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Le vicissitudini del la 

«rivoluzione culturale» 

Sempre piii preoccupati 
i cinesi per la loro 

produzione industriale 
L'esercito ha preso il controllu diretto di molte imprese • Confusi conflitti 
in diverse fabbriche • La lotta contro r«economismo» • Due linee a con
front: una pensa piu al lavoro produttivo, I'altra alia « presa del potere » 

A nieta marzo il Cuniitato 
tentrale del partito cumunista 
cineso ha nvolto un appcllo 
agh operai e ai dingenti del-
Iiiidustna. K' un Uocumento 
interessunte per molti a.spetti. 
Esso si appuiu a quello lan-
cialo circa un mese prima ai 
cuntadini. Come quello, e il 
solo testo degli ultimi niesi che 
porti la firma del Comitato 
centrale. cioe deH'organismo 
cobtituzionalmente incaricato 
di dirigere il partito. Come 
quello. esso e un appcllo preoc-
cupato sopnittutto di nstahilire 
nolle fabbriche un oidtiio e un 
impegno produtli\o. II mam-
lesto ai contadini stabiliwt che 
ormai tutti dovevano dedicarsi 
solo alio sominc prima\crili. 
Questo nuovo testo 6 un ri-
chiamo a «lavorare bene J> e 
ad eseguire i <t piani di produ
zione >. 

II documento merita di es-
sere conosciuto. In esso inratti 
si parla ancora dclla « rivolu
zione culturale > e della neces-
sita di portarla « sino alia fi
ne *. ma se ne parla in tor 
mini ben diversi da quelli cui 
eravamo abituati quando quel 
movimento era in pieno s\i-
luppo. Gli operai sono invitati 
a diventare t modelli *. ma mo 
delli nel creare « grandi allean-
ze rivoluzionaries. Essi devono 
« rafforzare la disciplina. per-
sistere ncl ccntralismo demo-
cratico. stabilire un buon onli
ne di cose nella produzione so-
cialista ». La « rivoluzione cul
turale » va fatta ai di fuori 
delle otto ore di lavoro e deve 
servire soprattutto a € cambia-
re il modo di pensare >. Biso-
gna badare alia migliore qua
nta dei prodotti, fare econo-
mia. ridurre gli apparati am-
ministrativi. non permcttcre ai 
membri delle varie organizza-
7ioni di staccarsi dal lavoro. 

le competenze 
l'esercito dell 

Infatti viene ianciato un ap 
polio alia protezione della 
c proprieta statale .̂ che du
rante i mesi precedenti avreb-
be subito non pochi attentat!. 

La nuo\a linoa che si era 
disegnata in febbraio ha tro-
\ato cosi nuo\e e insistent! con-
lerine. Anche se certi slogan 
della <ri\oluzionc culturale > 
testano in vigore, l*ora e or
mai quclla dclla disciplina e 
del ritorno a una normalita. 
Ufficialmente le scuole hanno 
ripreso a funzionare: in pra-
tica, non si sa ancora quanto 
questa ripresa degli studi sin 
effcttiva. Le competenze dcl-
1'esercito si estendono. Prescn 
te nei nuovi organi di direzio-
nc. invitato a farsi garante 
della buona riuscita del lavoro 
nci campi. esso ha ormai una 
rcsponsabilita anchc nolle fab
briche. La stampa cinese ha 
citato ad escmpio casi in cui 
il suo intervento e servito a re-
golare confusi conflitti politici 
.'id gruppi di operai in alcune 
officine. Un certo numero di 
imprese scmbra ormai sotto 
il suo diretto controllo. 

La preoccupazionc di salvare 
la produzione era affiorata piii 
\oltc nei mesi scorsi. Essa era 
trapclata da alcuni discorsi di 
Cm En lai. Eppure. contro di 
essa la stampa ufficiale a \ e \a 
polemiz7ato ophcitamente. Si 
era scritto infatti che essa non 
potc\ a essere un « pretesto » 
per non fare la «rivoluzione 
culturale >. Poi si era cercato 
un equilibrio fra le due csi-
genze. Per inten period! quella 
produttiva era ugualmente pas-
sata del tutto in secondo piano. 
Oggi invece essa sembra avere 
avuto il sopravvento. Contem 
poraneamente si e attenuata 
tutta la campagna «rivoluzio 
nana >. anche se di tanto in 
tanto si segnalano altri suoi j 
sussulti. i 

Nolle fabbriche. piu che nel j 
le campagnc. scmbra essersi j 
manifestato il contraccolpo piu : 
duro per I'economia della lotta j 
politica impegnata nei mesi 
scorsi. In parecchi casi la pro
duzione ha corso il richio di 
essere paralizzata. 

