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La proroga della prescrizione dei crimini nazisti lascia ancora aperta la questione 

Perche non possono 
chiederci 
di dimen ticare 

Bonn, spostando i termini di decorrenza della prescrizione, ha comunque manfe-
nufo il principio che i delilli di lesa umanila, come il genocidio, non sono piu punibili 
perche il tempo ne cancella il ricordo - E' una violazione del diritto internazionale 

e della sfessa Costifuzione federate, alia quale si richiama la decisione 

Goenng (a sinistra) ed He3s (a destra) durante un'udienza del processo di Norimberga 

Se il cittadlno tedesca 
Hitler Adolf, unto a Brau-
nini (Alta Austria) iiel 
1889 — i bafjctli biancln 
stampati sul vnlto raggrin-
zito dui 76 anni di vita che 
gli si dovrebbero attribiii-
re se non risultasse appar-
tenerp a lui la protest den-
tana trovata ' nel banker 
della Cancelleria il 30apri-
le 1945 dalle trnppe alleu-
le — riupparissc il 9 mag
gio prossimn per le vie di 
Bonn n ill Francofortc. rer-
rebbe immetlttitamentc nr-
rpttata per essere praces-
sato sotto t'uccusu di gen a-
vidin. La stessa sorte gli 
toccherebbe in qitalsiasi 
momenta, anche dopo il 
31 dicembre 1969, nnovo 
termine fissato dal Parla-
inento della Repubbliea fe
derate tedesca per hi pre
scrizione dei crimini com-
messi dat nazisti. II pro-
curatore generate, infattt 
— per mettersi al riparo 
dal rischio di dovcr tin 
giqrno imbattersi al cafje 
in un vecchietto rispon-
dente ni connotati del piii 
feroce massacrntnre • della 
stariu ' senza poterqli tor-
cere un capcllo — ha aper-

Varsavia, maggio '43: i combattenti della ZOB catturati nei bunker del ghetto 
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L'ultimo libro di Luigi De Marchi 

I furori di un can dido sessuologo 
In «Repressione sessuale e oppressione sociale» la giustificata polemico contro i 

tabu della societa confemporanea viene d i la ta ta a teoria dello svolgimento sforico 

Spince dovor cssere c n -
t ici , ed anche aspramen-
tt» crit ici . nei confronti del 
piu roccnto libro di Luigi 
I )e Marcl i i . Kepressione 
spssnule e oppressione so-
aide i M ilano. Kunar. 106F>. 
pp. 312. L 1500) Da an -
n i mfat t i il De Marchi 
conduce una vigorosa po
lemica contro i tabu so<-
stiali the ancora dnmina-
no la cultura e il costu
me — e che nel nostro 
Paese. per specif iche ra-
gioni stork-he. appaiono 
part icolarmente virulent i. 
Qucstn polemica. in ferno 
con quella di pochi altr i 
cor:icnmsi piomeri . contro 
l'arcaica le^islazione ita-

liana in questo campo. con
tro il pa-la subaltorno ch<? 
essa pneora attributsce al
ia donna uli ostacoli che 
oppone ad una aperta e 
scientifica educa/ione ses
suale e al contrnllo e al
ia reqola/ione demouraf i -
ca. non possono non tro-
vare consenziente chiun-
que sia convinto che nel-
la l iberta e nella enno-
scen/a si af frontano i pro-
hlemi e i confhtt i socia'i 
— e non certo nel cl ima 
delle censure e deeli nscu-
rantismi K persmo il pi-
plio « a^archico » di t i l u -
ni scritti del De March i 
puo n<»n dispiacero vivia-
nio circondaii da lan ' i 
m u f f i n conformismi. da 
troppa cretta h u m c r a l i / -
za/ ione e s t a n d a r d i ' / a / m -
ne per non guardare con 
simpalia alle espre.ssinm e 
alle manifestazioni di i n 
certo eusto per il ribellt-
srro e la provnca/ione in-
tel lettuale 

