancia la politica del 
Pci e il suo ruolo innovatore. 
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- Pandolti presenta alla Cee il • piano d'austerità • 
dcll'I talia. 
- Crisi politica a Lisbona: tre ministri centristi la
sciano il governo Soarcs. 
- Destituito in Cile il gen. Lcigh: spaccatura nel regi
me di Pinochet. 

25 
- La maggioranza delle correnti dc si orienta per Pic
coli alla presidenza. 
- Tito rilancia alla conferenza di Belgrado l'azione dei 
non-allineati. 
- Si acuisce la crisi in Cile: rimosso l'intero vertice 
dcl l'acrconautica. 

26 
- li Senato approva l'equo canone. Finisce dopo 44 

anni il blocco dci fitti . 
- Fanfani polemico non partecipa al Consiglio na
zionale dc. 
- Riserve dei sindacati sulla riforma delle pensioni. 
- E' una bambina la prima • figlia in provetta •. 

27 
- Pubblicati i risultati dell'inchiesta parlamentare su 
Seveso: pesanti accuse all'lcmesa. 
- Esonerato in Portogallo il premier Soares. 
- Riproposte dal Senato in Usa le restrizioni per i 
"isti ai comunisti stranieri. 

28 
- ..&.pprovato dal go"erno un disegno di legge sui reati 
tributari. 
- Piccoli eletto presidente della Dc. Zaccagnini chiede 
luce sul caso Moro. 
- Balzo dell'oro: supera la barriera dei 200 dollari a 
Londra. 

29 
- Per 7.accagnin1 l'emergenza non è una formula tran
sitoria, ma tornare al passato è impossibile. 
- Si riaccende la polemica tra Pci e Psi: stavolta i 
socialisti se la prendono con il leninismo. 
- E' iniziato l'esodo di fine luglio: dieci milioni d! 
persone sulle strade. 
- Un sommergibile libico cattura due pescatori si
ciliani 
- Si chiude nel disaccordo la conferenza di Belgrado 
dci non-allineati. 

30 
- Il Cn dc apprO\a la hnea Zaccagnmi, Forlani cri
tica la segreteria 
- Scossa di terremoto m Umbria. 
- Muore a 93 anni l\ob1lc, l'uomo della • tenda rossa•. 
- Incursioni militari rhodesiane in Mozambico: 1.200 
c:ivili uccisi. 

31 
- Primi risultati degli esami: "crso il 9000 dei pro
mossi. 
- Esodo di fine luglio: 84 morti in tre giorni. 
- Terroristi arabi attaccano l'ambasciata irachena .i 
Parigi: due morti. 
- La Persia scossa da cortei e manifestazioni. 
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Libri 

L'antisemitismo 
selvaggio 
dei gerarchi 

Giuseppe Mayda: Ebrei sotto 
Sa/O. Feltrinelll. Milano . 
1978. pp. 274 L. 6.000 
Fino ad oggi punto di rlfe· 

rlmento obbligato per com
prendere !"antisemitismo nel 
nostro paese è stato il libro 
di Renzo De Felice • Storia 
degli ebrei Italiani sotto Il 
fascismo •, adesso il lavoro 
di Mayda, edito da Feltnnel· 
li, getta una nuova luce su 
quel fenomeno che non appa
re più come episodico e non 
omogeneo al sentimenti e al· 
le tradizioni di umanità del 
nostro popolo, ma radicato 
In una sorta di furore anti
semita di parte dei nostri ge· 
rarchi che, ·imbevuti di cul
tura nazista, aderirono con 
slancio e convinzione alle 
persecuzioni contro gli ebrei 
Nel periodo di Salò furono 
oltre ottomila gll ebrei Italia· 
nl deportati di cui ben 7562 
morirono nei campi di stermi· 
nio tedeschi, su un totale di 
circa 50 mila persone forman· 
ti la comunità ebraica. 

