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S C I E N Z E S O C I A L I 

Al VI Congresso mondiale di Evian 

La sociologia a conf ronto 
con la guerra e la pace 

Dal dibattito e emersa una consapevole volontd di dialogo e di 

ricerca comune sui problemi vitali dell'attuale momento storico 

Fra il 6 e I'll scttembre, 
Evian. sul Lemano. ha accollo, 
a un mese di distanza da quel-
lo internazionale di psicologia 
tenulo a Mosca, il VI Con
gresso mondiale di sociologia. 
Duemila congressisti vi hanno 
affrontato lo studio della Socio-
Ionia delle relazioni interna 
zionali. 

Secondo le dichiaraziom di 
Aron, presidente della Associa
zione francese di sociologia, la 
rtchiesta dt questo tenia si deve 
ai sovielici, presenti nel bel 
numero di ottanla al Congresso, 
attivi gia prima, come mem-
bri dell'Associazione interna 
zionale, e autori di alcune re
lazioni fondamcntali. 

Nella sedula uuziale. il Kbnig, 
presidente dell'Associazione in 
ternazionale di sociologia, falta 
la storia dell'impeluoso svilup 
po di questa ancor giovane 
scienza, ha proposto che in fu-
titro i problemi propri di ogni 
singolo paese o gruppo di pae-
si (islamiti, orientali, africa-
ni. occidentali) dovessero venir 
discussi in conqressi parziali, 
lasciando a quelli intemazio-
nali i grandi temi teorici e me-
todologici che oggi emergono 
dalla congerie delle ricerche 
€ obiettive ». 

Questa proposta si basava 
evidentemente sulla previsio 
ne, non smentita, di una certa 
diseguaglianza ed eterogeneitd 
di temi nell'andamento delle 
Tiunioni, in cui il concorso di 
specialisti e di studiosi di ma-
terie affini si presentava molto 
superiore alle aspettative. 

I temi Jondamentali del Con
gresso sono stati tracciati, come 
usa, nelle sedute plenarie, con 
le relazioni riguardanti: Unita 
e diversitd in sociologia, Socio
logia delle relazioni internazio-
nali, Ricerche intemazionali di 
ordine comparativo. 

II primo tema. suddiviso in 
tre relazioni, ha avuto come 
introduttori F. Kostantinov 
(URSS), J. Piaget (Svizzera). 
P.A. Sorokin (USA). E' toccato 
al sovietico il problema critico 
del rapporto fra sociologia e 
ideologia, che fu poi ulterior-
mente dibattuto in sedute suc
cessive guidate dal prof. Fer-
rarotti, altuale presidente del-
VAssociazione Italiana di Scien-
ze Sociali (comprendente so
ciologia. psicologia sociale. an-
tropologia culturale). Per Ko
stantinov & impossibile parlare 
dt rapporti tra la sociologia in 
generate e un'astratta ideolo
gia: esistono orientamenli so-
ciologici in occidente connessi 
con certe ideologie, e altri nei 
paesi orientali collegati con 
ideologie diverse. La cosa im-
portante e che si scelga una 
ideologia il cui conlenuto sia 
non soltanto conveniente ma fe-
condo per la ricerca scientific 
ca, il che £ possibile se si esclu-
de la falsa interpretazione che 
condanna come irrazionale ogni 
ideologia. Sono da respingere 
le ideologie che dislorcono con 
falsa coscienza la realta (ideo
logie idealistiche). riflettenli il 
mondo a testa in giii cone le 
lastre folografiche. non le ideo
logie che ne sono un rifiesso, 
talora parziale, ma oggellivo, 
di cui ci danno esempio tutti i 
momenti progressed della cultu
ra e della storia. L'ideologia 
marxiana, mettendo a fuoco 
nella societa la lolta di classe 
e le sue cause, consente al so 
ciologo di inserirvi le sue ana-
list oggettive. ma anche, esclu-
dendo ogni dogmalismo. di fare 
HSO di schemi e terniche nde-
guati ai continui combiamentt 
concreti della realta sociale. 
Cid elimina soltanto ogni vuo-
to empirismo. o ogni pigro ri-
fugio nella c priratezza » dealt 
eventi umani, che non sarebbe-
ro riconducibili a leqgi naturalt. 
La storia in atto offrira la reri-
fica dei presupposti euristici 
prescelti. 