(Ctie<lo attei;uiamento 
simpaletico nei riu'iiardi 
del Pe V n r c h i e della pro-
blematica da hit affrnnta-
ta non pu« tutt . ivia impe-
dire un c m d i / i o c r i t i c cMe 
o severo proprm perche 
vunl es>,ere sereno Con-
cediamn pure auli <cntti 
raccolti in que»to libro il 
Joro carattere tfiornal^ti-
co; riconosciamo la val idi -
ta . almeno psicoli»Kica. dei 
mot iv i di r iscnl imento e 

di esasperazione personal! 
che PAutore puo avere, e 
dei quali parla. non senza 
candore. nella « Introdu-
zione» al l ibro: ma allor-
che questo • candore sco-
prc la corda della super-
ficialit-i crit ica. e. purtrop-
po. anche flella i;ro-;solana 
appros^ima/ionc. bisoj>na 
pur <ottolmearlo — per
che let tori ancora pin can-
didi non si lascino indur-
re all'equivocn 

Mitologia 
positivistica 

K l'equivoco. in questo 
campo. e facile: abbiamo 
as^i.stitn — con lnlere.•^^e 
— ad animate assemblee 
di u i m a n i che affrontava-
no con urande carica emo-
tiva i problem! sessualt. 
aiilnamo visto i l i bn di 
Wi lhelm Keich considera-
ti con In *le>-io reli^irtso 
e complice rispetto con 
cm ci si M-ambiava. in al 
t r i tempi l lesti clandesli-
ni del marxismo; e persi-
no 1'insoryere. anche se 
temporaneo. di unn >pinto 
di cruppo dei ciovani 
« reichiani »: e tutto cio. 
lo r ipel iamo. con simpatia 
e senza om!>ra di <canda 
lo srmmai al contrario 
A l contrario. poiche ai)t»ia-
mo srmpre pensato che 
le- i icen/a di un nnnovato. 
piu libero e ra /mnale. co
stume sessuale. puo esse-
re unn de«li a>petti di una 
canea e v e r o v a prnfonda 
nei confront! della societa 
disumana entro cm viv«a-
mo; e persino contro i fe-
nomeni di burocrati /za-
7ione della spinla rivolu-
/ lonnria in Paesi i cui rap-
porti di produzione siano 
i»i.i sonalisti 

Abhiam« percto affron-
talo la lettura di questo 
nuovo libro del De Mar
chi :»en/a alcun preyiudi-
7io crit ico. e desiderando 
an / i di sefinalarne il ge-
nerale o r i / / o n t e positivo 
M a siamo stati delusi, co

me gia si accennava Ad 
una generale visione sto-
rica. entro cm il sessn e 
la repressione sessuale 
hannn certo pure una lo-
ro parte non trascurabile, 
PAutore soilitui.->ce — ac-
centuando il l imite di pre-
cedenti sue ricerche — un 
punto di vista cosi sr>ni-
manamente pansessuali-
stico da schema! i / /are e 
impoverire tutta la realta. 
non esclusa quella siessa 
del sesso. e dei rapporti 
amorosi. che un lungo 
cvolversi storico ha arric-
chito di contenuti non sol-
tanto inibit<iri. ma anche 
di poten/ iamcnlo nffetti-
v<» e di arncchimento in-
tellettuale Sicrhe vale an
che per la scs»uahta. a 
magR!'1'" raamnc. quanto 
m i M a r x diceva deeli al
t r i spnsi che locchio « na-
turnle » e divenuto I'oc-
chio nmano. capace di im-
padronirsi cioe di nuovi 
rapporti tra lc perce/ioni 
e di modif icare pertanto 
cio che >i percepi>ce. e il 
mod<» come si percepi<ce. 
entro un quadrn umana-

.mente un i tano 
Quando si dimen'.ichi 

cio — o lo si iunori — ; 
termini di « «.e»o ». di 
f in ih i / ione *. di « repres
sione » acqiu<<tani> tin si-
Kiuficato ih'l ' o l i o n>lrat-
to ed t>\tra-".torico. can-
cando^i di mit'i]i>k>ia nosi-
tivi^t;ca. e posi t ivMico n-
mane il raffronto tra l co-
stumi ses^uali di rx»poh 
tropjH> diversi. a^lratte le 
declu/ioni c!ie voiihono 
trarsene F. la^ciamo stare 
la bal /ana ipotesi di co-
struire una teoria ses<;ua-
lix»ica dello svolgimento 
storico. proprio quando 
oeei lut te le correnti psi-
colopirhe pn'i avan/ate 
pontiono sommai la que-
-.tione di ^tiidiare. al con
trario. — contro lo stesso 

„ Freud — la slnricita e :1 
condizionamento «• sociale 

"' dell'eros. e non esitano a 
tal f ine, come pur hanno 
fatlo auton che al De 
Marchi dovrebbero cssere 
cari , un Fromm o un Mar-

cuse. ad avvalersi dei me-
todi del material ismo sto
rico e delle test di Marx . 

