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Nel Irentesimo anniversario della morle 

CAGLIARI: 
un convegno 

internazionale 
di studi 

gramsciani 
Si svolgera dal 23 al 26 aprile 1967, mentre 
H 27 i partecipanti visiteranno Ghilarza e Ales 

STORIA POUTICA IDEOLOGIA 

I punti decisivi di un «dialogo 

LETTERATURA 

» 

RISPOSTE E DOMANDE 
DI DON GIULIO GIRARDI 

« Marxismo e cristianesimo» — presentato dal cardinale Koenig — e un libro stimolante e si
gnificative delle nuove tendenze che emergono all'interno della chiesa e del mondo cattolico 

Un comegno iiiUma/innale 
di studi gramsciani, organi/-
zato sotto il patrocinio della 
Regione Autonoina. si terra a 
Cagliari in occasione del XXX 
anniversario della morte di An
tonio Gramsci. av\enuta il 27 
aprile 1!M7. 1 lawiri del come-
g io si svolgernimo dal 2'\ al 
20 aprile del |)rossimo anno. 
mentre il giorno 27 sara de
dicate! ad una visita ai luoghi 
gramsciani. Ohilar/a e Ales. 

II comegno si propone di 
commemorare la liguru di 
Gramsci attraverso una discus 
sione ad alto livcllo scientilico 
dei molteplici aspetti del suo 
pensiero. in modo da approfon 
dire i suoi rapporti con la slo 
ria del marxismo e del mnvi-
mento operaio. e da determi-
nare con precinoiie il poito 
della sua opera iiell'ambito del
la cultura contemporanea sia 
italiana sia europea 

I lavori si svnlgenmiw sulla 
base di varie rela/.ioni, dedica
te ognuna a illustrare un parti-
cola re aspetto dell'opcra di 
Gramsci. Ksse sono state alTi-
date rispettivnmente a: Kugc 
nio Garin (l'olitica e cultura 
in Gramsci): Norberto Bobbin 
(La concezione della societa e 
dello Stato in Gramsci): Er
nesto Ragionicri (Gramsci e il 
dibatlito teorico nel movimen-
to operaio internazionale): 
Lamberto Borghi (Kduca/ione 
e scunla in Gramsci); Natalino 
Sapcgno (Gramsci e i problemi 
della lettcratura); Giuliano 
Procacci (Gramsci e i proble-
mi della storiogralia): Giusep 
ne Galasso (Gramsci e la que 
stione meridionale): Giuseppe 
Fiori (Gramsci e il mondo sar-
do): e Antonio Pigliaru (L'ere-
dita di Gramsci e la cultura 
sarda) . La discussione. condot-
ta sulla base di gruppi di re-
lazioni afTini. dovra permettere 
I'approfondimenlo dei maggiori 
aspetti del pensiero di Gram
sci: il rapporto politica cultura, 
l'aspetto filosoRco. Taspetto pe-
dagogico, 1'aspctto critico let-
terario. l'aspetto storiografico. 

le rcla/iuni tra (iramsci e la 
Sardegna. Si tratta di temi sui 
quali si e accumulata. negli ul-
timi venti anni. una \asta let
tcratura, ma che richiedoni 
tuttora un ulteriore lawiro di 
iridagiue e una impostazione di 
piu va.ito respiro. II dibattito 
congressuale dovra fornire lo 
spunto per una piu intensa ri-
presa degli studi gramsciani e 
eonscntire una precisa collo 
cazione dell'opcra di Gramsci 
nella cultura contemporanea. 

La prepara/ione del conve
gno e alTidata a due comitati, 
un comitato scientilico e un co 
mitato organi/zatore. II comi
tato orgamzzatore 6 prcsicduto 
dal prof. Giovanni Lilliu, presi
de della Kacolta di Let tore e 
Filosolia (lell'llniversita di Ca-
gliari. ed ha come segretario 
il prof. Pietro Rossi, della me 
dc.sima Kacolta. Ui esso sono 
stati chiamati a far parte, inul 
t ie . i proff. Ranuccio Bianchi 
Randinelli. einento ileH'Uiiiver-
sita di Roma e presidentc del-
I'lstituto Gramsci; Alberto Bo-
scolo. Alberto Maria Cirese, 
Corrado Maltese. Piero Meloni. 
Roberto Praccbi. Giovanni So-
linas, K/o Tagliacoz/o, Cesare 
Vasnli, della Kacolta di Lettere 
e Filosolia dell'Universita di 
Cagliari; Cesare Cases. Giu
seppe Galasso, Raffaele Lapor-
ta, Alberto Pala. Carlo Sail* 
nari. Carlo Augusto Viano, del
la Kacolta di Magistero della 
Universita di Cagliari; Marcel-
lo Ciipur.io e Luigi Concas, 
della Kacolta di Giurispruden-
za dell'Universita di Cagliari; 
Antonio Pigliaru. della Facolta 
di Giurisprudciiza deH'Utmer-
sita di Sassari. 