Le conseguenze potcvano es-
scre gra\i. Dopo averle a lun-
go trascurate o, comunque. 
coasiderale come un male se 
condario, oggi ci si preoccupa 
di mcttervi riparo. 

E* possihile ricostruire quello 
che e accaduto nolle fabbriche 
cinesi? In un primo nv»rn«ntrt. 
cioe aH'incirca sino alia fine 
dell'anno scorso. qucste erano 
rimaste sostanzialmcnte estra 
nee alia « rivoluzione cultura 
le ». Questa restava un affare 
delle « guardie rosso >. Si era 
no scgnalati, anzi, numcrosi 
conflitti — e le scgnalazioni 
vengono da troppe fonti di

verse, perche sia possibile tra-
scurarle — esplosi tra operai 
e «guardie rosso», quando 
quosto avovano voluto entrare 
nolle fabbriche per cambiare 
le cose a loro modo. E* stato 
a partire da gennaio che si e 
cercato di introdurre il conflit-
to nolle stcsse imprese pro
duttivo: il risultato sembra es-
sere stato quello che la stessa 
stampa cinese ha finito col de-
scriverc come un poricolo di 
anarchia. 

La denuncia 

dell'economismo 
Tutto quosto si e accompa-

gnato con una costante de
nuncia deir«cconomismo>. Che 
cosa significa quosto slogan? 
Esso e stato teorizzato come 
espressione di una rinuncia ad 
ogni forma di incentivo econo-
mico nel mondo del lavoro. 
quasi che gli stimoli finanziari 
fossoro da considorarsi come 
la base di un inevitable rina 
score del capitalismo. Vi e in 
questa conccziono un riflosso 
di quoll'iitopistico egualitarismo 
assoluto. di origino contadina. 
che e sonza dubbio una cum-
ponente della rivoluzione cine
se. Ma non solo. Vi e probabil-
mente anche una preoccupazio
nc pratica. La Cina 6 un pae-
se che si trova ancora inevita-
hilmente a un livello di grande 
poverta. Offrire incentivi e ben 
difficile. perchd vi e ben poco 
da dare a chi lavora meglio. 
E' anche comprensibile che. in 
queste condizioni. si pensi di 
non potere • fare affidamento 
solo sugli stimoli finanziari. 
Quello che gia e mono com
prensibile e il tentativo di tra-
sformare — con un processo 
che fu diffuse anche nella Rus
sia di Stalin — questo metodo 
imposto dalle circostanze in 
una verita teorica assoluta. va-
lida per tutti i tempi e tutti i 
1'ioghi. 

Ma 6 solo questa la denun
cia dell'« economismo >? Se 
condo alcuni giornali di Mosca. 
vi sarebbe stato dell'altro. 
Quella denuncia sarebbe servi-
ta cioe a giustificare una rude 
risposta negativa a rivendica-
zioni di miglioramonto del li 
vello di vita, che si sarebbero 
manifestate in ambienti ope
rai. Secondo un'interessante te-
stimonianza pubblicata dal pa-
rigino Le Monde, si sarebbe 
fatto di piu: in particnlare a 
Sciangai. sarebbero stati sop-
pressi i vari premi di produzio

ne as-,egnati agli operai e. inol-
tre. si sarebbe proceduto ad 
una decurtazione di salari de
gli operai specializzati. relati-
vamente piii alti degli altri. 
Qui sarebbe da vedere almeno 
uno dei motivi dell'agitazione 
che si e prodotta nelle aziende 
di quella citta. 

La descrizione ufficiale cine
se. cosi come ci 5 trasmessa 
dalla stampa, di quel che e av-
venuto nolle fabbriche e piu 
confusa. ma ugualmente da 
raccoglierc. Si parla della co 
stituzione di numerosi gruppi 
rivali. prosentatisi tutti all'in 
sogna dclla <r rivoluzione cui 
turale »: ognuno di essi avreb 
be vantato poi una propria 
priorita di iniziativa e un mag-
giore valore della propria azio-
ne. In che cosa questa consi-
stesse non viene spiegato. Si 
spiega invece che a comporre 
il conflitto e intervenuto l'eser
cito. Si dice anche che gruppi 
di operai erano partiti per 
Pechino a presentare non me 
glio specificate «petizioni >. 
cho per quosto essi snno stati 
fluramente attaccati. ma cbe 
gli interventi moderatnri. rcgi 
stratisi noll'iillima fase degli 
avvenimenti — in particolare. 
quelli stcssi dell'csercito — si 
sono preoccupati di provvede-
re al loro « recupero ». 