Le fonti cui Mayda attinge 
sono In generale quelle de
gli archivi. ma soprattutto 
quelle derivanti dagli atti di 
gruppi più o meno consisten
C1 della minoranza ebraica fi
no a oggi rimaste lnesplora· 
te Su materiale d'archivio 
assolutamente non conosciu
to l'autore fonda ad esempio 
la tesi secondo cui anche 
sotto lo stesso governo Ba
doglio rimase 'in vigore la le
gislazione razziale del '38 che 
permise, giuridicamente, alle 
squadre d'azione di Salò di 
agire e d1 colpire. Accuse di 
ondeggiamento e di poca fer· 
mezza sono mosse anche al 
Vaticano. La parte più inte
ressante del lavoro è l'ag
ghiacciante cronaca degli ec
cidi compiuti d1t1 repubblichini 
nei 500 giorni di Salò, ma so· 
prattutto la ricostruzione del-
1 ·atteggiamento dei gerarchi 
responsabili del problema e
braico: dal fanatico Giovan
ni Preziosi al moderato Buf· 
farini Guidi. 
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Nell"Insieme ne viene fuori 
un quadro rivelatore e sini
stro che ci svela come l i pri
mitivo atteggiamento di • tol
leranza • del regime fascista 
non era dovuto a convinzioni 
e a scelte culturall retratta· 
rie con la barbarie sistemati· 
ca di Rosenberg e di Goeb· 
bels, ma a ragioni di inagibl· 
lità generale. In particolare 
quanto mai indicativo è lo 
studio della figura del ge· 
rarca Preziosi, preposto alla 
quest1one ebraica durante i 
giorni di Salò, che si distin
se per lo zelo con cui orga· 
nizzò la caccia all'ebreo di
sponendo di poteri effettivi 
superiori a quelli della sua 
carica. Fu la rabbia per non 
aver potuto portare a termine 
l'epurazione anti-ebraica che 
spinse Prezios1 e la sua fa. 
natica compagna al suicidio 
negli ultimi giorni, non il ri· 
morso per le atrocità compiu· 
te, documenta nel suo lavo
ro l'autore. 

Riflessioni 
sulla protesta 
giovanile 

S. A/ecci 

Gianfranco Bottazzi: Dai figli 
dei fiori all'autonomia, De 
Donato, Bari, 1978, pp. 215, 
L. 2.800. 
La frase di Musil che Bot

tazzi mette come esergo al 
suo lavoro ci sembra quanto 
mai appropriata e indicativa, 
ma al tempo stesso quanto 
mal inquietante. Si legge in
fatti ne • L'uomo senza qua
lità•: • Nessuno sapeva be· 
ne cosa stesse nascendo; 
nessuno avrebbe potuto dire 
se sarebbe stata una nuova 
arte, un uomo nuovo, una 
nuova morale o magari un 
nuovo ordinamento della so
cietà. Perciò ognuno ne di· 
ceva quel che voleva ... • Qual
cosa di analogo accade anche 
a noi, specie riguardo ai 
cambiamenti che hanno pro
fondamente segnato l'ultimo 
decennio e che sono sfuggiti 
e sfuggono a previsioni e in
canalamenti preventivi, ma 
che nondimeno restano og-

getto di ghiotte scorribande 
teorico-ideologiche che si 
susseguono con una confu
sione incredibile e sconcar
tante. Anche oggi ognuno di
ce quel che sa, quel che può. 
quello che vuole. 

Se per esempio si prende 
in esame li mondo giovanile 
italiano dagli anni sessanta 
a oggi. è facile riscontrare 
l'accavallarsi di sintesi pre
mature o addirittura di false 
sintesi che hanno tentato di 
spiegare a posteriori fatti e 
avvenimenti che hanno sor· 
preso tutti per la loro novità 
destabilizzante. Bottazzi nel 
suo libro periodizza voluta
mente l'ultimo decennio di 
protesta giovanile nel nostro 
paese partendo dal '68, pas
sando per il primo referen
dum. le elezioni politiche del 
20 giugno, lo scontro autono
mi-Lama all'Università di Ro
ma, l'importante incontro stu
denti-cittadini delrottobre '77 
nella Bologna rossa. Domina
re e ridurre in concetti una 
massa così disorganica di 
eventi che in parte. solo ad 
alcuni anni di distanza, risul
tano già sorpassati e privi di 
valore idicativo, è un'impresa 
ardua e ingrata perché si ri
schiano smentite clamorose 
e umilianti ma, tuttavia, è un 
lavoro utile soprattutto se 
è fatto con onestà intellet
tuale e con senso di misura. 