Quest a totaie mancanza 
del senso storico. que.sta 
ndiizione che pur il De 
Marchi con!esta. al sessua
le. sono par!icolarmen1e 
palesi la dove eeli crede 
di poter spiegare 1 fatt i 
piii diver.si — dalla bom-
ba di Hiroshima ai cam-
pi di slerminio nazisti. al-
I" « autor i tansmo » stalinia-
no —. in chiave di « se-suo-
fobia > e di repressione ses
suale Purtroppo le cose 
non sono cosi semplici. co-
si come non e certo con 
la proposta sempl-cistica 
di *elezionare i nuovi grup-
pi dir ipenti sulla base di 
-in esame psicoloRico del 
loro at terc iamento r i -pe l -
lo al sesso che si possa 
operare per quella tra>for-
mazione sociale finah/za-
ta alPindividuo che e la r i -
volii7ione socinlista 

Una nota 
di Gramsci 

l jueste sono davvero 
siravacan7e che ci ricorda-
no — pt-r contralto — una 
den.-a nota di Gramsci su 
Alcnni nsprtti della q'n-
stmnc Xftiuatc. e il suo 
mi7io. che \o j ihamo qui 
r i fenre . < O^ses^ione della 
quistione sessuale e peri-
coh di una tale ossessio-
ne Tut t i l " prot:et ' i -t i " 
pongonn , n pr ima linea la 
q u M i n n e ses-uale e la n -
-olvono " candul.imente *" » 
Non a ca*n. percio. abb>a-
mn parlato di candore nel 
ca«o del De Marchi Meno 
candido tuttavia puo esse-
re l'uso di clas«e che non 
si manchera di fare dr l le 
pag:ne violentemente anti-
comuniste e ant imarxis ie 
di questo l ibro; e di cio. 
francamente. ci sp-ace — 
anche a costo di appanre . 
come direbbe il De Marchi . 
enntaminati anche noi dal
la sei»uofobia 

Mario Spinella 

to qualche mese addietro 
un procedimento in eontu-
macia contro Hitler. 

Dirersamente andrebbe-
ro le cose per gli altri cri-
minali nazisti — gmssl e 
piccoli — tuttora in libertd. 
imboscati nella stessa Re
pubbliea tedesca o fuggiti 
uU'estero. in paesi con i 
(ptali Bonn non ha firmuta 
un traltato di estradizione 
Secondo quanta ha aj]er-
mntt) recenlemente il mini-
vlro della giustizia Ditcher, 
urn (fi'.'ii.s'sioNririfi. sareb 
hera oltre nunttordicimila 
(Ma S'im> certumente di 
ma): al processo di /Vonni-
berga si parld di 80.000 e 
solo 20.000 in questi anni 
sono stati processuli. Per 
molti di essi — quel l / corj-
siderati * minori » — esiste 
addirittura un progetto di 
amnistia. che. dopo Pa-
sqiio. il Bundes tag . il 
portamento di Bonn, esa-
minerd. Gli altri avran-
na da altendere solo fino 
al 31 dicembre del I960: 
dat 1. gennaio 1970 — 7iel. 
ferrjforjo delta Repubblicii 
federate tedesca — essi 
votranna tornare a circa-
tare tranquillamente. ad 
esercitare attivita e pro-
fessinni d'agni genere, a 
pieno diritto came qnal-
siasi altro cittudina. 

E' un fatta che ripugnu 
alia cascienza di ogni no-
mo. e che offende il senti-
mento dei popoli di interl 
pnesi, che recano ancora 
i segni della barbaric na-
zista. 