La rcsponsabilita di tutto cid 
che e accaduto viene sempre 
attribuita alle «personality in 
carica che hanno imboccato la 
via capitalistica ». Ad esse ven-
gono imputate le colpe piu op-
poste. quali quella di aver da-
to agli operai incentivi non giu-
stificati e quella di aver pro-
vocato le manifestazioni di mal-
conlento, che sarebbero state 
conseguenza della soppressione 
di quegli stessi incentivi. Chi 
siano quelle persone, oggi che 
si 6 posto un freno all'affissio-
ne di manifest! per le vie di 
Pechino. torna ad essere perd 
sempre mono chiaro. 

Quelli che vengono dibattuti 
nella polemica attorno all'«eco-
nomismo » sono comunque pro-
blemi reali della societa cine 
se. Non appena prevale lo sfor-
zo di riawiare nel paese una 
certa normalita produttiva. es
si tornano inevitabilmente in 
primo piano. Tutto ci6 che d 
accaduto nel fuoco della «ri
voluzione culturale » non sem
bra davvero che ne abbia fa-
vorito la soluzione: vi e anzi 
il rischio che l'abbia resa piu 
ardua. Proprio a questo si vor-
rebbe oegi porre riparo. 

Giuseppe Boffa 

UNA RIEVOCAZIONE NEL TRENTESIMO DELLA SUA MORTE 

Per la prima volta alia televisione 
gli italiani hanno visto Gramsci 
I pregi e i limiti della trasmissione curata da Fiori e Passalacqua per •< Almanacco» — Un 
ritratto efficace, ma, talora, deformato della figura e della vita del fondatore del PCI 

II dramma « Passione » 
rappresentato in una 
parrocchia di Ischia 

I FANC lULLI 

e N6 ft NO 

NAPOLI — Questa drammatica immagine e 
stata proiettata durante il dramma c Pas
sione - Collage 1 », eseguito dalla compagnia 
c Gruppo sperimentale '67» nella parrocchia 
di Forio d'lschia. Brani delle laud! dl J a co-
pone da Todi e passi del Vangelo sono stati 
letti dagli attori, mentre si proiettavano im-

magini del massacro nel Vietnam, dei re-
sponsabili dell'aggressione, di bimbi marto-
riati. II parallelo America-Germania nazista 
e Johnson-Hitler e il motivo conduttore del 
dramma, al quale fa da contrappunfo la con-
trapposizione tra il massacro e le parole 
evangeliche. 

Secondo calcoli di due studiosi americani 

80 MIL A MIL! AUDI L'ANNO SPESI 
NEL MONDO PER GLI ARMAMENTI 

E' stata la prima volta, I'al
tra sera, che la televisione 
italiana ha declieato un « ser-
vizio» ad Antonio Gramsci. 
In fondo. in questa semplice 
constatazione gia risiedono i 
due aspetti centrali di un di-
scorso che l'occasione inco-
raggia a sollevare. Avremmo 
torto a non porci subito di 
fronte alia dimensione piii 
immediata, la grande « scala 
di massa » che e propria del
la TV. Quanti italiani, quan-
ti giovani fino airaltra sera 
sapevano noco o nulla di 
Gramsci? Che impressione ha 
fatto ad essi apprendere che 
il fondatore del PCI e stato 
non solo una delle figure mo-
ralmente piu alte del nostro 
secolo, ma un grande intellet-
tuale, un pensatore, un teo-
rico, un elaboratore di cultu
ra. al quale «;i pu6 accostare 
iolo il nnme di Renodctto 
Croce noiritalia del '900. o^r 
fnrza d'ingegno o rnh>iste77n 
di onore? Benvenuto r> sta*n 
auindi un omagpio non roti 
cento su questo punto fnnda-
nientale. Anche perche la 
simpatia e la commozione 
umana di fronte alia vita e al 
sacrificio di Gramsci, che 
Giuseppe Fiori aveva mani
festato nella sua ottima hio-
grafia (Vita di Antonio Grnm-
xci. Universale Laterza. IflfiR. 
L. flno>. si sono risnoefhiate 
nel servi7in telcvisivn che lo 
stesso Fiori hn nronarnto. con 

j il re°i<:ta Pino Pn«:«;alaoniin. 
nor il numoro di merrolodi 
srorcn f>i Almanacrn 