II Comitato organizzatore e 
costituito da Girolamo Colavit-
ti. vice direttore del Centra 
regionale di programmazione. 
dagli scrittori Giuseppe Fiori. 
Francesco Masala e Michelan
gelo Pira. da Girolamo Sotgiu. 
vice presidente del Consiglio 
Regionale della Sardegna, e 
dal dott. Marccllo Tuveri: se
gretario del comitato il prof. 
Masala. 

Giuho Girardi insegna flloso 
fia teoretica all'Ateneo inter
nazionale salesiano di Roma, 
dirige l'enciclopcdia cattolica 
suH'« ateismo contemporaneo >. 
e consultore del Segrctariato 
per i non credenti; ha paite 
cipato alia stesura del famoso 
* schema XIII ». durante il 
Concilio Vaticano secondo. Una 
personalita di rilievo. dun(|iie. 
della tcologia cattolica. 

Giulio Girardi e pero anche 
qualcosa di diverso. non e sol 
tanto una personalita per cos! 
dire * intern;! * al mondo cat 
tolico e al pensiero cristiano. 
Kgli si e afformiito nel corso 
flegli ultimi due anni come uno 
dei piu significativi esponcn-
ti — stavamn JXT dire uno dei 
simboli — del dialogo a livel-
lo teorico tra marxismo e cri
stianesimo Nel primo incon* 
tro internazionale. quello di Sa 
lisburgo dell'aprile del 1005. 
1'intervento di don Girardi sul
la rela/ione Garaudy fu un 
turning point della riuninne. 
diede I'avvio alia fa>e pin frut 
tuosa del dibattito: nel secondo 
incontro. quello del Clvemsee. 
nella ptimavera di questo lfttifi. 
don Girardi fu uno dei relato 
ri ufficiali sul tenia fondameii 
tale •* umane.simo marxista e 
umanesimo cristiano *>. Appun-
to questa sua relazinne bava-
rese. insieme a una prolusio-
ne tenuta a Torino nell'ottobre 
del HI04. e a un diseorso del 
1905 a un convegno di Assisi, 
costituiscono i tre capitoli tlel 
volume Marxismo e cristiane
simo. che leggiamo oggi. aper 
to da una presentazione del 
cardinale Franziskus Koenig. 
presidente del Segrctariato per 
i non credenti (Cittadella Editri-
ce. Assisi. nella collana <• Sulle 
vie del concilio ». dirotta da 
Vinccnzo D'Agostino. pp. 235. 
L. 1500). 

Un'esposizione 
oggettiva 

Cerehiamo quindi di cogliere 
innanzitutto le carattcristiche 
della impostazione che lo stu-
dioso salesiano da al t dia
logo ». In prima Inopo, studio 
rigoroso ed esposizione ogget
tiva del marxismo: « le defor-
mazioni sono illecite. sia quan 
do sono usate contro i cristia-
ni. sia quando sono usate da 
loro ». In secondo luopo. sfor-
zo per una comprensione dal-
l'interno del pensiero non cri

stiano; dell'atcismo, del mar
xismo, dei suoi sviluppi in cor
so, delle sue prospettive futu
re. //i li'rz'j luo(}o: la * valu 
tazione cristiana * del marxi
smo che don Girardi propo 
ne e fondata sul « problema 
dell'uomo ». non « sul proble
ma di Dio e della religione ». 
Alia contrapposi/ione diame-
trale tra * religione c ateismo, 
spiritualismo e materialismo, 
otornita e tempor;ilita » «as-
sai frequente negli iimbienti 
crtstiani e religiosi in gt'iM're ». 
il teologo conciliiire sostitui-
see il confronto tra due uma 
nesimi; accosta i il marxismo 
sul suo proprio terreno. quel 
lo dell'iimanesimo. assumen 
done i problemi. valutandone 
le solu/ioni ». In quarto luoyo: 
vieiu> dedicata una partieolare 
atten/ione alle condizioni di 
possibility di un dialogo: la 
condi/ione essenziale e indi
vidual:! nel superamento del
l's integrismo ». dall'una e dal 
I'altra parte, « mediante uno 
sviluppo interno ». 

Seguendo con grande one-
sta o acuta intelligen/a una 
imposta/ione siffatta. Giulio 
Girardi sgombra il terreno dal 
le obiezioni volgari al marxi 
sum. Nella sua ispinizione es 
senziale. dict> don Girardi, * il 
marxismo e un umanesimo ». 
t afferma il valore ilell'uomo. 
la sua dignita ». afferma che 
-t l'uomo e un fine »: 1*« ani-
ma del sistema » e la < fiducia 
nell'uomo. nell'idcale. nella sto-
ria t>. Non e vero percio che il 
marxismo sia nega/ione di ogni 
morale, sia culto del colletti-
vo e negazione dell'individuo. 
sia eselusivismo classista. E' 
*inesatto contrapporre* x mar
xismo e cristianesimo come il 
metotlo della rivoluzione e quel-
lo dell'evoluzione». o definire 
antitetiche c irriducibili una 
< tesi cristiana » e una i tesi 
marxista * sulla proprieta. Ci-
tiamo ed esemplifichiamo som-
mariamente: non e chi non 
veda la differenza di lono e di 
livello con le rappresentazinni 
di comodo del marxismo che 
avevano un tempo libero corso 
nella stampa parrocchiale e re-
ligiosa. e che certo anche dopo 
il Concilio non sono scomparse. 