Lo psicologo ed eptstemologo 
illustre J. Piaget ha affronta
to il problema. gia sfiorato nel 
Congresso dt Mosca, dei mec-
canismi corr.um nelle scienze 
dell'uomo. I problemt dt molte 
scienze sono conrergentt. st 
tratti dt scienze biologiche o so
ciali o della stessa matemattca. 
e fanno oggi appello a noziont 
cardinal! che ricoprono mecca 
Jtismi comuni. II Piaget tdentifi-
ca nelle noziont dt snluppo 
(produzione dt strutture nuo 
re), di equihbrio (funzionamen 
to sincronico) e dt scambio 
(tanto di materiale quanto di 
informazione) il nucleo dei pro 
blemi centrali delle scienze 
umane. In altre parole, trasfor 
maziom dmcromche, equihbrio 
sincronico, ncambio. sono git 
ipotizzati meccanismt che si 
ritrovano in tutte le scienze 
dell'uomo. in ciascuna delle 
quali essi assumono, oltre a 
specifici rapporti interni, moda 
lita ben differenziate, partico 
larmenle rarvisabili nella bi-
H i n i i U J ' f* u i i u c r i o i v i i v **iv.». «T 

Hies € sincronica, 

Pitrim A. Sorokin. assenle 
per malattia, ha trattato per 
mterposta persona dell'unila e 
diversita m socialoqia, auspi 
cando, ami pronosticando, un 
prossimo ritorno alle grandi sin 
tesi e ai grandi temi, con le 
innovazioni creative richieste 
dai cambiamenti storici dopo 
le lunghe more nelle ricerche 
empiriche frammentarie. 

La sociologia delle relazioni 
intemazionali e stata oggctto 
della relazimw di Robert C. An 
gcll del Center for Research of 
Conflict Resolution dell'Vniver-
sitd di Michigan Basandosi sul 
In studio d> KM saggi empiriet 
e spenmentalt. egh lui riscon-
tratn la generate poverlii di 
quegli approcci, tranne alcuni 
lavori del Deutsch e dell'Haas. 
Quasi tutte le ricerche poste
riori alia prima guerra mondia
le rifuggono da impostazioni 
teoriche e si contentano di ac-
cumulare dati e ipotesi par
ziali. secondo la tradizione 
pragmatisttca. specialmente im-
ponente in America. Scarsita di 
bibliografia e forse anche di 
mezzi, hanno d'altronde impedi 
to un adeguato sviluppo di que 
ste indagini. rimaste tuttora do 
minio di politwi o di studiosi di 
scienze politiche Ad alcune or 
ganizzaztnni non qovernative 
(per la pace, missionane. ecc.) 
si deve in ogni modo riconosce-
re il tentativo di analizzare e 
provocare relazioni intemazio
nali di un determinato tipo. 

Sul tema della pace, e inter-
venulo P.N. Fedossoyev, della 
Universita di Mosca, trattando 
della strategia della pace nel-
I'eta nucleare. Egli sostiene, 
come filosofo marxista, che 
c oggi, ad onta della complessi-
ta della vita politico contempo-
ranea, nonostante le differenze 

net modi socio-economic! di 
esittenza e nei sistemi poh/ici 
degh statt, e possibile e neces-
sario evitare le guerre ». usan 
do strategic adeguate Appare 
percib doveroso tentare di pro-
porre un sistema universale di 
sicurezza, alia cm definizione 
e realizzazione pnssono concor-
rere scientificamente i sociolo 
gi con le loro ricerclie sulle 
condizioni della coesistenza pa-
cifica, tenuto conto delle con 
crete situazioni storiche del no 
stro tempo Un cenno alia cru 
delta della guerra nel Vietnam 
ha raccolto mnlti consensi 

Dei numerost tnenntn e grup 
pi spcciali di ricerca, ciliamo 
quelli sulla <iociolnqia del lavoro 
e del diritto (a cm hanno par-
tecipato parecchi italumt). sul
la sicurezza sociale, sulla fa-
miglia, sulla socio linguistica. 