E diciamo nnre rimn»rssin-
no fondnmentale: ancho chi 
conosce bene i testi e le vi-
cende eram«;riani non ha po-
tuto non rinrovare la stessa 
emozione del primo accostarM 
ad essi risentendo i brani niii 
sugnestivi delle lottere alia 
mamma (letti da Rnrico Ma
ria Salerno) da cui balza fuo
ri cosi tragicamente ed eroi-
camente la forza di un carat-
tere, la coscienza limnida di 
un combattente che e nelle 
mani del nemico ma non pie-
pa ne chiede compassione; 
rivedendo i lunghi dell'infan-
zia. gia cosi dura, del raeazzo 
sardo. i lunco-Dora nebbiosi 
su cui camminava lo studente 
giuntn a Torino e posto a 
contatto con la realta di una 
grande citta operaia di cui 
diventera I'eccezionale diri-
cente. 

Ecco. oer tutto il trattoggio 
umano della fieura di Gram
sci. noi avremmo evitato una 
certa uniformita di tono. che 
oua e la puo essere anparsa 
pietistica. sulle condizioni di 
salute, sulle traversie familia-
ri e personal!, non oerche es
se non andassero rilevate. ma 
perche e'era. nel 
uonio, una vitalita. una du-
rezza. e insieme una curiosi-
ta e generosita e ironia e ag-
gressivita di vita, un suo sa-
pere stare in mezzo ai lavora-
tori e imoarare da loro e 
servire la loro causa, che so
no aspetti essenziali del suo 
carattere. tipici della sua per
sonality di capo, senza dei 
ouali si smarrisce un po' la 
sua natura di comunista. di 
formatore di comunisti. di 
eduratore operaio. 

Ma oueste sono mende par-
ticolari. Del resto, non ci pre-
me neppure polemiz7are dif-
fusamente su alcune punte 
critiche del testo chp. ripro-
dotte schematicamente nella 
brevita del commento televisi-
vo. si accentuano ulterior-
mente. Sono ouelle punte che 
<=i rivelano ei?» nel libro del 
Fiori: rincertezza di eiudizio 

I sulla scissinne di Livorno. 
I la secca contrapposizione di 
! Gramsci in carrere al partito 
J nppli anni trenta. e in cenerc 
; In «;tarco iinilaferale della sua 
' elabora7ione dal corso e dal 
j travaglio vi<;<ajti dal movimen-
! to ir cui Gramsci come eli 
I altri era immerso. invece. La 
j di<;cus«ione su alcuni di que-
; sti problem! e aperta. e stata 
j sollevata in primo luogo pro-
! prio dagli organi del partito 

e dai documenti che abbiamo 
pubblicato e il ri?uItato di 
nuesti dibattiti non potra non 
corregsere eiudiri troppo pe-
r*»itori e semplificati e non 
rintuzTare eventuali <;pecula-
7ioni 

Del resto. e detto chiara-
mente. anche nuesta trasmi*;-

soli a muovorla Ugo Buzzolan 
ha scritto ieri su La Stampa 
che, per essere stata la prima 
volta che la TV si occupava di 
Gramsci, si poteva concedere 
qualche minuto di piu al te
nia. Fatto sta che neU'econo-
mia del servi/in e risultata sa-
crificata proprio tutta una 
parte essonzialo. quellr della 
lotta di Gramsci contro il fa-
scismo. proprio nel poriodo in 
cui egli e segrotario gonorale 
del partito, il poriodo dal 
1924 al 1926. della crisi Mat-
teotti, della proposta dell'an-
tiparlamento. del famoso di-
scorso a Montecitorio nel 
1925. Una parte che si riflette 
egregiamente nel libro del 
Fiori, che si poteva rcu^lere 
alia televisione in modo ec-
cellente (basti pensare al bat-
tibecco tra Gramsci e Musso
lini, al cocente atto d'accusa 
del primo, alle imbarazzate 
interruzioni del secondo) e 
che invece 6 mancata nel ser-
vizio di A/uianacco. 