In modo corrispondente. Giu
lio Girardi da alcune risposte 
che ci sembrano molto serie 
a critiche tradizionali del 
marxismo nei confronti del
la religione. II nostra interlo-
cutore riconosce che le criti
che del marxismo alia reli 

gione come strumento di po 
tere delle classi domincinti 
trovano una loro giustifica-
zione storica. Giulio Girardi. 
sacerdote, non nega che « la 
icligione puo diventare effet-
tivamente un'alienazione». e 
indaga anzi le * cause di que 
sta imoluzione * nella storia, 
cause « assai comples.se > — 
egli dice. In linea di fatto. 

Girardi sa che t storicamente 
molte immoralita vengono giu 
stificate in nome della reli 
gione: violazione della liberta 
di coscien/a. porsecu/ione. 
2uerre di religione. prostitu 
zione sacra L'alleanza poi tra 
il trono e l'altare conferisce 
1'avallo della religione agli ar-
bitri commessi dai govemanti, 
canonizza l'ingiustizia, il di-
sordine costituito *. 

«lncompatibiltd 
essenziale» ? 

Cio che don Girardi critica e 
i| concetto, sen/a dubbin diffu 
so nella letteratura marxistica. 
che la religione sia in se stru
mento di dominio degli sfrut-
tatori. oppio del popolo Egli 
dice: 

T St'... in passato \ i sono 
state, e se vi fossero tuttora. 
delle allean/e tra il capitale 
t- l 'altare. questo non acca 
drebbe jx^r la natura reazio 
naria della relisiione ma per 
una infedelta alia sua ispira 
zione profonda. o almeno per 
una insufficiente presa di co 
scienza della sua missione nel 
la sfera profana... In una si-
tuazione del genere. non e so 
lo il profano. ma la religione 
stessa che si troverebbe alie-
nata » E aneora: « Si puo do 
mandarsi... se l'immagine del 
la religione. in partieolare del 
cristianesimo. che il marxi 
smo si fa. sia storicamente 
del tutto infondata. II disprez-
zo del corpo. del mondo. delle 
sue "vanita": il tema del di 
stacco tlai beni creati. dello 
esilio terreno della valle di 
lacrime... si trovano in certe 
presentazioni del cristianesi
mo... cost esasperati in nome 
del primato dello spirito, da 
giustificare la persuasione che 
il cristiano coerente sia un uo 
mo perduto per la vita terre-
na ». D'altro lato. « il prima
to dello spirituale sul tempo-
rale » porta al clericalismo. al
ia ingerenza del clero c in sfe-

Lettera da Cambridge 
mum 

:i s a PS'Fil^T^ " Come VEuropa 
finanzia 

Vaggressione USAal Vietnam 
II Fondo Monetario Internazionale e il principio della « convertibilitd » — II deficit della bilan-

cia dei pagamenti americana — I trasferimenti di capitale all'estero e la « politica imperiale » 

Un nostro lettore. Mano 
Ferretti. • ci ha inviato nei 
giorni scora dal CharchJ 
Colleffe di Cambridge que-
sta lettera. che ntenTamo 
interessante pubblicare: 

cCaro Direttore. 
«ricordo che qualche mese 

Ja l'Unita usci con un grosso 
titolo che dicera press'a poco 
Non un soldato ne una lira 
per l'aggrcssione americana in 
Vietnam. PerfeUamer.tc d'ac-
cordo. Ma occorre dire che gia 
da anni Vltaha — con la maq 
gioranza dei paesi europei ~ 
continua a finanziare non solo 
la guerra americana in Viet
nam. ma in generale una buo 
r\a parte delle operaziom del 
Vimperialismo americann che 
comportano per qli USA delle 
spese all'estero. Varrei quindi 
altirare la tua attenzinne suali 
aspetti essenziali del meccam 
smo attraverso il quale questr. 
atviene. 

