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Lo scandalo del SIFAR fra 
Tremelloni, Andreotti e Taviani 

Tre ministri 
in fuga 

Troppe retkenie e conlraddiiioni nell'atteggiamento del 
centro-sinistra — Tre voti di fiducia in un giorno: museruola 
alia maggioranza — Chi dava I'or dine di spiare Saragat ? 
Perche non ci si pud fidare delle promesse del governo 

' Si deve credore al ministro 
della Difesa Tremelloni, che 
nega I'esistenza di responsahi
lita politiclie nello scandalo 
del SIFAR? Si deve credere al 
ministro degli Interni Taviani. 
che dichiara solennemente di 
assumcrsele — e quindj le con-
ferma — per il periodo in cui 
ha retto il dicastero della Di 
fesa? Mercoledl. alia Camera. 
il governo ha ottenuto dalla 
maggioranza di centro-sinistra 
tre voti di fiducia consecutivi: 
contro la mozione del PCI. che 
chiedeva un'inchiesta parla-
mentare. contro la mozione del 
PLI. e a favore di un docu-
mento concordato fra i partiti 
della coalizione Ma quelle do-
mande non hanno ancora avuto 
risposta. e scguitano a turbare 
11 paese: del reslo. era preci-
aamente per evitare di dare 
una risposta, che Mnro e soci 
avevano deciso il ricorso alia 
fiducia. Quando la situazione 
diventa critica. gli uomini del 
centro-sinistra ricorrono alia 
museruola. 

11 rifiuto 
di Taviani 

Che la situazione fosse criti
ca per il governo era apparso 
chiaro gia da venerdi 21 aprile. 
in occasione del primo dibatti-
to parlamentare svoltosi al Se
na te quando il ministro Ta
viani aveva chiesto la parola 
e proclamato. in brnciante con-
trasto con i dinieghi del colle-
ga Tremelloni. una pronria as-
sunzione di responsibility Le 
Infasliditc reazioni dcWAvanti!, 
e. successivamrnfe. una presa 
di posizione dei denutati del 
PSU a sostegnn di Tremplloni. 
avevano lasciato capire che 
l'aria. nel centro-sinistra. sta-
va mfnacciosamente oscuran 
dosi. A sua volta Taviani. pin 
volte sollecitato in sede di nar-
tito e dalla presidenza del Con 
siglio ad ammorbidire la sua 
posizione. aveva onposfo un ri
fiuto categorico Poi. come se 
non bastasse erano venufe ri 
velazinni di Paccinrdi ad un 
settimanale di desfra su un 
tentativo di enrruzinne erfct-
tuato nel Mfil. ad opera di un 
alto ufficiale dei enrnhinieri 
e di un pinrnali^ta. per fa 
vorire la vittoria della corrente 
La Malfa-Reale nel enngresso 
repuhhlicano di Ravenna A 
questo nunto. owiamontc. an 
che il PRT nuntava i niedi fa 
cendo sapere che csigeva una 
indagine del ministro delln Di 
fe ea. la denunria nirT»'orita 
giudiziaria degli evrntn-'i rp 
sponsahili del tentative* r': rnr 
ruzinne. e rnccertnmo'>-« di 
quelle famose respond'"Ma 
politiche che a Morn. TCrr ni e 
soci assnlnfamente nnn n «::"i 

Poi. alia Camera, eccn "he. 
nella seduta di mercoledl 3 
maggio. si riprnducp nuntmlc 
To scontro fra Tremelloni e Ta 
viani Come su inizint'vn di 
chi aweniva la scandalo*.! 
schedatura di esnonenti nolih' 
ci. di scrittori. di nrel^ti e di 
sempliei cittadini7 Risonnde 
Tremplloni: * La Cnmmis<=inne 
d'inchiesta ha affermafn rhe 
la formazlone di fascicoli per 
le persone chp hanno avuto un 
ruolo important? neTIa vita na-
zionaTe e stata dispnsta dal ca 
po del servizio (informazinni 
militari . ndr) senza una di 
rettiva o un ordine deH'aufnri-
ta politica resnonsahnV» 
I/ostinato silenzio drll'on An 
dreotti. che per setfe anni 
rappresentd come ministro 
della Difesa * l'autorita poli
tica responsahile ». semhrereb 

be dunque giustificato; egli 
non avrebbe dato ne direttiva 
ne ordine ai suoi dipendenti 
del SIFAR di compilare dos
sier. Facevano tutto da se i ge-
nerali Vigginni. De Lorenzo e 
Allavena, nell'ordine capi del 
servizio segreto. Ma si alza 
Taviani e dice il contrario: 
c Per doveroso rispetto nei 
ennfronti di questa asscmblea, 
non posso che ripetere quanto 
ho gia avuto modo di dichia
ra re al Senato il 21 aprile. E 
cio6: per il periodo in cul sono 
stato ministro della Difesa mi 
assumo e sono pronto ad assu-
mermi. in qualsiasi sede. tiitta 
e intera la responsahilita del 
I'operato dei servizi di sicu
rezza dello Stato» In altre 
parole. Taviani conferma che 
il STFAR non funzionava da 
solo, che 1 ministri erano al 
corrente delle sue attivita R 
silenzio di Andreotti torna ad 
apparire nella sua luce equi-
voca Tremelloni e direttamen-
te smentito. 