Indiscutibile. insomnia. 
il giudizio sul piano mora
le. Ma a Bonn se nc e fatta 
una questione di diritto e 
si v tentato di trovnre 
una giustificaziane giuridi-
ca alia prescrizione dei 
crimini nazisti. che rimane 
all a base della decisione 
adottata giovedi dal Bun
destag di fissnrne i termini 
di decorrenza — nnziche 
dall'8 maggio 1945. data 
della caduta del regime hi-
tleriano — dnl 31 dicem
bre 1949. giorna in cm lc 
nnzioni rincitrici delcgara-
no le cartt di gi> stizia 1c-
dcsclie a aitidic .re anche i 
de'illi nazisti 
• E' stata muntcnuto in-

tatto, cast, il criteria che 
i detitti di s'erminin non 
sono piu punibili dapo che 
sia drrarsn un determmato 
periado di tempo, cast co
me per una multa o per 
un fur to 

Quale principio e a base 
de1l'i*tituto delta prescri
zione? Quella che la Stuto 
rinunci al diritto di punirc. 
in consideraziane del pro
gressiva a^ierolirsi e dilc-
qunrsi. cat trnsenrrere del 
tempo, def / ' a l ln ini f sociale 
che dal dc'ittt) dcnni 

Puo censure l a l l a r m e so
ciale dcrirante dalla liber
td di un (i<:<-a«<Jno che nb-
biu cnmmcisn aid una voi
le — o piu i' piu mite co
me c 1/ ca<a da crimmali 
nazisti. anche dei * mino
ri » — iin cflcratn delittn 
m piena co<;c>pnza~y 

t.e lenoi del hi slragrande 
maggioranza dcali Stall ri-
sporidoTi'* dt no // COI/TC 
penale iln'inna. per esrm-
pia. esclnde qunlsuisi ler-
n.inp d> vre^crtziane per I 
reati c^e 5>nri'> n* '" ' ' ' ! ' ' run 
la pena de'1 emnst^lo 

La Cnsittnziane della 
RFT. inrece. *is^<i un ier-
mine — di rrnti an<n a 
parlirc dal momenta in cut 
il delilla r sforo camme--
so — al dir'tto dello Stnlo 
di punire it responsible 
del pcqqiore dei crimini 
Mn po«<oi7o eisere mrlusi 
rel uotera dei delitti da 
far cadere m prescrizione 
quelli commcssi dni nazisti. 
che oltrctuttn rientrnrano 
in un pinna di nomc'dta. 
cioe di slerminio di un 
aruppn etnico. dt un intero 
popda? 

Qui non c sola If senso 
morale che suggeritce In 
nspasta negatna. nc e solo 
la generate argomentazio-
ne — comunque gmridica-
mcnlc valida — c'ic « nel 

Varsavia: un gruppo di detenuti nel cortile della prig.one 

del i t t i con t ro l ' umani ta 
(come quello di genocidio) 
la p a r t e olTesa e r u m a n i t a 
nel la sua iu t e r e / za . e nun 
una piccola p a r t e so l tan to 
di cssa >. La Repubbliea 
federulc tedesca c vtncida-
ta da trattatt e convenziam 
intcrnazionali ad assicura-
re il compunento della giu
stizia a carica dei respon-
sabili delle atrocitd nuziste. 

La questione della pre
scrizione o meno dei crtmi-
ni commessi dai nazistt, 

, prima di trovare sbocco nel 
dibattito e nelle gravi con
clusion! cui e pervenuto H, 

• Bundestag la scorsa selti-
• mana, c stata oggclto ' di 
dibattiti a livcllo interna-
zianule e nazionale. sroltisi 
ncll'ambtto dt una genera
te azionc — nella quale 
I'ltalid nan e stain in ren-
td in seconda linea. pur 
caraltenzzandosi per le 
inizinh • titubanzc del qo-
rer no — contro la fissa-
zione di un termine »Un 
punibilitd delle migliaia dl 
criminali nazisti tuttora in 

, libertd. Xel nostro paese 
vara e inconststente si r 
rivelata qualche voce dt-
scorde. 