< Secondo le regnle del Fon 
do Monetario Internazionale 
ogni paese ha diritto di man 
tenere le proprie riserve nella 
proporzione che crede tra oro 
t valute estere: quando per 
esempio la Banca d'ltalia pen 
sa che la proporzione d*oro nel 
le sue riserve e troppo bassa. 
essa pud " restituhe" queste 
valute ai paesi che le hanno 
tmesse, chiedendo in cambio 

oro. 
«Questo principio. che si 

chiama della " convertlbilita ", 
e stato preteso a suo tempo 
dagli americani. che per ren 
derlo tecnicamente possibile 
averano prorreduto a rendere 
immutabile il vrezzo dell'oro 
in dollan Ln raginne per cui 
gli americani I'hanno imposlo 
c che allora. subito dopo la 
guerra. la loro bilancia dei pa 
oamenti era in attiro: Qli ame 
ricanj ricererano cioe daoli 
altri paesi un ammontare di 
ralute nazionali maqtvore del-
I'equiralente in dnllari che es-
si arerano spesn all'estero. e 
- non arendo nessuna mien 
zione di finanziare i deficit 
altrtii - vretenderano la dif-
lerenza in oro 

* D'allora in poi. verb, le 
cose sono cambiate parecchio. 
A partire dagli anni "50 la bi 
lancia dei pagamenti ameri
cana e enlrala in un cronico 
deficit Poichr le riserve sta-
tunitensi d'oro non sono mai 
state infinite, se il principio 

della convertibilitd avesse con 
tinuato ad esser rispettato. gli 
USA sarebbero stati costretti 
ad eliminare il loro deficit; e 
per far questo sarebbe stato 
necessario o ampliare il sur
plus eommerciale (esportazioni-
imporfflzioni di merci e servi-
zi), ridu&rndo sostanzialmente 

U saggio di sviluppo del red-
diio nazionale americano, o ri-
durre le spese all'estero " in 
conto capitale". In realta — 
poiche la bilancia eommerciale 
degli USA ha continuaio ad es-
sere in attiro — le vere re-
sponsabili del disavanzo croni
co americano sono proprio que 
ste ultime spese. e vale quindi 
la pena di guardarle un pi' 
piu da vicino Le cateqorie che 
entrano in questa voce (" tra 
sferimenti di capitale a lunao 
termine ") sono tre. 

« La prima — e la phi grossa 
— e data dalle spese militari: 
innanzitutto quelle rese neces-
sarie per nantenere gli eser-
citi e le finite americane spar
se per il mondo. poi qli aiuti 
militari ai paesi satelliti (pre 
valentemenle in Estremo orien-
te), ed infine la costruzione di 
reti di trasporto in questi pae 
si e le altre spese del genere 
che il qoverno americano so 
stiene per mantenere la loro 
efficienza bellica. La seconds 
categoria i costituito daqli aiu 
ti per lo sviluppo ai paesi ar-
retrati; va notato che fino al-
I'avvento di Kennedy questa 
categoria di aiuti era respon-
sabile per circa il 10 per cento 
del totale dei trasferimenti di 
copifali americani; durante la 
presidema'di Kennedy questa 
percentuaU i aumentata di po

co, ma ora e ritornata al li
vello precedente. Si deve an
che ricordare che gli aiuti ame
ricani sono di regola vincolati 
a condizioni politiche esplicite 
e severe. La terza categoria 
e cresciuta notevolmente in 
questi ultimi anni, ed e costi 
tuita dagli inrestimenti prirati 
americani. diretti verso i paesi 
sviluppali e particolarmente in 
Eumpa; questi investimenti 
prendono la forma ben nolo di 
acquisto del controllo di socie
ta europee da parte di qran-
di enmpagnie americane. 

€ Sulla base di questi fatti 
e giustifirato soslenere che i 
trasferimenti americani di ca
pitale all'estero sono dati pre-
valentemente da spese neces-
sarie a sostenere la politica 
imperiale degli Stati Uniti. Co
me ho detto prima, se il prin 
cipio della conrertibilita do 
vesse valere aneora. il gorer 
no americano dorrebbe sceplie 
re tra la rinuncia a tale poll 
tica e il freno alio sviluppo 
interno Ma in realta esso ha 
trovato il modo di sottrarsi a 
questa alternativa. ponendo si-
lenziosamente in prescrizione 
la conrertibilifd del dollaro: 
da ormai parecchi anni le Ban-
che centrali dei paesi in attivo 
(particolarmente quelle euro-
pee) sono sotto violente e ere-
scenti prestioni americane; lo 

scopo di queste pressioni £ di 
far si che le Banche aggiun 
gano alle loro riserve i dollari 
in piu che gli americani spen-
dono all'estero ogni anno, e 
non li usino per acquistare oro. 
fornendo cosi agli Stati Uniti 
un credito a tempo indetermi 
nolo. 

c IM stragrande maggioran-
za dei governi europei ha ac-
cettato questa " soluzione ". ed 
il risultato e che — per finan
ziare quella parte delle loro 
attirita imperialistirhe che non 
possono coprire con le espr,r-
tazioni — gli americani sem 
plicemente slampano dollari. 
in cambin dei quali oltenqono 
risorse dni paesi in surplus: 
in altre parole, poiche i dollari 
aqpiunti alle riserve «ono d*»i 
crediti inesiqibili. dei semplici 
pezzi di carta, finche questa 
politica enntinua. sono i pae\*i 
europei che in definitira for-
niscono le risnrse reali per lar 
qa pane delle nperazioni im-
perialistiche deqli Stati Uniti 
C'e veramente dell'ironia nel 
fatto che i paesi europei deb-
bono essere costretti a pngare 
non soltanto per imprese del 
genere di quella vietnamita, ma 
persino per Vespropriazione 
delle prnprie industrie! 