Si riunisce fl Consiglio dei 
ministri. si riuniscono i capi-
grunno della magcinranza per 
vedere come e nossibile usci-
re da una posizione che si 6 
fatta chinrnmente in^nstenihi-
le. R' nella riuninne del Con
siglio che si nrende la decisin-
ne di porre la fiducia ner evi
tare snrprese: sara Moro a in-
formarne la Camera. 51 comuni-
cafo consiliare si limita. dopo 
l'annuncio di un prnvvedimen-
to contro la neste suina. a dire 
che e stato esaminato l'anda-
mento del dibattito Darlamen-
fare. Si sapra poi che da par
te di Taviani e di alfri ministri 
dc sono state fatte di ntiovo 
presenti le pernlessitn per le 
dichiarazioni d? Tremelloni Ma 
il problema di Mnro e Nenni 
e ora quello di ennvincere il 
riluttante La Malfa a firmare 
il documentn della maggioran
za. Questo sforzo. dnoo alcune 
ore di incertezza durante le 
otiali il eoverno e a un passo 
dalla crisi. alia fine riesce: 
ma il hello o che nell'ordine 
del giorno concordato si trova 
un ntiovo elemento di contrad-
dizione. che va ad aegiuncersi 
aeli altri. gin clamnrosi. offerti 
dal governo in nuestn vicenda 

Ahhiamo visfo infatti chp 
Tremelloni dice di non credere 
all'psistenza di resnon^abilita 
nnlitirhe menfre Taviani so
lennemente le afferma Ora. 
1'ordinp dpi einrno esnrimp fi
ducia al governo e da ragio 
a Tremelloni. ma nello stesso 
tempo, our con la tortuosita 
finica dei comnromessi moro-
tei e con evidente snirifo re-
striftivn. anre uno spiraglio al 
la poccihilita che. ner «fatti 
specifici ». si accertino respon-
sabilita un DO* pin elevate di 
quelle amministrafive Siamo. 
come si vede. nella confusione 
mA cnmnlefa- ma a Moro e 
Venni ha<;ta che la museruola 
^hhia fun7innatn NeHa serata 
di mercnled? la maCffioranza. 
iira'ti. vnfa Vnfa anche La 
Malfa. pat?o di nuesfo ennesi-
mn cenerico impegno di cui 
nessuno terra fede. Tl centro 
sinistra nntr/k trndersi in pace 
la festivifn dcll'Ascensione. 

La speran7a andrS delusa. 
perche Ton Forlani. vicesegre-
tario della DC. scegliera pro-
prio il 4 maceio per pronun-
ciare. d'accordo con Rumor. 
un disenrso duramente pole-
mico. che accusa i socialisti di 
aver reso «deludente » l'azio 
ne del centro-sinistra. facendo 
loro cnlpa. fra l'altro. di usa-
re 1P responsahilita ministeria-
H come * strumenti di parte»: 
• rasparenfe e per molti 1'aTlu-
sipne alia vicenda del STFAR 
Col discorso di Forlani affinra 
cos! non solo Tintima consa-

Spagna 

Monifestanti del 1° Maggio 

defferiffi ai tribunali militari 
MADRID. 6. 

Si segnalano numerose dimo 
strazioni di protests per git arre 
sti compiuti dalla polma franchi 
sta il Primo Maggio: in parti 
colare a Pasajes. presso San 
Sebastiano. la mamfestazione. 
che ha avuto luogo len. e stata 
assai vivace e ha paralirzato il 
traffico per qualche tempa La 
polizia e intervemita e ha arre 
stato sette persone Secondo 
l'agenzia « Europa Press » venti 
due deUe persone arrestate a 
Valeroa il Primo Maggio sono 
state deferite ai tribunali militan 
La decisione potrebne essere sta 
ta presa dal Consiglio dei mini 
•Hi, che si e riunito iert con 
Vtapco. 