Si viene cosi alia seconda 
constatazione che premeva fa
re: si e dovuto aspettare il 
19R7 perche la RAI-TV si ac-
corgesse di Gramsci e ora pa
re quasi intimidita dalla sua 
scoperta. E' vcro che la rot-
tura di un lungo silenzio e an
che la prova della grandezza 
di Gramsci Oggi non si pud 
piu ignorarla no per il peso 
che ha nella vita nazionale 
il suo partito ne per il posto 
che il pensicro gramsciano ha 
conquistato nella cultura non 
solo italiana ma mondiale. 

Gramsci Ma. appunto percio, lo stesso 
spettatore che I'altra sera ha 
udito tante impegnative af-
fermazioni era tratto a farsi 
e a fare domande semplicis-
sime. Perche, se Le lettere 
dal carcere (ristampate ora, 
da Einaudi, in un'edizione 
completa) sono un classico 
della letteratura universale, 
nessuna delle numerose ru-

briche culturali dclla TV ha 
dedicato ad esse una ade-
guata illustrazione? Perche 
se Gramsci viene rapportato 
al Croce, a questi tanta atten-
zione e stata dedicata e a 
quegli no? E, piu in gene-
rale, e lo stesso vivo tessuto 
di esperienze politiche e so
cial! che sottonde tutta l'ope-
ra di Gramsci, uonio di parte, 
teorico del marxismo, e teo-
rico deH'antifascismo, a re-
stare ncgletto, trascurato. na-
scosto, mentre c questo tes
suto a rendere comprensihl-
le la grandezza gramsciana. 

Non amiamo le rccrlml-
nazioni. Il punto essenziale e 

I quello che la TV puo e deve 
I fare npH'immodiato ftituro. II 
I trontesimo anniversario delln 
j niorte di Gramsci sta diven-
I tando, e non solo per il PCI. 
' un'occasione eccozionale di 
| misuraro il valore storico del 
i lYlabora/ione teorico politica 
: oramsciana. ia fortuna del 
j suo nensiero, 1'attualita dei 
j problemi o dei tomi che pisn 
j pffrontava. La cultura italia

na si appresta, con l'lmml-
nente convegno di Cagliari. a 
rendere un omaggio non for-
male a Gramsci, a «fare i 
conti » con tutto cift che es
sa gli deve. E fuori d'lta-
lia, l'interesse e crescente. 
Si stampa Gramsci in Spn-
gna come in Polonia, il suo 
nome e frammisto alio dhcus-
sioni piii vivo che si fanno ni-
gi in Francia sul marxismo. 
un giovane « radicale • anio-
ricano ha appena stampato 
un imnortante lavoro (pres-
so la Stanfort University) su 
Gramsci e lo origini del co-
munismo italiano, un cattoll-
co belga. dcH'Universita di 
Lovanio, ha dedicato un pon-
deroso saggio alia sua teorica 
politica, un uonio come H. 
Stuart Hughes, professore di 
storia ad Harvard, ha potuto 
scrivere che Gramsci c sta
to « di tutti i teorici e uomini 
d'azione del Noveccnto, quel
lo che ha dato al pensiero 
marxista l'indiri7Z0 piii in-
telligente ed originale ». (Cfr. 
Coscienza e societa, Einaudi, 
1967). 

Sono gli esempi piii im
mediate tratti dalla cronaca 
libraria delle ultimo settima-
ne. Ma. forse, bastano per 
rendersi conto di un fenome-
no e formula re una precisa 
richiesta. Oggi il trentesimo 
anniversario della morte di 
Gramsci divicne una grande 
occasione culturale perch6 il 
suo pensiero e vivo, perche 
disputando intorno ad esso. 
si afTrontano i temi maggiori 
del mondo contemporanco. 
Possono la radio e Ia televi
sione italiana disin*ercssarsi 
di questa occasione? Dai di
battiti alle ricvoca7ioni, dalle 
letture alle inchiestc, esisto-
no cento modi per interveni-
re. II servizio dell'altra sera 
puo essere considerato sol-
tanto un buon inizio. Altri-
menti apparirchhe come una 
affrcttata riparazione. 