In genere si r manifesto-
ta piena ades'ume ai prm-
cipi ribaditi - ncll'iilnma 
conferenza di Yarsana. 
alia qiia'e hanno parteci-
pata qiuristi di 16 pacst 
europci. Essa ha afjermnta 
che * vinlerebbe il diritto 
internazionale quel paese 
che. riferendasi alle nor-
me per la prescrizione dei 
detitti di diritto comunc. si 
rifiuti di perseguire i cri
mini nazisti col prelesto 
che si tratta in eQetii di 
delitti individual!, da re 
primere in 0'/*e al diriltn 
comunc > 

\ei confront! della Rc-
pubblicn demacraticn tede
sca — che In l>n appltcnto 
m riena — e della Repub
bliea federate tedesca ?' 
Traltata di Poisdnm del 
2 agosia 194S fa in.<sattia-
mente ohbligo di a*sictira-
re aVa oiuslizia l criminal' 
del nnz'smo Castora sj re-
sera retponsahtli di un rec
to di lesa umanitd. la cui 
natura e riennosciuta m 

Errala-corrige 
Nella reciniione di P,.olo 

Spnano al D.ano di Angrlo 
Gam ( -1 responsabili di Ca-
poretto-) . ptibbhcaia il 9 
marzo us dal nosiro gior-
nale. per un errore tipogra-
fico l'edi7;one dell'opera e sta-
•a aiirihuiia alia rasa C'»ar-

zan'.i, anziche al Muhno. 

campo internazionale come 
< crimine internazionale di 
diritto comunc ». E il ilint-
to internazionale nan cono-
sce I'istttuto della prescri
zione. ne di prescrizione fa 
cenno la Convcnzione. up-
provata il 9 dicembre del 
1948 dall'Assemblea acne-
rale deU'OSU. « per la pre-
venziane e la repressione 
del genocidio >. dic/ i torn/o 
(incora in (piell'occasione 
crimine in base al diritto 
ititernnztonate. 
' L'articolu 25 della Costi-

ttizione della RET — ha 
fatta nolare. i» un acuta 
intcrventa ucl dibattito 
promosso dalla rivisto De-
m o c r a z a e d i r i t to . Romeo 
Ferruca. magistrata della 
Corte dei Conti — procla-
mn che * le regale del dirit
to internazionale sono par
te intcgrante delle leggi 
fedcrah » e dichiara < la 
pre;ri!fioi2(i del diritto in
ternazionale rispetto al di
ritto interna ». afjermandn 
quindi die « i cittadini del
ta Repubbliea federate so
no tenuti al rispetto dei 
dtritti e delle abbhgazioni 
diretlamente stabiliti dalle 
norme intcrnazionali ». 

Risnlta erideme. dunque. 
die la decisione del gorer-
na dt Bonn di rtmnnere 
nttcstato sul principio del
la prescrizione dei crimini 
di lesa umanitd e ar-
bitrarm c — occorre ado-
perare propria questo ter
mine — illegtttima. 

Di fronte alia decisione 
del Portamento federate, 
tuttavia. di mantener fer-
ma. pur proragandola di 
quattra anni, la prescrizio
ne per : quattordicimila 
carnefici tuttora in libertd, 
i popo/i die hanno cono-
sciuto la barbaric nazista 
contmueranno la lora r.-»o-
ne perche i res]>onstd>ili 
drlle stragi vengano puniti. 

A lirella internazionale 
gli Stati dovrebbero farsi 
pramatori — conic ha sol-
lecitato la Conferenza di 
Varsavia — di una con-
i er.zione integrativa di 
quella dcllOMJ del 1948 
«nl ccnacidm. da zottopnr-
re all'Assemblea generate 
dellp Saziani I'nite. perche 
sui nflermata anclie farmnl-
menle In imprescrittilnlitd 
dei crimini nnz'SU. 

Le ornanizzazmni nnti-
Infute di tn'la F.urnpa. 
ino'.tre, hannn ancora qunt-
tra anni di tempo per con-
tmuare la caccia ai nazisti. 
che tanti risultati ha dnto: 
prima dei quali la cattura 
di Eichmann c la sua con-
donna. 