axresti sono sUti effet-

tuati a Santander. dove la polizia 
an*erma di avere scoperto una or-
gamzzazione socialists, che si 
estenderebbe alle Astune e al 
pacse basco. L'arcivescovo di 
BarceUona. in una letters pasto
rale. disapprova i sacerdoti che 
hanno as«unto posiziom militant! 
tn poiftica, ma afferma che 
non pud essere « messa in dubbio 
ia rettitudine delle loro tnteiv 
zioni e I'innegabile desideno di 
servire con abnegazione il Van 
gelo e gli uomini >. L'arave 
scovo di Madrid. Casimiro Mor-
allo. ha vnetato messe in suffra 
gio dell* anima > di Hitler. Gia 
la settimana scorsa a Murcia era 
stata vietata una messa per Mus
solini. 

pevolezza dello stesso governo 
che il voto di fiducia non ha 
risolto alcun problema ma an
che quel sottofondo di diffiden-
za e di risentimento reciproco 
che ha permeato i rapporti 
fra i tre partiti della coalizio
ne fin dal momento in cui la 
questione SIFAR e balzata alia 
ribalta. Non e infatti un miste-
ro che dietro l'avvio dell'affa-
re stanno manovre interne e 
ginchi di potere il cui punto 
di partenza non deve essere 
stabilito al giorno in cui — 
come afferma la versione uffi
ciale — il contrammiraglio 
Henke. nuovo capo del servi
zio segreto. ora chiamato STD. 
informo Tremelloni che dagli 
archivi erano scomparsi i fa-
scicnli riguardanti alcune pe1"-
sonalita di rilievo della vi
ta politica. tra le quali 1'attua-
le presidente della Repubhli-
ca. La chiave del crittogram-
ma sta invece. assai probabil-
mente. nelle ragioni ancora 
non chiare per le quali. in oc
casione della formazione del 
terzo governo Moro Ton. An
dreotti. fino allora inamovi-
hile. venne tolto dal dicastero 
della Difesa e sostituito dal-
I'on. Tremelloni. 

InQuietante 
qroviqlio 

Sta di fatto che. piu ci si ad-
dentra nell'affare del STFAR. 
puu I'atteggiamento del gover
no risulta contraddittorio. re-
ticente. sospetto. piî  fondata e 
legittima che mai l'esigenza di 
far luce su questo inquietante 
groviglio. Che cosa e'e vera-
mente dietro 1'ostinazione di 
Tremelloni — dipinto come lo 
scopritore dello scandalo — 
nell'escludere le responsahili
ta dei politic!, ministri. presi-
denti del consiglio. president! 
della Repubblica tutti di parte 
dc? Perche tanta pa lira di 
«aprire la fogna >. nel mo
mento in cui ci si vanta di vo-
ler portare aria pulita? Si te-
mono forsp compromettenti ri-
torsioni? Perche. deeli uomini 
politici coinvolti nello scanda
lo Gronehi ha parlato. Andreot
ti face. Taviani si dichiara 
pronto ad assumersi tutte le 
sue responsahilita ma poi ac-
cetta di rimanere in un gover
no che lo sconfessa. e. soprat-
tutto. non dice apertamenh? 
di condannare il metodo dirfla 
delazione politica? K perche. 
dopo una inchiesta ministerial 
che ha accertato in mpzzo alle 
c deviazioni » del STFAR I'esi
stenza di numerosi reati perse-
guihili a norma di legge non 
si procede. almeno in via am-
ministrativa. contro 1 diretti 
re^nonsabili? 

n governo ha fattn respin-
gere dalla sua maggioranza la 
proposta d'inchiesta parlamen
tare avanzata da? enmunisti e 
anche le altre propostp ten-
denti a portare a conoscenza 
del Parlamento nli atti della 
commissione Reolchin? invo-
cando gli argomenti della * se-
cretezza » e della * sicurezza >. 
Non sono argomenti chp posso-
no essere presi sul serin, quan
do la segretez7a e nuella che 
ha nermessn la na^cita di una 
nuova 0\rRA. e la sicurezza 
vera da garantire e la sicu-
rezra dello Stato democratico 
dai complotti e dacli intrichi 
del potere. Ne bastano le assi-
curazioni e eli impeeni del go
verno che lo scandalo non si 
ripetera. che fl servirin segreto 
non esorhiterft pirt dalle sue 
funzinni fstifuzinnali 