L'autore privilegia il terre
no socioeconomico soffer
mandosi con perizia e agilità 
su Tenomeni come disoccupa
zione o sottoccupazione, mar
ginalità e perifericità del pro
cesso produttivo realizzando, 
a più riprese, una interessan
te equazione tra struttura e 
cultura giovanile mettendo
ne in risalto l'instabilità or
ganica e minacciosa, come la 
esplosione della violenza e 
dell'estremismo in questi ul
timi tempi sta a indicare. La 
confusione però oggi è più 
che mai vincente e l'invito al 
realismo, all'umiltà di Musil, 
se non vuole essere decora· 
tivo, deve essere posto ali' 
Inizio di ogni nostra rifles
sione. 

F. fzzo 

L'africanino, 
le virgole 
e la tartaruga 
Silvana Castelli, Pitonessa. 

ed. Einaudi • 1g1a. p. 162, 
L. 4.500 
L'editore Einaudi continua 

la sua opera di ricerca let· 
teraria con la pubbllcazione 
di un libro di Silvana Ca· 
stelli, • La pitonessa •, che 
segue altri sette tltoll della 
collana sperimentale da cui 
sono usciti scrittori come 
Celati e Vassalli le cui ope
re, esaurite In breve tempo. 
sono state poi ripubblicate 
nei Coralli. 

• La pitonessa • è - nella 
collana sperimentale - Il pri
mo libro di una donna. Il ful
cro del racconto - 162 pa· 
gine scritte senza punteggia
tura eppure leggibillssime, 
con frasi perfettamente lega
te e pensieri timpidi privi di 
fratture e di inciampi stilisti
ci (come spesso succede 
invece in testi di questo ge· 
nere) - è tutto nel rappor
to tra passato e presente. 
nell'evocazione di una lnfan· 
zia consapevole e feroce e 
nella forzata necessità di una 
vita adulta condotta nella 
paura, nell'isolamento. 

Protagonist1 ne sono una 
donna racchiusa in una stan
za che vive se stessa circon· 
data da amiche pietose e Im
probabili, una banda di bam
bine decise, forti e in fondo 
spietate - la bionda con la 
forcina, la rossa con troppi 
capelli, la temeraria, la bru· 
na con i ricci - e Il tanta· 
sma dell'• africanlno •, un 
uomo - il marito - disper
so in guerra, del quale ri
mangono soltanto lettere di
speratamente amare. E la ri · 
cerca di sapere che cosa in 
realtà ne sia stato, condot
ta attraverso un sottile e te
nace pedinamento cvi la don
na sottopone il • signor pre· 
tetto •. una figura che rac
chiude In sé tutta un'epoca 
con i suoi personaggi corte· 
si e insieme visC'idamente 
conformisti, preoccupati di 
sé, del proprio potere. In
torno a questo tema, rlcor· 
rente - finché davvero vi 
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e la certezza che I'· afrlca 
!Tino • è morto - il racconto 
si snoda e si avvolge In se 
stesso, con figure - perso
ne, ma anche una tartaruga, 
anche una cagna - che en· 
traoo e escono dalla stanza, 
e sono presenze, momenti 
di vita, frammenti di ricordi 
che si ricompongono insieme 
prima della morte. 

Il n. 3/ 4 
di Ipotesi 

L. Bsisrdo 

Ipotesi, n. 3-4, gennslO:glu· 
gno 1978, pp. 264 + XVI, 
L 1.800. 
E' uscito Il n 3-4 di • Ipo

tesi •. la rivista trimestrale 
del Gruppo Consiliare Slnl· 
stra Indipendente di Ancona 
diretta da Massimo Todlsco 
Grande. Il fascicolo si occu
pa di vari argomenti di attua
lità politica e culturale; da ri· 
cordare in partlcolare li sag
gio introduttivo del Todlsco, 
i contributi di R. La Valle, 
G Giacobbe e U. Pecchioli 
su • La violenza politica: la 
crisi delle istituzioni •, gll ar
ticoti di O. Panfili, Fasola, 
Rossi e Busonl su • Esperien
ze e proposte per una rifor
ma della scuola •. S. Panfili, 
Porazzlnl e Mazzoll si occu
pano del problemi del centri 
storici e della legge n. 10. in· 
fine, A Natoli e L. Basso pub
blicano due studi sul Con
gresso di Gotha . Inoltre Il nu
mero contiene nell'Inserto 
una documentazione leglsla
tìva sull'attività del gruppi 
della S.I. al senato e alla 