Fra gli italiani presenti, oltre 
a Ferrarotti, presidente della 
AISS e ordinario di sociologia 
a Roma, hanno svolto parte at-
tiva il prof. Treves, primo 
presidente dell'AISS e membro 
del direltivo internazionale, or
dinario di filosofia del diritto 
nell'Universitd di Milano, il 
prof. Passerm d'Entreves. ordi
nario di diritto internazionale 
neU'Universita di Torino, i pro 
fessori di ruolo dell'lstituto di 
statistica demografica dell'Unt 
vcrsita di Roma. prof. Castel 
lani e prof. Nora Federici, la 
scrivente, direttore dell'lstituto 
di psicologia sperimentale e so
ciale dell'Universita di Torino, 
il prof. Braga, vice direttore 
della Facolta di scienze sociali, 
teste riconosciuta, di Trento, i 
professori di ruolo di sociologia 
Pizzorno, Pagani, De Rita, e 
molti liberi docenti, incaricati, 
assistenti delle varie universita 
italiane. Presente pure il dott. 

Beria d'Argentine, animatore 
del Cenlro Nazionale di Difesa 
e Prevenzione Sociale (Milano), 
a cui si debbono molti Con-
gressi, Convegm e Seminari ita
liani su problemi di vita socia
le in Italia, tra i piii concreti e 
legati ai piii scottanti problemi 
istituzionali. 

Due manifestaziom politiche 
si sono svolte fuori dello stretto 
ambito ufficiale del Congresso. 
La prima, sotto forma di ade-
stone alia prolesta contro la li-
mitazione della liberta accade-
mica in Argentina, la seconda, 
ptii impnnente, e orqantzzata 
<offo forma di dibattito pubbli 
co, in appnggio agli intellettualt 
americam contrari alia guerra 
nel Vietnam e (in una seconda 
mozione approvata a qrande 
maggioranza) contro Vaggres 
sione americana nel Vietnam. 
Fra i direttori del dibattito, da 
citare Naville (Francia). la 
Glass (Inghilterra) e il Pizzor
no (Italia), personalita ben no
te nel campo sociologico. Al Piz
zorno si deve la costituzione di 
un comitato permanente di coor-
dinazione per le iniziative degli 
intellettuali Due bollettim d'in-
formazione del Collettivo inter-
sindacale d'azione per la pace 
nel Vietnam, del maggio e del 
luglio, sono stati dittribuiti lar 
qamenle nel corso del dibattito 
tenuto fuori delle * sacre mil-
ra » del Congresso. Dove perd. 
come si e visto dai temi scelti, 
e dal franco scontrarsi di pro-
spettive marxiane e non 
marxiane, si e avuta per la 
prima volta in un Congresso di 
sociologia la sensazione di una 
consapevole volonta di dialogo 
e di ricerca comune sui proble
mi piii vitali del nostro mo
mento storico. 

A. Massucco Costa 

E C O N O M I A 

LA PROGRAMMAZIONE IN EUROPA OCCIDENTALE 

FRANCIA 

II calcolatore elettronico Mark II alle Officine Renault 

Tecnici e governo 
fanno il Piano, 
i francesi 
devono accettarlo 

Pianificazione indicativa — La tecnocrazia burocratica e centralizzatrice 
Un grande studio di mercato — La Scuola di Parigi 

« Gli obbiettivi della puinifi 
cazioiie bono dctermiiuiti dalla 
scala sociale dei valori (giudizi 
di valore incorporati in una 
funzione di benessere sociale) 
L'economista non e piii com 
petente di un qualsiasi altro 
cittadino per decidere su cosa 
deve fondare quesli valori >. 
Questa affermazione del profes
sor Rosenstein Rodan, che di 
economia se ne intende. potreb 
be essere sufficiente come cri 
tica di Tondo della pianificazio 
ne indicativa adottata in Fran 
cia. fondata sull'idea che i tec
nici e il governo fanno il Piano 
e i francesi devono accettarlo 
Indicativa. tecnocratica o ma 
trice di una fec/iocrazia di Pia 
no, burocratica in senso centra 
lizzatore: I'esperienza della 
programmazione in Francia e 
certo una delle piii lunghe 
(venti anni) e quindi delle piii 
perfezionate. I metodi della 
programmazione hanno addirit-
tura una Scuola di Parigi che. 
oltre che imperversare fra gli 
economisti dei paesi occidentali 
(fin qui il male sarebbe poco). 
esporta le sue concezioni nel-
l'area dei paesi sottosviluppati 
dove talvolta si spende piu per 
studiare il Piano che per at-
tuarlo e non e difficile incon-