Si dice: * Fidatevi del gover
no. ora che ci sono 1 sociali
sti v Non ci possiamo fidare 
e non ci fideremo di un go
verno che ha troppa fretta di 
chiudere questa pagina. che 
non dice futto quello che sa. 
Non ci possiamo fidare e non 
ci fideremo di un govprno il 
cui ministro della Difesa. fl 
socialista Tremelloni. mostra 
di oonsiderare normale la 
schedatura politica dei giovani 
militari di sinistra e dei loro 
familiari: perche lo scandalo 
del STFAR e nato proprio in 
auesto clima. nel clima della 
discriminarione anticomunista 
e antinperaia. che si vnnl per-
petuare. Per proteggerci dal
le awenture. non basta sapere 
che non ci sara piu nessuno a 
compilare fascicoli suTIa vita 
privata di Saragat e degli arci-
vescovi Bisoena fare in modo 
che non resti mialcuno a sche-
dare i lavoratori che lottano. a 
licenziare i partigiani e gli an-
tifa«ci?ti. ad escludere dai cor-
sf allievi ufficiali i giovani di 
sinistra, e qualeuno. sia pure 
socialista. che consideri tutto 
questo come perfettamente nor
male. 

Massimo Ghiara 

-| a colloquio con i lettori 
Prosegue il dibattito: siamo 

divenuti malthusiani? 

Come si 
sconfigge 
la fame 

Limitare la popolazione serve solo a 
diminuire la produzione alimentare 

Domenica IS aprile ab-
biamo pubblicato una let-
tera del lettore Antonio 
C. di Siena il quale po-
neva il quesito se si fac-
cia strada anche tra i 
comunistt una concezio-
ne malthusiana del pro
blema demograflco. Ad 
essa laceva sepuito, qua
le contributo a Tina di-
scussione, il parere della 
compagna Laura Conti 
sidle ragioni per cui i 
comunisti sono favorevo-
li al controllo delle na-
sclte, Oggi un altro let-
tore, il dott. Braccl di 
Roma, esprime la pro
pria opinione intervenen-
do nel dibattito. 

Colgo volentlerl l'invlto ad 
esprimere la mia opinione 
sul problema demograflco. 
Se non vado errato gli ar
gomenti addotti da Laura 
Conti non differlscono so-
stanzialmente da quelli di 
Malthus, le cui conclusioni 
possono essere cosl sintetiz-
zate: e necessario limitare 
le nascite per ovviare alia 
sproporzione tra aumento 
della popolazione e aumen
to dei mezzi di sussistenza. 

Innanzitutto bisogna sotto-
lineare come tale opinione, 
contrariamente a quanto sem-
bra di capire dalle righe di 
Laura Conti, non e condi-
visa unanimemente dagli uo
mini di scienza e che non 
e solo Marx, a digiuno di 
cognizioni sulle vitamine, ad 
opporsi alle teorie malthu-
siane. Per tutti credo che 
basti citare Josue De Ca
stro, flsiologo e antropologo 
di fama mondiale, di cui 
chiunque, anche privo di cul-
tura biologica, pub leggere 
con profltto «La geografla 
della fame». 

II De Castro sostlene l'opi-
nione opposta, che sia cioe 
la fame a causare la sovra-
popolazione e che frenare 
I'accrescimento della popo
lazione serva solo a dimi
nuire la produzione alimen
tare. 

Se e vero che oggi si san-
no molte piu cose di quanta 
non se ne conoscessero quan
do Marx scriveva il «Capi
tals », e ancor piu di quan
do, aggiungo lo, nel 1798 
Malthus scriveva il suo bre
ve saggio, e anche vero che 
In questi ultimi annl sono 
successi al mondo aweni-
menti che non possono es
sere trascuratl. 

L'ESPERIMENTO E 

IL SUO CONTRARIO 

In Cina e a Cuba si va 
sperimentando, come in due 
immensi laboratori, che co
sa awiene in un Paese af-
famato se si pone fine alio 
sfruttamento dell'uomo sul-
l'uomo. 

In India e in tutta l'Ame-
rlca Latina, Cuba esclusa, 
viene portato avanti l'esperi-
mento di controllo: cioe che 
cosa awiene invece in un 
Paese sottosviluppato quan
do gli aiuti provenienti dal-
I'estero non incidono sulle 
strutture economiche. 

Credo che convenga lasclar 
parlare le cifre. Prendendo 
come indice base il 1949 ugua-
le a 100, la produzione ali
mentare cinese era, dopo so
li tre anni di socialismo, 

uguale a 145; nello stesso pe
riodo la produzione dei ce-
reali era aumentata del 45 °,'o, 
le terre coltivate erano au-
mentate del 12 To. Come di
re che la pacificazione del 
Paese, l'abolizione dei trat-
tati coloniali che le potenze 
occidentali avevano imposto 
ai governi clnesi dal 1842 in 
poi, l'abolizione del latifon-
do, la distribuzlone della ter
ra ai contadini poveri, la 
creazione di una grande in-
dustria statale hanno permes-
so alia Repubblica Popolare 
Cinese di evitare quelle ca-
restie che sono abituale ap-
pannaggio della viclna India. 