« Cordiali saluti 

Mario Ferretti 

re di valori che traseendono 
le sue eompetenze »; in con-
clusione. i sia in una fuga 
"monastica" dal mondo, sia 
in una sua consacrazione in 
tesa in termini clericali, e 
implicato lo ste.s.so principio: 
il profano non e. come tale. 
un valore *. 

Una it incompatibility essen 
ziale p. sul terreno uma no e 
mondano. tra marxismo e cri 
stianesimo sussisterebbe se hi 
religione cristiana imphcasse 
un annullamento dell'uomo. un 
rapporto padronf-ichia\o tra 
Dio e l'uomo. « un concetto to 
talitario del dominio di Dio t. 
Risponde don Girardi che. nel 
cristianesimo come egli It) in 
tende e come egli crede deb 
ba essere inteso. ' in realta 
la grandezza di Dio non di 
strugge quella dell'iiomo. ma 
la fonda ». * Anche il cristia 
no... rifiuta come alienante 
una dipenden/a da Dio che 
dovesse signifieare ahdica/io 
ne alia propria iniziativa. che 
tloves.se ridurre l'uomo a sem 
pi ice occasione o strumento. 
sottraendogli ogni incitlenza 
deeisivn sul proprio tlestino e 
sulla storia del mondo... II cri
stiano non e solo l'uomo di 
Dio, ma anche l'uomo degli 
uomini •>. e anche * un costrut-
tore della citta terrena » (Per 
dirla con un altro teologo con 
ciliare eminente. lo spacnoln 
Gonzalez Ruiz, la Bibbia ha 
condannato Adamo. non Pro-
meteo). 

La risposta di don Girardi 
e vicina a quella che abbia 
mo dato. come partito poli
tico. nei nostri ultimi congres-
si. quando abbiamo affermato 
che < l'aspirazione a una so 
cieta socialist;!... puo trovar-? 
in una sofferta coscienza re 
ligiosa uno stimolo di fronte 
ai drammatici problemi del 
mondo contemporaneo». Urn 
version? del cristianesimo. non 
nuovi! in senso assoluto. ma 
certo "esplti5a" con papa Gin 
vanni e con il Concilio. trova 
in erfetti profondita di con-
vergenze con il marxismo. nel 
concepire < tutta la storia... un 
vasto movimento di liberazio-
ne e di unificazione dell'uo 
mo, della comunita umana e 
di tutto I'universo >. 

Giulio Girardi riconosce la 
esistenza di differenti c ver-
sioni > del cristianesimo. dice 
che * il cristianesimo... pre-
senta... un pluralismo inter-
no. e in partieolare un'oppo 
sizione assai netta tra un pen
siero personalista e un pen
siero integrista >. Dobbiamo 
riconoscere colla massima one-
sta e franchezza che esiste 
anche un t pluralismo all'in
terno del marxismo >. che esi-
stono una versions integrista 
e una versione aperta, dina-
mica e dialogica del marxi
smo. Questo intelligente nostro 
interlocutore ci chiede di ap-
profondire le nostre esigenze, 
ci chiede t un dialogo a par-
tire d;i Marx >. In alcune do 
mande che ci pone, possiamo 
e dobbiamo percio trovare uno 
itimolo a un approfondimen 
to e a uno sv iluppo delle no-
<tre posizioni. Ci chiede don 
Girardi: « in che sen.so una 
religione che non fosse piu in 
conflitto con la prassi rivolu-
zionaria sarebbe aneora una 
a!iena7:ono? >. Ci chiede an 
che: c puo effettivamente il 
marxismo conciliare con le sue 
premesse sistematiche l'accet 
tazione di una democrazia piu 
ralista? >. c nel marxismo. lo 
ateismo e derivato dalla dot-
trina politica. economics e so 
ciale o da essa indipenden-
te? >: e aneora: <e legittimo 
ripensare il sistema a parti 
re dal principio del valore re-
lativamente autonomo della 
persona? >. 

Queste sono domande che 
noi poniamo a noi stessi. alle 
quali abbiamo dato talvolta 
una risposta gia abbastanza 
arr.pia e coerente. tal altra 
una risposta empirica. o an
eora risposte problematiche e 
:ra di loro contrasfanti A que 
sto punto il < dialogo * diven 
ta cosa serissima e feconda" 
diventa atitentica collabnra 
zione porche autentico confron 
to di posizioni drrer.se. che 
possono pero reciprocamente e 
profondamente influenzarsi nel
la critica. trovare talune con 
verg^-nze di fondo. o comun 
qu.^ aprirsi cia<cuna alia com 
pron>ione del fatto che nel-
la l t ra vivono dei ralori non 
necessariamonte antagonistici 
a quolli — diversi — dei quali 
la rostra parte e portatrice. 
E' un dialogo teorico. non po 
litico (anche se puo avere con 
seguenze politiche, per la non 
separabilita delle grandi pro 
spettive idea'i dalla lotta pra 
tica); Giulio Girardi non par 
la mrti di e comunisti». sem 
pre di < marxist i». con una 
corrcttezza terminologica che 
noi non sempre rispettiamo. 