ART! F I G U R A T I V E 

Suzzara, Sant'llario d'Enza, Cormano 

Premi vecchi e nuovi 
per la giovane pittura 

Anche quest'anno. per tl con-
cludersi dell'estate e per il pri
mo penodo dell'autunno. i pre
mi e i concorsi di pittura so
no stati. come sempre, nu 
merosi: premi estemporanei, pre 
mi d'impostazione tunstica. pre
mi regionah. inter res<onali e 
nazionali. premi di sena imposta 
zione culturale. E' un fennmeno 
che si ripete dal primo dopogtier-
ra ad oji!?i e che ha conosciuto 
U suo culmine forse mtorno al '50. 

In quest! ultimi tempi e'e stato 
un certo decantamento. molte 
manifestaziom sono cadute. in 
quanto non avevano una sostanza 
culturale vera ne un cnteno ef-
ficiente dal punto di vi5ta organiz-
zativo; tuttavia il fenomeno resta 
e. nella vita arti-tica nazionale. 
ha ormai acquiMato un peso n-
levante Oserei anzi dire che in 
taluni casi. questi premi dimo-
strano una vitalita sorprendente e 
costituiscono un teatro d'azione 
ao\e e possiDiie indniduare ener-
gie figurative talvolta medite e ai 
loro mizi. L'aboiamo gia detto 
in vane occasioni. ma vale la 
pena di npeterlo: sono propno 
questi premi. i miglion. i piu se-
n . che dovrebbero fomire alle 
grandi esposizior.i i nuovi nomi. 
i nuovi artists da segnalare a un 
giudizio piu largo ed autorevole. 

Ma questa e anche la ragione 
per cui que*ti premi regionah e 
provinciali dovrebbero sempre piu 
essere curati segmti. auitatj nel 
ioro sforzo Certo. alcuni di essi. 
per p.u di un aspetto <ono be 
nementi. per la co.-:an/a decit 
orgamzzaton e per lo scrupolo 
con cui da dieci. da quindici e 
piu anni svolcono la loro funzio
ne, Uno di q ie^ti e ^enz'altro il 

Premio Suzzara. un preinio che 
ha una storia sicura di dicianno-
ve anni che. con I'ultima edizio-
ne apertasi pochi giorni fa. si 
nvela anche capace di un inter-
no rinnovamento. l*a mostra del 
Suzzara di quest'anno mfatti si e 
arncchita di motivi e di nomi in 
sohti. anche se. naturalmente. 
qli artisti che hanno vinto i pri-
mi premi sono artisti ben noti a 
chi segue le cronache da r t e di 
queste ultime stagioni. 

E" perd abbastanza signiflcativo 
che al Suzzara di quest'anno, il 
puledro. sia andato a un giovane 
e valoroso scultore napoletano: 
Raffaele landolo. Forse questo 
e il primo premio d'importanza 
nazionale che landolo vince. ben-
che |e sue opere siano gia state 
apprezzate dalla cntica piu at 
tenia in alcune mo^tre di gruppo 
e all'iiltima Quadnennale. II pre 
mio Suzzara quindi e per lui un 
nconoscimento che ne consacra 
il ta lento mettendo mo'.tre in evi-
denza questa nuo\a < scuola » di 
sculton meridional!, che in Perez 
ha avuto il suo iniziatore. 

Ma anche i premi successm. 
as«egnati a Pozzati (il vitello). 
a Landini (il maiale). ad Altien. 
Cavallari. Di l»renzo Manfredi. 
Fioravanti. Incerti. Tarquinio. 
Gandino. Chianese. sono premi 
che testimoniano la vivacita del 
le tendenze pre<enti alia ra^egna 
di quest'anno. ras^egna completa 
ta tra I'altro da una belli ssima 
«retro*petttva» d; I.igabue, il p t 
tore prim tivo di (lualtieri VOID 
parso un anno fa 

Ma accanto al Premio Suzzara 
hisogna mettere subito il Premio 
Sant'llario d'Enza. il comune de-
mocratico che sorae tra Parma e 
Rezi o F: -in premio B;enna!e. 