UNICA SOLUZIONE 

NEL SOCIALISMO 

Come era Cuba prima del
la Rivoluzione? 

Secoli di sfruttamento co-
loniale basato sulla cultura 
della canna da zucchero, ave
vano ridotto la perla delle 
Antille a una condizione di 
denutrizione e fame. L'ali-
mentazione era prevalente-
mente vegetale, molto caren-
te in proteine, ridotta in al
cune stagioni a un regime 
di patate dolci e melassa. 
Edemi da fame, rachitismo, 
osteomalacia erano patologia 
frequentissima negli ospeda-
li di Cuba. 

Sono bastatl pochi anni di 
socialismo, pur tra le im
mense note difficolta, per tra-
sformare completamente il 
volto dl Cuba. 

Monocultura, latifondo e 
bassi salari, causa principa
ls dl molte malattie, della 
tame, dell'analfabetismo, non 
sono che un ricordo, mentre 
11 resto dell'America Latina, 
nonostante gli aiuti e la col-
laborazione statunitense, no
nostante alcuni regimi cosid-
detti progressist!, continue 
ad essere una delle region! 
piu povere del mondo. • -

Con questi pochi datl, piu 
slgniflcativi nella loro sche-
maticita dl molte teorie e dl 
molte previsioni basate su 
curve piu o meno corretta-
mente interpolate, credo che 
ogni militante dei partiti pro-
letari possa, come me, raf-
forzarsi nella sua opinione 
che solo nel socialismo l'uo-
mo pub raggiungere il be-
nessere e conqulstare la pro
pria dignita. 

Certo la situazione e gra
ve: dal rapporto annuale del
la FAO veniamo a sapere 
che la situazione alimentare 
va peggiorando in cifra as-
soluta. Questo a mio parere 
non vuol dire perb che dob-
biamo far nostre le teorie 
neo-malthusiane, ma piutto-
sto che dobbiamo appoggia-
re con ogni mezzo le rivo-
luzioni socialLste nei tanti 
Paesi dove ogni collaborazio-
ne con il capitalismo va sem-
pre piu rivelandosi contra-
ria agli interessl degli sfrut-
tati. 

Per quanto riguarda Inline 
II problema del controllo del
le nascite sul piano Indivi
duate. non era evidentemen-
te a questo che il compagno 
Antonio C. intendera riferlr-
sl. vista anche runanimita 
dl vedute che eslste in cam-
po socialista. e non a questo 
proposito. 

CARLO BRACCI 
(Roma) 

Hon sono una corrente letteraria ma un'intera categoric 

Le «avanguardie» 
Quelle Rstorkhe* ebbero la loro stagbne piu occeso intorno alia prima querra mondiale • Le umiovev 
hanno ialto rlaprlre 11 dibattito critlco circa i loro rapporti con lo schieramento delle classi in lotto 

Vorrtl ch» Il mlo glornil* ml 
• lu t i t t * • chiirirml I* ld«« »U 
un ftnomino cultural* dl cul 
il ttnte ipeno parlar*: I'avan-
juardia. SI tratta dl una cor-
rant* totto la qual* i l poitono 
raggruppar* opero dl uetarmlna-
tl scrittori, plttorl, muslclstl? S* 
• coil, quando • nata com* cor-
rante? E chl sono oggi git icrlt-
lorl, I plttorl, I niutlcistl dl 
ivanguardia? Come tl caratterli-
<ano I* loro opere? 

FRANCO SELVI 
(Regglo Emilia) 

La domanda impone una 
risposta articolata, ed e pres-
soche impossibile rispondere 
a tutto. Mi limiterb, quindi. 
alia letteratura e ad una pos-
sibile detinizione della « avan-
guardia» negli aspetti piii 
consueti ai vari movimenti. 
Oggi si parla, in realta, dl 
« avanguardia» e di « neo-
avanguardia». Oppure, per 
essere piii precisi, di « avan-
guardie storiche » e di « avan-
guardie nuove ». La distinzio-
ne cronologica si e diffusa 
sopratlutto in quel Paesi, co
me l'ltalia. dove i movimen
ti di punta sorti nei priml 
decennl del Novecento (il 
futurismo; inflltrazioni dadai-
ste, espressioniste, surreali-
ste, ecc.) subirono una vera 
e propria soluzione di con
tinuity. Ma la stessa frattu-
ra si e prodotta anche altro-
ve e a volte per ragioni dra-
stiche d'ordins politico (un 
esempio fra tutti: la lotta del 
nazismo tedesco contro l'« ar
te degenerata »). 