sia avvenuto In altre regioni 
del mondo arabo. R. De Fe
lice, con questo suo ultimo 
lavoro, che costituisce nel 
panorama della saggistica 
storica italiana una novità as
soluta, ha Inteso ricostrui
re, avvalendosi di un'ampia 
documentazione, la storia di 
tale comunità dagli ultimi an
ni della dominazione ottoma
na ad oggi. 

L'attenzione dell'Autore si 
sofferma in particolare sulle 
conseguenze che !'occupazio
ne Italiana della Libia ebbe 
all'interno dell'ebraismo lo-
cale; ben presto vi si evi
denziò una frattura tra i suol 
elementi europeizzati, più 
pronti ad integrarsi nella real
tà contemporanea, e quelll 
più tradizionalisti, ostinata
mente legati ai vincoli comu
nitari ed alle pratiche religio
se consuetudinarie. In tale 
contesto i sionisti vennero a 
rappresentare un elemento 
di sintesi tra queste due all 
estreme; essi infatti, pur 
non negando l'esigenza di 
modernizzare l'ambiente e

braico, tuttavia desideravano 
che ciò non avvenisse • a 
detrimento dei valori morali, 
culturali e religiosi dell'ebrai
smo liblco •. 

Regione Marche 

Storia 
degli ebrei 
di Libia 

Le ultime pagine del volu
me. dedicate alla condizione 
degli ebrei nella Libia Indi· 
pendente, descrivono li pro
gressivo estinguersi della 
comunità, che oggi, dopo che 
I provvedimenti restrittivi va
rati da Gheddafi hanno co
stretto I più ad emigrare, si 
è ridotta a meno di venti 
membri. Il lavoro, la cui let· 
tura non può non risultare 
stimolante, avrebbe potuto 

• tuttavia Illustrare più appro
fonditamente I motivi dell'o
stilltà libica nel confronti de
gli ebrei; certo nessuna spie
gazione potrà mai giustifica
re la furia omicida del po
grom, ma più equo sarebbe 
stato In sede storica sotto-

R. De Felice, Ebrei In un 
paese srsbo · Gli ebrei 
nella Libia contemporsnes 
tra colonlallsmo, nszlona
lismo arabo e sionismo 
(1835-1970), li Mulino, Bo
logna 1978, pp, 464, Li· 
re 12.000. 
La comunità ebraica di Lf. 

bia, e più particolarmente di 
Tripolitania, non solo vanta 
origini antichissime, tanto 
che le prime notizie attendi· 
bili circa la sua presenza nel
la regione risalgono al perio
do cartaginese, ma, grazie 
alla sua consistenza numeri· 
ca (circa 30.000 unità nel '45), 
ha potuto Incidere sulla evo
luzione clvlle ed economica 
del paese In maniera assai 
più marcata di quanto non 

lineare che certi eccessi fu. 
rono anche favoriti. dalla net
ta chiusura che l'ebraismo 
libico, filoltaliano prima e fi· 
loslonlsta, poi, mostrò nel 
confronti della lotta di eman
cipazione nazionale. 

Produzione 
e protesta nei 
college USA 

M. Lenci 

Alberto Martinelli, Universi· 
tà e societil negli Stati Uni
ti. Ed. Einaudi, 1978, Li· 
re 6.000 
L'opera di ricerca che Mar

t inelli ha condotto, attraver· 

se gli oltre trecento anni d1 
storia del colleges, nel set· 
tore dell'educazione univer
sitaria degli Usa, permette di 
ricostruire lo sviluppo so· 
clale della borghesia nord· 
americana verso li capitali· 
smo ed li riflesso, ovvio, di 
questo processo, nella edu· 
cazione superiore; Infatti, da 
un primitivo canale di valori 
tradlzfonall, più che altro a 
c<.rattere religioso, Il college 
diviene Il mclzo pri;.t1leglato 
della riproduzione del con· 
senso, della riproduzione del 
la stessa struttura sociale, 
anche con l'asso:-b:mento ed 
11 cortenlment'l dell:i prote
sta. 