Paolo Spriano 

NEW YORK. 30. 
Secondo i calcoli di due stu

diosi americani. il totale deile 
risorse economiche del mondo 
sottratte ad usi pacifici per es
sere impicgate nel settore degli 
armamenti ammonta ogni anno 
alia mostruosa cifra di circa 1H 
miliardi di dollari. pari a 71.820 
miliarrti di lire. 

l-a stima e stata compiuta m 
uno studio scientifico dal profes
sor Emile Renoit della «Colunv 
bia t'niversity > e da Harold 
Lubcll. rte.l* rJite per lo svilup^ 
po mtemazionale» II libro e 
stato pubblicato ne; giomi scor 
si dalla «Columbia University 
Press >. S'intitola « Disarmament 
and world economic interdipen 
dence» (disarmo e interdipen-
denza cconomica nel mondo). 
Si tratta di un bbro di dram
matica attualita. nel momento 
in cui il prob'ema della poverta 

e della fame nel mondo ha as-
sunto proporziom di angosciosa 
urgenza. 

I due studiosi si sono proposti 
di compiere una specie di inven-
tano delle spese dei van paesi 
del mondo nel settore degli arma 
menti. Ne e venuta fuori una 
cifra g!oba!e di 133 miliardi di 
dollan all'anno pan a S3 mila 
e 790 miliardi di lire. Si tratta 
di una cifra che si riferisce 
al!e spese militari relative agli 
anni l964-"65. che tton t.ene con 
to cioe deirincremento v«rrifica-
tosi successivamente nei pro- ] 
cesso di «escalation * della j 
guerra nel Vietnam. Probabil-
mente occorrerebbe aggiungere 
a quel totale circa died o 15 
miliardi di dollari. per poter di
spone di una cifra piu realistica. 
che tradotta in lire supera i 
90.000 miliardi di lire. 

Assumendo tuttavia come sufB-

cientemente rappresenlatno il 
totale di 133 miliardi di dollari. 
ci «i accorge che la somma e 
dav\ero enorme: essa signinca 
che ciascuno dei 3 miliardi e 200 
milioni di individui che popola-
no la terra dedica teoricamente 
alle spese per gli armamenti 41 
dollari all'anno (circa 26.000 lire). 
II che pud rappresentare. come 
nota H corrispondente finanziario 
del Christian Science Monitor, 
una somma troppo «muniflca * 
per quel mibardo di persone il 
cui reddito medio annuo non su
pera l 100 dollari. 

Secondo gli autori, il 70 per 
cento di quei 133 miliardi dj 
dollan viene speso annualmente 
dai soli Stati Uniti e Umone So 
vietica. Al tempo in cui fu com 
piuta I'indagine. gli Stati Uniti 
spendevano per la difesa circa 
SI miliardi di dollan. l'Umone 
Soviet ica circa 42 miliardi. 

II prof. Benoit calcola che la 
Cina spenda per scopi militari 
circa 5 miliardi di dollari al
l'anno. circa la stessa somma 
spesa dalla Gran Bretagna. II 
programma militare della Francia 
dovrebbe costare 3 miliardi dj 
dollari all'anno. 

Benoit e Lubell distinguono 
qu:ndi le spese militari in va
rie categorie. n personale mili
tare di tutto il mondo secondo 
i loro calcoli. cost a area 40 mi
liardi di dollan c altrettanto si 
spende per I'acqutsto delle armi 
e deH'equipaggiamento. Trenta-
tr£ miliardi ai dollari vengono 
assorbiti dal settore operativo e 
da quello delle manutenzioni. 
La ricerca scientinca militare e 
i programmi di sviluppo incide 
rebbero sul totale con 14 miliardi 
di dollari. 

Gli autori fanno tuttavia nota-

re che non tutto I ammontare di 
133 miliardi di dollari puo esse 
re consderato sottralto agli im-
pieghi civih. I soldati. per esem-
pio. mangerebbero anche se. in
vece dj fare esercizi in caserma. 
lavoras?ero nelle fabbriche o 
nelle campagnc. Fatte le debite 
deduziom dal totale. quindi. Be 
no.t e Lubell concludono che la 
somma dedicata agli armamenti 
che efTett.vamente potrebbe es-