j Lulgl Timoncini: • Forw II ricordo * ancor* pos»ibii« * 

Manfred! Lombardi: * Figura i 

giunto alia sua scttima manife-
stazione. un premio che dunque 
conta almeno quattordici anni di 
vita. A mio avviso la vicenda 
di questo premio e esemplare. La 
sua struttura e andata a ma no a 
mano articolandosi. proponendo 
ad ogni nuova edizione van allac 
ciamenti culturali con altre re
gion!. Quest'anno. accanto all'E-
milia-Romagna. ecco la Lombar 
dia. la Liguna. il Veneto. la To 
-cana. il Lazio. E' un cnteno gn> 
>to. misurato sulle propne forze 
ma col vantaggio di poter con 
eentrare I'attenzione *u determi
nate zone d'interesse. 

L'edizione attuale raduna 190 
opere di altrettant; artisti. La 
prima rosa su cui si e soffer-
mata la giuna pud dare suhito 
in'idea della mostra che ne e 
venuta fuon: Bami. Berardino-
ne. Benedmi. Bioli. Borgognom. 
''atellani. Colli. Copertiru. Cor-
leo, F;do!mi, Fihppini, Fomez. 
uaibazzi. Giannim. Landini. Led 
ii. Lusignoh. Manfredi, Midolhni. 

IXrriitr, Plescan. Piraccmi. Stef-
'anoni. Tinelli. Vago. Valentmi. 
x e t n . 

I primi quattro premi sono an 
i.Ui. nellordine. a Manfredi di 
Kirenze. Giannim ii Milano. Gai-
nazzi di Parma. Steffanoni di 
Bergamo. 

Un premio nuovo e uivece 
juello istituito a Cormano. il la-
tx»rioso comune alle soghe di Mi
lano. guidato dalla hberazione ad 
oggi. da una giunta democratica, 
come del resto Sant'llario e Suz
zara. Si chiama appunto Primo 
Premio di Pittura Cormano Gmo 
Songiov«iiui<-R«diCc. Nc c risul-

tata ur.a mostra d: 90 pittor: tut
ti assai giovam. per i qjali quin
di tl concorso costituisce mdub-
biamente un avvio. specie p^ r 

quelli che ne sono usciti premiati 
0 segnalati. 

I pnmi quattro premi sono sta
ti attnbuiti a Ortelli. Battaglia. 
Manani. Timoncini. 

Awicino volentien il premio di 
Cormano a quelli di Suzzara e di 
Sant'llario. poiche mi sembra si 
tratti dj un premio nato bene. 
..on una sua solid.ta e fisionomia 
1 nomi che qui si devono sotto 
iineare sono q.ielli dj Boielli. 
Bruzzone, De Filippi. Dragom. 
Gmsto. Gobb, Margonan. Maria 
ni. Marpicati. Mmero. Minuto. 
Mosconi. Ottna. Pmi. Pilikan. 
Pino Reggiani. Seveso Spadan. 
Vaiano. Verdiani. 

E vorrei concludere questa ra-
p:da informazione. ncordando 
q>n anche il premio nazionale 
t Citta d'Impena ». un premio 
che e alia sua qumta edizione 
e che e organ.zzato da un atti 
vissimo Circolo Artistico, i cui 
responsabili coadaivati dagli al-
tn Enti cittadmi. sono nasciti. m 
pjrticolare per questa occas'one. 
a dare all'insieme della manife 
stazione una kxlevole consisten 
z,i 11 primo premio e andato al 
lo^ano Siro Midollmi A questa 
prima e scarna informazione sa-
ra necessano fame seguire un'al-
tra, poiche i premi che rivestono 
un interesse e che ricevono il 
consenso degli artisti non si esau-
rtscono qui. Ve ne e qualche al
tro che sara giusto ncordare. 

m. a. m. 

t rare dei pianificatori cosi sot-
tili che sono capaci di fare un 
Piano e di proporne l'attuazio 
ne anche in assen/a di un po 
tcre politico reale. di un'ammt 
nistrazione e di una volonta 
capace d'incidere sulle struttu 
re economico sociali esistenti. 