Un dialogo da s\iluppare in 
ampiezza e in profondita. 

L Lombardo-Radice 

(t Storie naturali» 

La fantascienza 
«umana»di 
Primo Levi-
Malabaila 

La letteratura fantascientitica da tempo ci ha abituati alle 
manipolazioni piu o meno assurde e sconcertanti delle nuove sco-
perte scientifiche e tecnologiche. Senornhe la paradossalita delle 
sue tesi di solito si riferisce ad un mondo supertttnano (o infraumano) e, per 
questo. pud assumere un certo senso di verosimiglianza e di giustificazione. Ma 
laddove fosse ostentota dentro il Umitato orizzante del mondo empirico. avrebbe 
una funzione e un signiji 
cato diversi. IM funzione, 
intonto. di contestazione 
del « forrfn.s'cjenM.srrro * (come 
di categoria aberrmitc dalla 
sfera del giudizia storico) e di 
varodia del comportamento 
pseudosc'wntifico proprio di 
chi dalla ricercu scieiititica o 
tecnoloqica scinde i niomenti e 
i fini dell'umanesimo. Di con 
seguenza. il significato di una 

va cultura e i nunri nisor/ni 
dell'uomo di oggi. per Valtro le 
sempre piu prcsxanti e disu 
manizzanti istanze mercantili 
stiche delta rnsiddetta sneieta 
del fVriessprp. 

In causa stmn cliiamate duel-
tamente la scienza e I'indu-
ttria: loro funzione non sem-
bra piii essere quella di snddi-
sfare bisogni reali deqli uomi
ni. ma quella — iperbalica — 

simile nperazinne narrativa si j di crearne di nuori. maqnri fit-
esprimerebhe nella demistifi tizi o semplicemente voluttua-
cazione di atteggiamenti uma- ri. ma destinati a covrire ogni 
ni rinunciatari e ennformistici. rcsidun snazio della disponibili-
o irrazionali e assurdi sr'fin al | la dell'individuo. col risultato 
limite dell'autalesionisma. i d'increinentnre non il suo sen-

L'adozione di tale metodo ri 
corre nel nunrn libra (Storie 
naturali. Einaudii di Primn 

so del reale. ma la sua reifi 
cazione e inettUndine. 

Delle storie del prima gruppo. 
Levi, che qui scherzosamente I caratteristica pun essere « I 
si cela sotto lo vseudonimn di 
Damiano Malabaila. Per co-
modita di lettura. le quindici 
Storie si po<isonn distinauere 
in due diversi grupoi: nel pri
ma sana preminenli te mnti-
vazioni chimica hiolngiche del 
la i converaenza in attn fra 
il mondo animato e il mondo 
inanimato »: nel secondo ritor 
na sempre pin ossessira la 
presenza della tecnica nella 
vita deU'uomo Piu eridente e 
I'oraanicita dei racennti del se
condo qruppo. von solo per la 
fraina di reciorochr implira 
zinni e rimandi. ma pure per 
I'incidenza in oanuno del me 
desima io narrante. che si pa
ne come coscienza in cui inte-
raaiscann per tin rerso la nun 

mnemaanolii »: un vecclvo me
dico. Mantesanto. can una 
varia comhinazionc di * adrr-
nalinici» riesce a crearsi in 
hoccette da speziale una cin 
nuantina di « mnemaaoglii *. 
che sono preparati capaci di 
tuscitarc rienrdi attraverso 
sfimolf dell'nlfatto evocalori di 
particolari sensaziani Vn odo 
re qli rievaca Vinfanzia. uno 
il travaqlia di una crisi reli 
or'otn: un altro e I'ndarc della 
pace raggiunla. un altra e una 
persona Tutti. poi. soiro In 
sua stessa r persona ». perche 
egli <r consiste di essi » Lo 
srrittore. nei panni del qiora 
ne interlocutore dott. Morandi. 
prende posizione contro simile 
usn della scirnza che. mentre 

SCIENZA E TECNICA 

In margine alle « Giornate 
della Chimica » tenute a Milano 

Una «mucca 
meccanica » 

ci dara carne 
e latte? 