La premessa chiarira al let-
tore che e improprio parlare 
di una corrente. Sotto la de-
nominazione di «avanguar-

CharUt Baud«lalr* 

dia • si possono comprenders 
ntimerosisslme correnti, spes-
so ostili I'una all'altra. ma 
con alcuni caratteri di fondo 
abbastanza airlni. Nella sta-
gione piu accesa dell'avan-
guardismo — quella intorno 
alia prima guerra mondiale, 
sia prima sia dopo — ten-
denze e correnti si molti-
plicavano e diramavano con 
sfoggio inflnito di «ismi» 
e di programmi dissident!. 
Cera anche questo aspetto 
nelle avanguardie storiche: 
l'elaborazione di un program-
ma, o « manifesto », spesso 
non limitato agli impegni ar
tistic! ma esteso agli atteg-
giamenti, per lo piii settari 
o addirittura « terroristicl », 
verso il mondo. 

Nella loro moltepllclta, que
sti movimenti formano, quin
di. piuttosto una «catego-
ria». nella cui dlmensione 
si situano al tempo stesso 
movimenti e gruppi legatl 
da o manifesti • o singole 
personality che. pur al dl 
fuori di quei gruppi. rivo-
luzionarono con le loro ope
re (es. Joyce o Kafka) 1 lin-
guaggi e le prospettive del-
l'arte letteraria. Caratteri co-
muni possono considerarsi 
allora: la carica innorativa 
che va fino all'atteggiamen-
to eversivo nei confronti del 
linguaggi o dell'ordine tra-
dizionale (per cul spesso le 

Jamet Joyce 

avanguardie si sono forte-
mente avvicinate ai movi
menti politici rivoluzionari); 
lo speritnentalismo; I'aper. 
tura verso nuove zone di cid-
tura; Vattivismo. Natural-
mente le varie tendenze. pur 
presentando queste affinith, 
possono disspntire e diffe-
renziarsi per caratteri anche 
profondi (fra chi, ad es., da 
solo un valore funzionale al 
linguaggio e chi ne fa il fon-
damento d'ogni innovazione). 

Sulle origini: occorre di-
stinguere ugualmente fra I 
limit! cronologici della pa
rola e l'estensione piii vasta 
dei fenomeni di «avanguar-
dia». Delia parola il primo 
impiego, in forma generica, 
si ebbe probabilmente in 
Francia verso la ineta del 
secolo scorso negli ambienti 
politici o nelle teorizzazioni 
sull'arte degli innovatori so-
ciali. D'altra parte, come os-
serva Renato Poggioli (nel 
libro Teona dcll'arte a"avan-
guardia, Ed. « II Mulino». 
19U2. cui rimandiamo per piii 
nmpia informazione su que
sti aspetti concettuali), la 
parola « e patrimonio termi-
nologico (e forse anche crl-
tico) quasi esclusivo alle lin-
gue e culture neo-latine». 
Solo in un secondo tempo 
essa si e estesa: in vari Pae
si vennero prima adoperate 
anche altre formule (a neo-
romanticismo » in Germania; 
« modernismo» in Spagna; 
o « arte nuova »; « nuovo sti
le »; * arte as tratta», ecc, 
per non parlare della for
mula peggiorativa di Ortega 
y Gasset, «arte disumaniz-
zata »). II fenomeno ha, inol-
tre, ascendenze varie e al
cuni critici, assumendo co
me base il carattere eversi
vo, risalgono alle lotte fra 
romantici e classicist! o, an
cora prima, alle dispute sul 
« vecchio » e sul « nuovo » 
che precedettero Ia stessa 
eta romantica. In questo sen-
so. precedent! dell'avanguar-
dia sono la «boheme» in 
Francia, la Scapigliatura in 
Italia o, anche piii, gruppi 
e artisti che sulla scia di 
Baudelaire, Rimbaud, Jarry, 
ecc, impostarono e condus-
sero una lotta profonda con
tro Timmobilismo tradizio-
nale della borghesia ottocen-
tesca. 

II fenomeno si caratterlz-
z6. tutta via, solo all'inizio 

Vladimir Malakcmkl 

Hon bastera la preparaiione statistlca 

Occupazione femminiie: 
e un problema politico 

Studio •conoml* • eornmw-
cle • pertanto anch* tUtHtica. 
^•nsat* eh« !» eonf*fww» d*l 
jo»«rno full'occupaiiorM fetnmi-
nil* sara unlniziatiya *l«ttoral« 
a cha »l intend* attuara »n 
asparimento »erio nell'analiil dai 
fefwjmeni, ancha utando in mo
do rigoroso gli ttrvmenti di riU-
raiion* ttatistica? 