Non si tratta di degenerazioni 
di un'idea giusta. s'intende. Chi 
ha deflnito il Piano francese un 
grande studio di mercato. rife-
rendosi alia sua mancanza di 
strumenta7i'one operativa. ha 
gia detto parte della verita. Bi-
sognerebbe aggiungere la deli 
nizione di una condotta politica 
che, pur afiidando la elabora 
zione del Piano a commissioni 
prevalentemente composte di 
tecnici e funzionari governativi. 
afiida poi gran parte della ope 
rativita del Piano al sistema 
dei consulti. Tutti vengono con-
sultati e sentiti. nessuno deci
de 

L'orizzonte 
del gollismo 
Lo stesso Parlamento 6 

chiamato a discutere un docu-
mento contenente indicazioni 
piene di significato. rispetto 
nllorientamento della politica 
del governo. ma niente affatto 
vincolanti o normative per la 
condotta deU'Esecutivo. Anche 
I'approvazione legislativa del 
Piano, tuttavia. non e una fin-
zione: e invece. una funzione. 
un momento di mediazione che 
serve a colorire di democrazia 
una procedura nella quale le 
forze politiche e sociali hanno 
ben scarsa possibility di scon
trarsi e misurarsi su| decisivo 
terreno della formazione dei 
c giudizi di valore » che stanno 
alia base delle indicazioni e 
della strumentazione di un 
Piano. 

II V Piano, entrato in vigore 
quest 'anno, ha addiriltura re-
gionalizzato I'elaborazione. Si 
veda come: sono state create 
le CODER (Commissioni regio-
nali di sviluppo). non in tutte 
le regioni alio stesso modo. 
formate per meta da rappre 
sentanze professional! e sinda 
cali. per un quarto da rappre-
sentanti degli enti locali e per 
il resto da personalita nominate 
addirittura dal Primo ministro. 
Le funzioni. naturalmente. sono 
strettamente consultive. Alia 
testa e'e un apposito funziona 
rio di governo. II Prefetto della 
regione. che rappresenta evi
dentemente il massimo di 
decentramento della vecchia 
struttura napoleonica dello Sta
to francese. La stnit tura delle 
CODER e i loro compiti. del 
resto. derivano da una conce 
zione generale del processo di 
formazione ed esecuzione del 
programma economico. Si e 
partiti dall'ovvia constatazione 
che « le imprese si localizzano 
secondo il proprio interesse. e 
non in base a quello della Na-
zione »: se ne deduce lesigenza 
di una regionalizzazione delle 
previsioni di sviluppo. peraltro 
strumentata unicamente su al
cune forme d'incentivazione e 
su interventi limitati dell'am-
ministra7ione statale. 

L'orizzonte economico del 
gollismo e. naturalmente. lo 
sfondo stesso del V Piano Ci 
si trova persino l"affcrmazione 
che I'agricoltura e non e sol
tanto un'economia. ma una so-
cieta ». da difendere natural
mente Afferma7ioni simili non 
hanno mancato di fare la gioia 
dei ruralisti di casa noMra. Ma 
anche nella realta francese. 
per tanti verM piu evoluta di 
qtiella italiana. neiragricoltura 
lavora il 20°o della popolazione 
con una produzione pari ad ap-
pena il lO'c del reddito nazio
nale. Lavorando in acricoltura 
si guadagna la meta e i pro 
grammatori francesi. al pari di 
quelli degli altri paesi capita 
listici. non possono dire certo 
di avere scoperto il modo per 
ridurre in rniaJche maniera que
sta c anomaha » del_ sistema 
che. anzi. si va aggravando a 
dispetto delle misure protettive 
ottenute in seno al MEC: mi-
sure che hanno fatto aumen-
tare i prezzj agricoli ma non 
hannc migltorato la ragione di 
scambio fra agricoltura e in-
dustria. nd hanno fatto fare 
gran passi in avanti alia pro-

Parallelamente a| difensismo 
praticato nei confront! del-
ragricoltura, i programmatori 
hanno posto I'occhio sul feno 
meno del rallentamento e deca-
dimento delle imprese piccole 
e medie consigliando il ricorso 
al leasing, cioe al prestito di 
intere attrezzature industriali 
(dietro pagamento di un afTitto) 
a imprenditori piccoli e medi 
da parte di apposite societa fi 
nanziarie. E' una formula di 
integrazione fra capitale finan-
/iario e piccola industria che 
ha avuto qualche fortuna negli 
USA: ma essa non si risolve. 
in definitiva. proprio in una 
ulteriore rigidita di un sis»ema 
gia ampiamente dominato dalle 
concentra7ioni finanziarip p mo 
nopolistiche? 