Ennio Simeone 

Un interessante -
fascicolo di 
«La nouvelle critique» 

Fatica e 
pregiudizi 
delle «in-

tellettuali» 
Un recente numero della r l -

vista marxistn francese /.« 
nouvrllc critique (1> rich'a-
ma I'attcnzinnc sulla condi-
zione . di .quelle donne che 
svolgono un' lavoro inlellet-
tunle. 

Paradossalmente. (ma in 
realta, in piena eoerenza con 
la loRica profonda del sist'e-
ma capitnlistico). lussun/.io-
ne di responsabilita lavoniti-
va sul piano sociale. non hn 
siciiificiito per la dnnnti I'av-
viarsi. almeno. sulla strada 
della lil>era7ione dnl nia<sa-
crante lavoro domestlco- al 
contrario. da- statistiche ri-
Biiardanti gli anni 1054-'('i2. 
risulla che la (liornntn dt'l-
la madre lavoratrlce prevede 
circa 13 ore di lavoro. nel <n-
so ella nbbin solo un figlio. 
circa 14. quando i figli sono 
due e 15 ore. (piando elln sia 
madre di tre figli 0 6 signill-
cn che In donna marilata ha 
una settimana lavorativa di 
HO-100 ore Se si tien conto 
del fa!to che nel UW2 le mn-
rita'e costituivano il 54 per 
cento delle donne lavoi atrici 
si comprenderii pienamcute la 
grnvit.'i di quei dati statiMici 

Questi si>no dati che inte-
lessano tutte U- ilonne lavo-
ratrici. a (|unhm<|iie catego-
ria e.ssc appartengnno: af-
frontnndo la situa/iotn* delle 
•intellettuali-, |n rivista docu-
nienta le roiitraddizioni spe-
cifiche che sono proprie di 
questo determinato settore 

Cosl come, ci sembra, avvie-
nc in Italia, anche in Fran-
cia le donne intellettuali si 
orientano per lo piii verso 
linsegnamento Tale tenden-
za va interpretata nel senso 
che continua a funzionure 
quel pregiudizio. per cui la 
(lonna sarebbe — per natura
te vocazione — mud re; anche 
nella scelta professionale. la 
donna dunque viene orienta-
ta verso le attivita. che. come 
rinseitnamento. rappresente-
rebbero sul piano sociale 
quasi la proiezionc della -sua 
natura femminile -. 

Insomnia, le « donne intel
lettuali sembrnno relegate in 
attivita che corrispondono al 
loro "carattere specifico": di
scipline letterarie o artistl-
che. medicina ausiliaria e 
femminile. tribunale per mi-
norenni ecc - (v p 15). E' 
la persistenza. al livello del
la coscien7a comune di que
sto pregiudizio a far si, che 
assai - raramente - una intel-
lettuale giuni^a in Francia (e 
in Italia?! nd occupare - cat-
tedre noll'insegnamento su-

. periore - <p 10i e. piu in 
generale. che assai difflcil-
mente una donna riesen ad 
occupare posti di alta respon
sabilita <p 51). 

Opportunamente. la r ivi
sta sottolinea che i pregiudi
zi anti-femministi non sono 
propri solo degli uomini: che. 
al contrario. in molte donne 
e rintracciabile una accet-
tnzionp p.nssiva di es«i; e co
sl che si spiega come mai 
nella scelta s<-olasli<a molte 
ragazze si orientino in fun-
zione ill cio che credono es-
serc la natura femminile 
• colta sub specie aeiernita-
tis - (p 33) 

Non e vero tuttavia che 
l'opinione generate delle don
ne intellettuali sia lmpronta-
ta a conformismo: le pagine 
che la rivista dedica all'esa-
me della mentalita e <lei com-
portamenti, in particolare del
le student esse universitarie. 
dimostrano come vada diffon-
dendosi un atteggiamento li
bero e democratico 

Tuttavia. Telemento decisi-
vo per la formazione di una 
mod«rna personality risulta 
essere I'assunzione di precise 
responsabilita sul piano della 
lotta politico e sindacale A 
questo proposito e interes-san-
t«' notare che dalla documen-
tazione offcrta dalla rivista. 
risullercbbe che i'appartcne-
re ad nrganismi "misli" — nei 
quali cioe siano. presenti ra-
gaz7i e raga7/e — avrebbe 
un effetto non positivo per le 
giovani donne. in quanto le 
slimolerebbe a lasciare ai lo
ro compagni quei rompiti e 
quelle attivita. che possono 
definirsi maschili per lo spi-
nto di iniziativa e di indi-
pendenza di giudizio. da es
si nrhiesto. 