RINO BASSI 
(Milano) 

Ufflcialmente, non si cono-
see ancora il criterio prepa-
ratorio della conferenza che 
spetta al ministro del Bilan-
cio — come ministro propo-
nente per conto del gover
no — di definire. La CGIL 
che per prima propose, nel 
1964, questa iniziativa, anche 
di recente ha avanzato delle 
idee al riguardo, cui non e 
ancora stata data una rispa 
sta di merito. La CGIL ha 
chiesto l'adozione di un que-
stionario, da mettere In di-
scussione nei Comitatl regio
nal! per la programmazione 
economlca e in conferenze re 

glonall. riguardanti la strut-
tura deU'occupazione femmi
niie, la condizione sociale, 
i fenomeni emigratori, le 
possibili dinamiche deU'occu
pazione femminiie. Un lavo-
ro serio su questi quattro 
term potrebbe rappresenta-
re una ricerca ben fondata 
su un problema che tndub-
biamente e difficile e com-
plesso. 

Certo, la scienza statistl
ca pub essere di grande aiu-
to: ma purtroppo le rileva-
zioni di cui si dispone nel 
nostro Pae5e sono piuttosto 
generali. poco specifiche nei 
riguardi d e l l * occupazione 
femminiie. Percib si pub for
se dire che proprio la con 
ferenza potrebbe dare una 
spinta al superamento delle 
attuali lacune nei criteri di 
rilevazione statustica e crea-
re le condizioni perche gli 
studi sull'argomento possa-
no avere maggiore fonda-
tezza. 

La sede governativa della 
conferenza e pert) per sua 
natura una sede politica, un 
punto di incontro di forze 
sindacali. economiche, di e-

spertl. e pertanto In essa 
possono essere individual! 
degli sbocchi al problema: i 
dati della situazione, pur ap-
prossimativamenle, non man-
cano dj certo! E" noto, ad 
esempio. che dal '63 al "66. 
334.000 unita femmmiH di
pendenti 50no state espulse 
dal processo produttivo. So
no note anche le modifiche 
intervenute nello stesso pe
riodo nei tassi di occupazio
ne dei tre grandi comparti 
(agricoltura, indusiria, atti
vita terziane). che mosirano 
come anche nell'occupazio
ne del settore indu«tna si 
sia venficato un preoccupan-
te cedimento. Quanlita e 
struttura d e l l ' occupazione 
femminiie sono sottoposte 
cioe ad un pesante travaglio 
a fronte del quale occorre 
si approfondire 1'indagine, 
ma ancor piii adcttare mi 
sure! E' preoccupante, in 
questo contesto, che gli 
« scheml » per la program-
mazione regionale, in via di 
definizione, non aflrontino in 
modo qualiflcante questo 
problema. O vi e omissione 
totale. oppure si complono 

previsioni quantitative fon 
date suH'extrapolazione dei 
dati di questi anni; oppure 
ancora ci si limita a rile-
vare l'lmpos^ibilita dj un n 
corso alia manodopera fern 
m:ni!e a causa dell'assenza 
di servizi social!. 

In ogni caso. non compa 
re ne il complesso arco di 
problemi sociali che l'occu-
pazione e la spinta femmi
niie al lavoro sollevano, ne 
il tessuto eeonomico nel qua
le il lavoro della donna si 
esplica: picco'a e media in-
dustria che si regge sul bas
so costo del lavoro. sottoc-
cupazione agricola connaru-
rata alie trasformazioni e 
quindi non piii residuo pre-
capitalistico. settori Indu
strial! espansi di concerto 
a certl consuml. 

Problemi gTOssI, come si 
vede, che richiedono un in-
tervento fondato sulla scien-
tifica conoscenza dei fatti. 
ma ancor piii sulla volonta 
di attuare una politica eco-
n o m t c a democraticamente 
ispirata, 

DONATELLA TURTtrRA 

del Novecento e dilagb nel 
periodo fra le due guerre con 
centri maggiori a Parigi, Pra-
ga, Pietroburgo, Leningrado, 
Mosca. ecc, e con incarna-
zioni successive come il fu
turismo; il cubismo; l'imagi-
smo anglo americano; 1'ima-
ginismo russo: il dadaismo; 
l'espressionismo; il surreali-
smo. ecc. Parteciparono a 
quest! vari movimenti arti
sti di ogni Paese: Apollinai-
re. Pound. Eliot. Maiakovski, 
Esenin. Pasternak. Relyi. Pi
casso. Eluard. Braque, Max 
Jarob, Max Ernst. Picabia, 
Dall, Aragon, Breton, T/a-
ra. Arp, e tanti altri. Mpn-
tre. in generale. altri movi
menti sconflnarono nel ni-
chilismo e nell'anarchia o 
rimasero a fianco dei movi
menti rivoluzionari, l'ala do-
minante del futurismo di Ma-
rinetti subl, con l'interven-
tismo e il fascismo, una pro
fonda Involuzione e il suo 
capo ftnl accademico d'lta-
lia. 