II problema e stato affrontato 
— a noi sembra senza risolver-
Io — in occasione di alcune 
grandi operazioni di penetra-
zione del capitale USA in 
Francia. II governo francese 
e Tunico che ha cercato. 
in Europa. di porre sotto 
un certo controllo gli in-
vestimenti stranieri e i conse 
guenti processi di concentra-
zionc. Ha creato un Comitato 
per gli investimenti stranieri. 
Ma 1'opposizione al grosso affa-
re della Bull-General Electric, 
entrata sul mercato francese 
delle macchine elettroniche. si 
e risolta in un nulla di fatto. 
D'altra parte, il tentativo di 
c r ea r c un'industria elettronica 
nazionale (che si sta intrapren-
dendo) con un intervento stata
le rivolto a facilitare la concen 
trazione di Industrie esistenti e 
a svilupparle. non solo compor-
ta ritardi di anni ma non ap 
pare ancora dotato di mezzi 
adeguati. Soprattutto appare 
ipotecato dalla pretesa di for-
zare lo sviluppo capitnlfcticn in 

tii| senso, facendo assolvcre 
all'intervento statale solo un 
ruolo di sostegno e non anche 
di concreta lissa/ione e con 
trollo degli obbiettivi economici 
di questo tipo d'uulustria the 
ha un ruolo strategico per lo 
sviluppo generale dell'eco 
nomia. 

Capitalismo 
<< in serra » 

In sostanza il Piano, per po 
tersi realmente attuare, si ri 
trova continuamente d.uanti il 
dilemma di smetteie di I 'vyri ' 
indicativa per diventare opera 
tivo. cioe dotato di strumenti. 
che non possono essere altro 
che strumenti d'intervento sta 
tale. Iimitativi della « liberta * 
del grande capitale interna/io 
nale. 

II tentativo d: mantcnere il 
capitalismo francese in una 
serra . del resto, urta non solo 
con l'integrazione economica 
europea ma alia lunga inenn-
trera anche i limiti di quclla 
ricerca di mercati differenziatj 
che caratteriz.7a attualmente la 
iniziativa francese all'estero. II 
mondo e piccolo, come dimo 
stra la diretta presenza dei ca-
pitali USA in Europa, e tende 
sempre piii a restringersi. I 
problemi non vanno aggirati o 
r imia t i . ma affrontati. L'indi 
pendenza politica non regge se 
non finira col fondarsi su una 
politica indipendente dal capi 
tale monopolistico (e quindi an 
limonopolistica). democratica 
(e quindi fondata sulla parte-
cipazione della classe lavoratri 
ce. in un ruolo dirigente, alle 
decisioni). 

Alcune osservazioni di F . Fer-
rou\ . di cara t tere generale ma 

1) 

che prondono spunto dal Piano 
ti . ime^e, possono toinire il 
quadio gi m i ale ciitio il quale 
si muove iittu.ilmente questa 
espenen/ti: 

<s 1 niovunenti di capitale 
sono sempre meno control-

l.ibili » poiche « la convertibili-
ta ii molto piu di un regime mo-
nctario ed economico. essa mo-
difica il rapporto delle for2e 
sociali, essa olTre nuv/i molto 
impoitanti al capitale »; 

« I monopoli acquistano 
sempie maggiore potenza 

rclathn in Francia e in 
Euiopa »: 

« II Piano si apphca ail 
un.i economia che, in ogni 

iaso. e monopolistica. non e 
estluso the in te i t i tasi es.so 
dmamizzt i monopoli ». 

« La mont'ta non e mai 
n tu t ia : quanto al Piano 

the fosse neutro cesseiebbe di 
esseie un Piano Nelle strut
ture attu.ili, la monetd e il Pia 
no sono per le unita di produ 
zione e i gruppi economici e 
linan/iari piii estesi e piu po 
tenti »; 

2) 

3) 

4) 

5) <t II raffor/amento del po 
tenti attraverso I'linione 

del Piano indicativo e della po
litica di Iiberali//a7ione com-
promette radesione al Piano 
dei lavoratori orgnniz/ati » 

E" un quadro allarmante. tan-
to piu che e fatto con lottica e 
il linguaggin di un tccnico Ma 
anch'esso ci conferma. appun 
to. t he il Piano non c neutro: 
e un nuovo. uno dei piii impor
tant! e attuah, terreni delln |nt-
ta della classe nperaia per la 
trasformazionp socialist:! della 
economia e della societa. 