Venne insabbiata il dicembre scorso 

Riprenderd I'esame 
della proposta di legge 
PSU-PCI sulla «pillola» 

l're>to la pr^o^ta di legge \ iz- J /one del passo deH'enciclica di 
zmi (PbU)-J()lti (PCI), prccn j Paolo VI su * Lo sviluppo dei 
tata alia Camera il 5 marzo dello ! poiwli » dove si cwtano « i pub 
scorso anno, sara numamente 
all'ordine del giorno della Com 
missione Giustizia che gia ne 
ave^a iniziato I'esame poi so-
spendendolo. Lo ha dichiarato 
ieri Ton. VitJorio Martu<«elli 
(I'SU). a suo tempo nominato 
relatorc deila proposta di legge. 
affermando l'opportunita di ac 
celerare I'c iter» kgislatno 
» spec:e dopo gli av\en.menti che 
hanno confermaio. o\e \e ne 
fo>«e <Ta*.o b.soano. il clamoro-o 

b'jci poteri ad inter\enirc» af-
finche spctti « ai geniton in ul
tima istan/a di decidere... sul nu
mero dei loro figli »• 

Si tratta ora di trarre le con
seguenze pratiche degli sviluppi 
nuo\T sul problema. In effetti in 
Italia si e perduto tempo: Ia pro 
posta di leage Vizzini Jotti si e 
m^ahbiata alia Commissione Giu 
stizia il 21 dicembre «corso quan
do la proposta deH'on Guidi 
• I'CIl per il pas«aggio dalla rs 

contralto esi-tente tra k- lecei | de reforente a quella legislativa 
\ieenti ed 1 loro motivi iip:raion | a l , « ^"P 0 d l f a r c PiU Pre*to. 

di fomire della figura di 
Gramsci una raDpre^entazio-
ne diciamo cosi «di como-
do »: tale cioe da tentare di 
inserirla in un contesto idea-
listico e storicamente non pre-
ciso per tentarne lo scancia-
mento dalla stia matrice rea-
le. \A quale affonda nel va-
go di un generico • comu-

d r i l J ^ a S dfaiffrT'T-te P . ^ ' . ™ ; ^dissolubilmen-
somma potrebbe ndursi a circa 
70 miliardi di dollar., fissando il 
costo di un'organiz7a7ione mill 
tare minima per cia«cun paese 
a 43 miliardi di dollari. Si tratta. 
piu o meno. del totale del pro 
dotto nazionale lordo di paesi 
delle dimensioni economiche del 
Giappone (86 miliardi di dollari) 
o della Gran Bretagna (90 mi
liardi di dollari). 

te nel preciso quadro. stori-
co. politico e morale, del 
Partito comunista italiano e 
del movimento operaio in-
ternarionale della sua epoca. 

Ma obiezioni di fondo a 
parte su questo punto, un'al-
tra obiezione riguarda l'ec-
siva brevita del tempo con 
cesso al servizio. Non siamo i 

popoli 
L'OTL Martuscelli si e nfento t a d , ]ef[CC ^ s t a t a m s v t j n 

numerosi avvenimenti: la ri- • • - - • . . . 

gruppi. S'jcces«ivamente la pro-

soluzione dell'ONU del 1962 sul
la «assistenza intergovernativa 
per Ia regolazione dell'andamen-
to demografico»: la deliberazio-
ne deU'assemblea deH'otganizza-
zione mondiale deila Sanita. del 
1965. c di aiutare gli Stati nella 
ricerca ed assistenza medica. nel 
campo della regolazione delle na-
scite >; l'istituzione negli USA di 
un sottosegretanato per il con
trollo delle nascite; I'autorizza 
zione del ministero polacco della 
Sani'.A alia produzione della pil-
lola anticoncezionale; i recenti 
lavori del Consigiio Superiore 
della Sanita del nostro Paese 
che, con il rapporto Sganga. ha 
detto « si » alia pillola. 

Ma piu specificatamente il de-
putato socialista ha fatto men-

i coda nel calendano dei lavori 
della Commissione. 

¥7 positivo il fatto che ora 
Ton. Martuscelli dichiari il pro-
posito di recuperare il tempo 
perduto e che. a proposito della 
richiesta avanzata dalla Commis
sione Sanita della Camera inte-
sa ad esprimere un parcre sul
la questione. affermi - contro 
ogni nuovo motivo ntardatore — 
che scopo della proposta dj leg
ge c quello di eliminare il di-
vieto. ora contenuto nellart. 553 
del Codice Penale e negli arti-
coli 112 c 114 del Testo Unico 
di P.S.. alia propaganda anticon
cezionale. « Eliminate il di\ieto 
— ha dichiarato Ton. Martuscel
li — diventera poi di competen-
ZA delle autorita sanitaria •uto 
rizzare la pillola». 
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