Partendo dalla formulazione 
basilare di C. Kerr, per cui 
l'università è un crganlsmo 
sede d; conflitti fra Istituzio
ni multlnazlonell che ne cer· 
c3no l! controllo a1tr~verso I 
finanziamenti. ~art nelll (già 
out<..re di • Il c:m1pus divi
so • 1971, con 4\. Cavalli) 
chiarisce l'Intima connessio· 
ne che esiste tra I processi 
produttivi della grande azien
da e quelli della super-uni
versità: entrambi i sistemi 
garantiscono li mantenimen
to della stratificazione in 
classi e nel campus ciò si 
attua, ad esempio, con dif· 
ferenti livelli di laurea che 
hanno diverso valore anche 
a seconda della ricchezza. 
maggiore o minore. delle va· 
rie università; oppure, la di· 
sparità di trattamento deri· 
va dallo status familiare e 
dal grado di Integrazione al 
sistema, al cui bassi llvelli 
lo Stato risponde, al minimo. 
con Il •cooloing-out process• 
e cioè con Il processo di rì· 
dimensionamento delle aspi· 
razioni che fa subire agli 
studenti. 

Ambedue le strutture, pe
rò, sottostanno al pericolo 
che l'allargamento della • ma
teria prima • (cioè gli stu· 
denti e gll operai, come Il 
definisce Perrow) porti ad 
inevitabili scompensi nel si· 
sterna di controllo dell'ordl· 
ne sociale esistente ed è 
allora che diventano rilevan
ti i fenomeni definiti come 
• sottosistemi di latenza e di 
controllo delle tensioni • 
Cosi successe verso le fl· 
ne degli anni '60, quando la 
protesta studentesca si sca
gllava contro una ricerca 
scientifica troppo al servizio 
di compiti bellici e di multi· 
nazionali: In pochi anni Il si· 
sterna seppe organizzare Il 
riflusso attraverso concessio
ni ed emarginazioni; metodo, 
questo, da noi conosciuto co
me· quello de • Il bastone e 
la carota •, 

F. Contenti 

NOVIT A' r7TT\\ 
E SUCCESSI \\lW 

Gicv&nnl Berlinguer 
DIECI ANNI DOPO 
Cronc:he culturali 
196t-1978 
., Dirunsi » 
pp. 264, L. 3200 

Guido Ortcna 
LA QUESTIONE AGRARIA 
IN URSS 
NEGLI ANNI VENTI 
Città e c!lmpagna 
rella politica della Nep 
lrtroduzlone 
di Adriano Guerra 
" ,\fcd1a:uom » 
pp 148, L 3500 

Alfonso Leonetti 
IL CAMMINO 
DI UN ORDINOVISTA 
L'Ottobre, -
il fascismo, 
i problemi 
della democrazia socialista 
Scritti politici (1919-1975) 
a cura di Franco Livorsl 
«Movimento operaio» 
pp. 260, L 4800 

Turtura Gigli 
Schiavcni Magni Venturi 
PROGRAMMAZIONE 
DEL TERRITORIO 
E AGRICOLTURA 
La via allo ~viluppo 
nel Mezzogiorno 
e Il contributo del Nord 
Proposta 
per il Tavoliere di Puglia 
« Fuori collana» 
pp. 288, L. 5500 

Frank Wedekind 
I DRAMMI SATANICI 
Risv92llo di primavera 
Spirito della terra 
Il vaso di Pandora 
Il marchese di Keit 
Introduzione 
di Ferruccio Maslnl 
Seco11da edizione 
«Rapporti» 
pp. 336, L 5800 

Jack London 
FARSI UN FUOCO 
e altri racconti 
a cura di Vito Amoruso 
Seconda edizione 
• Rapportt » 
pp. XLVIII-254, L. 4000 

Zdenei< Mlynér 
PRAGA 
QUESTIONE APERTA 
Il '68 cecoslovacco 
tra giudizio storico 
• prospettive future 
Prefazione 
di Lucio Lombardo Radice 
Seconda ed11.1one 
., Diuensi » 
pp. ?.56, L. 3500 
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