Stefano G. De Luca 
<1> La nouvelle cntiqu*-: 
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«I paesi in via di sviluppo 
neli'economia mondiale» 
di i'Sfanovnik 

Industria 
«Terzo 

i 

mondo» e 
colonialismo 

7 tcrnj che sono stall al cen
tra delta Conferenza sul com-
mercio moudnile, organizzata 
dnlVOSU e tr.-.uta.\-i a Gine-
i'rq nvllo scorso anno, ci rcn-
f/oiio ora ripropo-.fi in un'ope-
rn brere ma v<tn'maincnte 
dOi'iiiiicriiata c .slimofaiite. Ne 
i' aiitorc Juncz .S'tanoinii/c che 
di ipieHa conferenza fu un 
(ittiro partccipanfc c p r c i -
denie di unn delle piii inipor-
fiinti cornmf.s'^ioiii. (J. i 'tanoi'-
IU'C I paesi in via di sviluppo 
nell'econonita mondiale, Fcl-
tnneUi, l!)t>~>, pp W9. L. 2 000). 

Stanorntk. pro/ewore di 
econumia all Unirersiu'i di I.u-
bnina c membra del Consiglio 
cioiiomuo del Parlumenlo ju-
go^laro, c uno dei piu cono-
scdin conipcit'iifi dei problp-
mi dei piicvj .\ortos'tiHupp(i(i; 
il suo ruolc es^(•r(• ed e un 
libni di dociiriit'ritnjioiie e ol 
tempo stcs^o di idee. II lei-
torf .si fnircrd di fronte ad 
unit piana esposizione dei pro
blem! economic! e dei dati di 
fatlo che so^Umzinno quetta 
lest cenirale rlel libro: lo svi
luppo dei ;xifsi del - terzo 
mondo - il ire nt a \empre di 
piu linn delle cd>idi2ioni del-
r i i / t rnore \ri/uppo delle for-
ze prodmuve deuli stessl pae
si atluiibnenle pervenutl ad 
un iiilci i/nula di mnturitc) pco-
nomua Te\i di urande attua-
litd per • I'ltaliu it enj rom-
mercio e.sicni e pifi in gene-
rule la poltttca economica 
cstcrn froppo rni.sernite np(-
iambifo del .MIX" rLu-fmuio di' 
monrc di asfissia e di nun 
polcr dare un effieienle con
tribute alia ripresa dell'econo-
miu del nostro paese. 

Ala f/ii(ili sono i sioni/icati 
po/itici delle sccltc che il 
- terzo mondo * deve fare e 
fa in materia di sviluppo eco-
nomico? Torna — nella parte 
del libra dello Stanovnik che 
risponde a questo mterrogn-
livo — la polemica e Faccu.sa 
nei confront! del neovoloniah-
s-ino e In dimostrazione die 
esso non puo far maturure un 
-nnovo equilibria, economi-
co mondiale, ma al contrario, 
esaspera i termini delle crisi 
aJlnnli In (piesla stessa parte 
dell'opcra torna il ruyiona-
menlo AH .sccltc cite gid si 
posero ai pae.si .socialist! fprc-
cedeiua aU'industria leggcra 
o a quella pesante'.') alia cui 
espenenza i paesi del • terzo 
mondo • guanlano sappinmo 
tutti con quale intcresse. 

Anche su questo specifico 
problema dell' industrializza-
zione iauture da una risposta 
che tiene conto della dimen-
sione mondiale del problema 
stesso: non si pud negare — 
A'O.sltene — che hi scelta fro. 
industria leggcra ed industria 
pesante per i paesi in via di 
sviluppo, dipenda in grande 
parte dni rapporti internazto-
nali: ne e razionale pensare 
a qucsta scelta in termini di 
prestigio nazionale. Se que
sti paesi, oisia. potranno con-
stature la prospettiva di con-
dizioni rclativamente facili 
netl'acqn'isizione di beni di in-
restiiiienfo (macchine, im-
pianti. ecc). a prczzi equi e 
a condizioni favorevoli di cre-
dito, allora oricnteranno la 
loro industrializzazione verso 
una sprcialtzzazione in quei 
rami ore po\sono trovare, net 
mercato internazionale, con
dizioni favorevoli. 