1 cib: stntetici continuuno a tare progress!. Gia abbiamo 
parlato su queste colonne dello sfruttamento tlel [>etrolio per 
la pnxhi7iono di prolcine commestibili: e th questi «iorni la 
noti/ia che I'lstituto per I'Ahmentazione dcll'Amenca Cent rale 
e Panama h.i niesso a pnnto un protlotto alimentare comple 
tamente nuow>. etlicace e ill basso pre/zo. questo protltrtto 
|H>rta il ninoso nome tli < lneapanna ». I. incaparma e com 
|M>MO tla tin iniscugliti di semi di gr.ino. til mais. di soia. di 
•iorco e di 5t--.irnt» tutti it-re.ili .id ailo cuntenuto proteico e 
per quanto rmuarda la soia e il SPNIIIHI. an'.iie rli uras.-i e 
UliiCidico (amnio). A tutto questo venuono aj!fjninte \itaniine. 
Le iniaparme hanno un valore nutntivo cinciiie \olte <-upiriore 
,i eiuello del latte. e costano tra I'altro linque \olte ill nuno. 
Attnalmente «i producono 2.00!) tnnnell.ite niume til mcapanne. 
la ?ola America Cent rale. ilo\e i probloiu di demit n/ione e 
vftttoniitri/mne «;ono notevol;. potrrl)be n'-^nthirne trentamila 
tonncllate annue. 

I-i chimica ci prc[>ara pero altre anni. Ad esempio. CIKIR 
tutti =anno la principale caren/a nella alnnentaziinie umana 
e quella delle proteine. o per meglio dire ilei roni|»onoiiti 
prmc.[.;ili della came. I^J chimica si e nppunto pio|>o*ta di 
trovare dei siMemi pratici atti a trasfonnare delle so-tan/e 
orcaniche. vegetali e animali. ma soprattutto \egetali disi>o 
nib;Ii a ba.s5o prezzo e pnve th una redditizia iitihzz.-i/it>ne 
alimentare. in so^tanze nutritive utihzzabih dapli i.omini o 
dal bestiame da al!e\amento. che le trasformerebbe appunto 
in carne. c:oe in proteine. La razione minima individuate per 
s?iorno e di trrnta grammi di proteine: da calcoh p.uttoito otti 
mistici risnlta pero che il dieci per cento della popolazionc 
mondiale ne assume meno di quindtct e I ottanta per cento ne 
dispone meno d; trenta. In altre parole. «olo il dieci per cento 
della popolazione mondiale assume proteine in quantita suffi-
c.ente. E" un dato pauroso soprattutto se teniamo presente la 
discrepanza tra incremento demografico e disponibibta di 
proteine. 

La chimica agisce. in questo caso. in due riirezioni. La 
prima si ba.-a sull'elemento primordiale della catena ahmen 
tare: la smte«i clorofilliana. Dalla clorofilla alle proteine ogRi 
il pas50 e hre\e. Quando saremo nuvriti a produrre clorofilla 
*intetica su «?rande <cala. potrcmo disporre di enormi quantita 
di carboidrati e di proteine. Questo traguardo e ancor ogpi 
piutto«to lontano I-a chimica p;jnta allora su un'altra dirt-
zione. r.oe \er«o quelln che i ch.mici amano chiamare la 
t mucca meccanica ». Î » mucca manpia solo erbe. ma il 
MK> organismo le trasforma inces^antenicnte in proteine e 
ara«M. ^e riu*eiamo a mettere a punto un meccani->mo che 
reahz7i la *tes>a trasformazione. abbiamo risolto :1 problema. 
Ocg. molti stud.osi. come e stato confermato alia II Rassegna 
internazionale della chimica tenutasi in queMi giorni a Milano. 
!a\orano in queste doe dir*zior.i. 

Un success abbaManza nolevole va pero gia ascntto a 
quc-ti Modioli: quind.ci per^one sono state alimentate per 
cinque mesi con una dieta e^clusivamente chimica. cioe sfrut-
tando ahmenti naturali gia oggi disponibili, ma raz onalmente 
combinati. Finora I quindici < uomini ca\ia « non hanno de-
nunciato alcun danno da quella eccez.onalc alimentazione. 
Questo esperirricnto. s\oltosi presso i laboratori del «Life 
Science laboratory» di Sunnyvale, in California, e uno dei 
piu interessanti fra quelli eseguiti in questi ultimi "tempi; 
espenmenti tesi soprattutto a studiare I'alimentazione per il 
future al preciso scopo di accertare quali possibihta abbia 
lorganismo umano di sopportare I'assunzione prolungata nel 
•empo d, ahmenti preparati in laboratorio. 

I-e quindici ca\ne urnane deila Cal.fornia. scelte tra un 
gruppo di voiontan di normale conformazione fisica e psi-
chica. hanno trascorso cinque mesi senza mangiare nel senso 
comune della parola. ma bevendo particolari «brodi» pre 
parati appositamente in laboratory. La loro dieta consisteva 
infatti nel sorbire quattro volte al giorno bicchieri di acqua 
distillata in cui erano, in soluzione o in sospensione, oiciannove 
aminoacidi. tredici sali. dodici vitamine e due carboidrati: in 
totale, tutte le so«tanze necessane per la nutrizione umana 
di una piornata. Partieolare importante. le sostanze sj trova-
vano gia nella forma in cui vengono a l essere dopo che 
lorganismo le ha ricavate dagli alimenti ordinari. 