Renzo Stefanelli 

Una manifestazione alle Officine Renault 

L' ALIBI DELL' « » 

E^Kfe una « terza via » tra impcqno e dt 
vmpegno? .\c discute Carlo Bo sul Cornere 
della sera a pmposito del « caso > dello sent 
lore ptgo.<laro Mihadov. Per la teritd. Vesem-
p<o non pare troppo pertmentc. data I mean 
sistenza del personaogio e la pretestunaia 
delle sue forjnulaziom. non st dice neppure 
projwte. tn tema di rapporti tra letteratura 
e societa. tra politico e cultura. Ms pomamolo 
per un momento fra parente<n: quel che ci 
interessa e ri nocciolo dell'arpomentazione di 
Bo. II quale ajferma. m sostanza. che la no 
zione di xmpeano defimtasi dopo la guerra 
(con snluppi autonomi rispetto alia oripmaria 
accez:onc sartnana). * adatlata e correlta nel 
gwnco degli illeciti interventi politici > ha 
ahmentato < una lettura edificante e trreale 
della tita ». c limilando * il laroro dello sent 
tore «a slab'hre delle comcidenze astratte 
e ad altmenlare i testi d'economia, di sociol& 
a\a e dt politico con i cosi delta cronaca » 
Sato «come una medtcma. come arma dt 
difesa contro la letteratura distmpegnata che 
arera caratterizzato il penodo fra le due 
auerre». 1'impegno «pote apparire per un 
momento come un toccatana, lo strumentn 
del recupero spmluile. Era invece un'illusi& 
ne retorica » 

Quanto al dtsimpegno, contmua Carlo Bo. 
si tratta di una formula astratta ed elusiva, 
addirittura mislificante per lo meno nella mi 
sura m cut viene teorizzata come ?l solo cor-
relto approccio c dall'esterno» alia ricerca 
cultural e letterana del nostro tempo. Se
condo Bo. non sembra esscrvi altra proposta 

po^^ibtle che quclla di una < Irtleratura che 
si fonda sull'anima, *ulla uta p ci.a c score-
ta dello spmto ». una letteratura cite sappia 
« ini<'ntarc> i si.oi per-onaoat an:ichc * ripe 
tcrlt > dalla cronaca. sotto la pena di « fare 
il tuotn mtorr.o a se ». di rinunciare a dire 
qualcoia dt «autentico. dt veratnente cono
sciuto e .-nfjerlo » 

Ma c propria quc.\to il « tcro impenno > 
dello tenttwe nenli anni sessanla'' In questo 
ambito si c^aun.^cc quello che Bo <itcs*o dice 
« il laioro put arduo > dello scnttore. « quello 
della conoscenza >? O non e piuttosio lo stesso 
tmpcqno critico^connscttivo dello scnttore nei 
confrontt della realta. co*i come si e renuto 
deftnendo nella cultura italiana postcrociana 
(possiamo dire gramsciana) a mettere m cnsi 
la t letteratura fnndata sull'anima >, sulla 
malmcontca autosufficienza della « tita picna 
e seqreta dello spmto »? (Dt questa presunta 
autosufficienza, che a nostro avi'iso ha am 
fatto le sue proi e storiche. ncordtamo la lu 
cida cntica forntta dallo stesso Bo in una 
serata del marzo 1M1. durante le leztom mila-
nesi *u lasasmo e antifa*eismn) 

L'tmpcano insommn — e questo e il noc 
nolo della qrande tezione ideate scaturita 
dalla Re.sistenza — non c uno slrumento di 
approximation? oNa realta ne un canone re-
lorico: e la nozione che defimsce oqqi la 
condizione nella quale opera I'mtellettuale. 
II processo di socializzaztonc che mveste il 
produttore dt cultura e m scde politico ed 
etica pone il problema delle sue re.sponsabi 
htd. non consente alibi cli* amma >. 