Ma se persisteranno le at-
tuali tendenze al monooolio 
dei prezzi e le gravose condi
zioni di finanziamento, I paesi 
in via di sviluppo dovranno 
per logica e necessild orien-
tarsi verso la sostituzione 
senipre maggiore delle loro 
importazioni ed edificare una 
industria pesante propria, sia. 
pure a co\to di Incontrare 
ma-jgiori sjjc.^e. 11 perjcolo che 
I'autore avverte c che persi-
stendo. appunlo, quella pre-
pondcranza di situazionl mo-
nopolittichr, le scelte — per 
cawm di forza maggiore — si 
orientino in senso talvolta 
contrario a quello che ver-
rchbe siiqurrito da una ra
zionale dwixwne mondiale 
della produzionc. 

Questo pericoto grava gid, 
og'ii e non lievemrnte. con 
conicgwnze di squilibri nuo
vi che si riflettono su tutta 
Veconomia vwndlale: quella 
sviluppata e quella sottosvi-
luppata Di rjni Fa concluiione 
dellopera: il ruolo del com-
mercio internazionale deve 
cambiarc noitanzialmcnte di-
vmendo da stmmento politi
co e mezzo di sopraffazion*", 
elr-menXo fondamrntale della 
cocsistenza. 

d. |. 

sdtafe 
Un profilo della 

Provincia di Firenze 
Questo Profdo cconomico 

della provincia di Fir^rtrc 
elaborato d.i Picro Barueci 
ha fra I'altro il pregio della 
chiarezz-v s,a per I'ordine 
con cui le rdevaziom e te 
considerazioni vengono e>po-
ste. sia in particolare per ia 
metodologia - a capitoii • 

Nelle quasi -{00 pagine del 
volume, ed'.to dilla - Nu >va 
Italia -. infatti. non viene «oI-
tanto fotografafa uni reilta 
in pieno movimento. ma <i 
e^pongono indiciziom utili e 
intereisanti jpecialmente per 
quanto conccrne 1'e îgenz.T di 
- una re«pon«abile prese.iza 
delle pubbhrhe ammini=tra 
zioni nelliniziativa voita a 
dare alia Tcc^na on p;ano »"c-
gionale di svilupoo -

I.'impnrtnn/a dell'oper.i. tut- ' 
tavia. non «ta uniramen:? in 
t|iief!o dato. pur e^'enziale. 
che molto opportunamente il 
pre?idente dtlla Provincn di 
Firenze. Eho Cahbu^giani. ha 
voluto sottolineare nella «ua 
presentazione Assai rilcvan-
te, oltretutto. apnnre il fatto 
che la monografia. ricci di 
dati e di giudizi, si imf^rnia 

<u un elomento di for.do. eon-
s:derando 1 problemi econo-
mici del capoluogo to^cano 
ind..-5o!ub:ln;ente lega:i .i 
quelli <lel MIO territorio. nel 
quale - -i fondono — come 
o--erva nella sua prefazion€ 
il prof Bertolino dell'Univer-
sita fiorcntina — le opere 
del l i camp-igna con quelle dei 
centri nrtigianali e industria-
Ii -. FT appunto attraver.«o 
que«to rapporto unitario tra 
citta e campagna che si sco-
prono e si spiegano i modi 
peculiar! in cui awiene l > -
voluzione deU'economia flo-
rentim. il carattere artigia-
nale della sua industria ma-
nifittunera. le forme - atipi-
ehe - deU'occupazione inie-
yralira e domiciliare. 

Non «olo. m.i e proprio da 
questa visione d*ln«ieme che 
I'Autore passa al diicorso sul
la - esigenzs di una oculata 
pianif:cazione territoriale >% 
Intesa come premessa per 
una modtficazinne strutturalc 
deU'economia horentina e 
to;cana. 

sir. se. 
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