Gastone Catellani 

pare volt a a st'nnolarc sensa 
zioni naturali. in rcaVa le con 
culca e le nega. perche. affida 
a suggestion'! esterne irrinun-
ciabili funzinni uinane (dei 
muscnli. dei polmani, del cun 
re. ecc.) e produce un tipa di 
noma mummificalo 

Selle novellc del secondo 
gruppo il personaqqio piu ti-
pica e il sig Simpson, ei inge-
gnere e ora aqente unico per 
I'ltalia della X.\TC\ un'indu-
stria americana all'avanquar-
dia nel mondo per la pradu-
zione di macchine e strumenti 
avveniristici. Egli nan ha dub-
hi circa I'utilita e la neccssitA 
di macchine destinale ad assu
mere per conto dell'uomo fun-
z'mni che sembrerehbero ina-
lienabili 11 dtibbio r;|i sorge 
quando qli \i vrospetia I'im-
preristo. diabnlieo asuetto del 
« Miinete f (duplicatare). la 
macchina cqpace di rinra 
durre ogni tiniest orqanica. 
dall'uoio ai brillanti. ai fa-
qioli. ai piselli. al raqnn vivo. 
a... l'uomo! Da allora. inter 
viene nella sua ~ Candida fe 
de r per le macchine una certa 
incrinatura avvertibile nel 
maggiore distacco con cut svnl 
ge il suo lavnra 

Finche. in snltintcsa polcmi-
ca con le invenzioni tecnnlogi 
che. nnn concenisce bizzarri 
prnqctti di porre al serrizio 
dell'uomo. in lnoan delle mac
chine. i microrganismi reperi 
bili in natura: masse di fnr 
miche opportunamente adde 
si rate o di libellule. e cosi via 
Ma la paradossolit/i di tale 
nnssianc per la natura. non r 
•he Veqiiivalente della sua mi 
ziale fede nelle macchine- duo 

1 diversi ma complementary mo 
menti della sua acritica f'd't 
cia nelle nuove tecniche della 
scienza e della materia ver la 
soluzione dei problemi umani 

AVZ racconto finale si ossis'c 
al disfacimentn fisicn e mnralf 
di Simpson vronrio a cnnsa di 
una nuova hivenzione <~Xntcn*<. 
un rcgistratarc totale (il To 
rec) che fornisce * esnrrien 
ze talali * snscHando * sensa 
zioni nel cervello senza In me 
diazione dei sensi * II Tnrec. 
come oqni macchina sastitniira 
di sensazinni. nimareniemcnic 
aumenla nel (ruitnrp il senso 
del reale. di fattn srornqa;a 
ogni iniziativa. aani attivitn 
umana: ed e strumento di 
* sovversianr * non solo rierchc 
per l'uomo e una ulteriore 
spinta alia sun riduzhne a co 
sa. ma anche perche gli toglie 
ogni residua volonta di resi-
stere e opporsi a questa e alle 
altre implicazioni sociali della 
sua attuale alicnazinnc. 

La tesi del libra c che l'uomo 
non puo ahdicare alle sue re 
snansnhilila di scclta e di in 
terventn. altrimenti da * sag 
qetto t scade ad r aggelto > 
della stnria- la sua umanita 
coincide '•on lo rapacita di ren 
lizzarc la frui-'mne del reale 
come attn di versonale con 
quista e nan come mamenln di 
passira ricezione Per questo 
occorre operare con la convin 
zione che il possessa del reale 
e relatiro e contrastato. una 
* conquista » che nnn smette 
mai d'essere tale IM < saggez-
za » non pun provenire dall'au 
silin delle macchine. ma ancor 
sempre dal metodo di Salomo 
ne: * Ixi saggezza di Salomo 
ne era stata acquistatn con do 
lore, in una lunga vita plena di 
opere e di colpe ». 

II libro sembra si muova. 
dunque. in direziane d'wersa 
dei precedent! f« Se questo e 
un vomn >. c Lo tregua ») rft 
Iwi; e la narrazione in tono 
piu n meno satiricn e certo un 
dato nunro. che rirela una fi-
sinnnmia inrdita dello scrittore 
torinese Mn. novita formate a 
parte, lo scrittore. in questo 
come neqli altri due lihri. in 
nome dell'umanesimn si oppo 
ne alia cosificazione e distru-
zione dell'uomo. ieri perpetrate 
in termini mostruosi dal na-
zitmn e dalla guerra. oggi. in 
forme di «assurda» cirirfd, 
dalla scienza e dalla terniea. 
Solo che nel nunro libra la nar
razione in chiave di «diverti
mento » sembra alio scrittore 
la piu idnnea alia contestazione 
del « fantascientlsmo » e delta 
scienza e delta tecnica che de-
generino in astratto sapere e 
in produzione di strumenti no-
ciri. Cerfo. la situazione * di 
vertente ^ (di esplicitn «afiro 
o di Here ironia o anche di 
assorta o amara parodia) & il 
dato comune a quasi tutti i 
racconti, quello su cui pare 
punti e insista I'intenzione del
lo scrittore. 

Armando La Torre 
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