E' chiaro che qui cl limi-
tlamo a pochi riferimenti a 
nomi o a fatti. Aggiungere-
mo che, dopo il fervore piii 
intenso degli « anni venti », 
vi fu un declino dopo il '30: 
in URSS per effetto, oltre 
tutto, di persecuzioni dovu-
te a scelto culturali rigide 
che. mentre privilegiavano il 
realismo socialista, assimila-
vano avanguardia e decaden-
za borghese; in Francia per 
stanchezza, per division! in
terne dovute a contraccolpi 
anche politici e. inline, per 
una nuova esigenza di af-
frontare fuori drlle meta-
fore avanguardistiche una 
realta politico sociale che il 
nazismo rendeva sempre piii 
tragica (subentrb l'epoca del-

Jack Ktrouac 

la Condiffon humaine dt Mal-
raux, della letteratura ispi
rata dalla guerra di Spa
gna, del romanzo america
no, dell'esordio del romanzo 
esistenzialista). Non per que
sto in Francia e altrove le 
componenti surrealiste e di 
altri movimenti vennero me
no: operarono, se mai, in 
sordina anche attraverso per
sonality notevoli come lo 
stesso Breton Leiris, MI-
chaux, Bataille, ecc. 

Una ripresa si reglstra, In
vece, dal *53-'56 in poi. Si 
apre allora il periodo della 
a neo avanguardia ». La ri
presa riguarda princlpalmen-
te la letteratura, giacchfe nel
la musica, con gli sviluppi 
della teoria dodecafonlca di 
Schfinberg, e nelle arti visive, 
con le attivita delle varie 
correnti « astratte », " inlor-
mali», ecc, non si sono re-
gistratl veri Intervalli. Ma la 
ripresa letteraria influisce an
che sull'estendersi delle cor
renti di punta nelle altre ar
ti. e persino di ricerche che 
tendono a contestare — "pop
art », «op-art», ecc — le 
correnti che le hanno prece-
dute. In letteratura si e avu-
ta di recente una avanguar
dia o irruente » o « viscerale » 
(secondo un termine di Italo 
Calvino) nei Paesi anglo-sas-
soni con movimenti come 
quello dei beatniks america-
ni (Kerouac, Ginsberg, ecc.) 
e degli angry young men o 
• giovani arrabbiati » inglesl 
(Osborne, Amis, Braine, ec-
cetera): essa ha assunto un 
carattere di piii violenta po-
lemica anche sul terreno del 
costume e in parte si e poi 
legata ai movimenti giovani-
li — proves, ecc. — degli 
ultimi tempi. In Francia e 
prevalsa un'avanguardia «geo-
metrica ». razionalissima nel
lo stile, piii attenta alle in-
novazioni dei linguaggi col 
• nuovo romanzo » (Nathalie 
Sarraute, Butor, RobbeGril-
let, ecc.) e col • teatro del-
l'assurdn» (Genet, Ionesco. 
Beckett». In Italia il primo 
qruppo fu quello dei iVons-
simi (i poeti Elio Pagliara-
ni. Alfredo Giuliani. Edoardo 
Sanguineti. Nanni Balestnni, 
Antonio Porta, compresi nel-
I'omonima antologia apparsa 

Alain Robbe-Grillet 

nel 1961; ora ed. Einaudl. 
19(15), che coii moltissiml al
tri formarono poi il « grup-
po T>3». Per piii ampia in
formazione sulla neoavan-
guardia italiana il lettore ve-
da il volume recente, edi-
tore Sugar, Avanguardia e 
neo avanguardia. tenendo pre-
sente rhe. trattandosi dl im 
dibattito, non sempre ! giu-
di/.i soiio imparziali. 

Da quosto quadro, purtrop
po sommarlo. nel quale lndi-
chiamo. come desidera 11 let-
tore, alcuni nomi, potremmo 
approssimarci a un altret-
tanto sommario chiarimento 
di alcuni caratteri. « Nol ri-
cerchiamo dappcrtutto I'av-
ventura... noi cornbattlamo 
sempre alle frontlere dcll'it-
limitato e dcll'avvenirc». scri
veva in una poesin Apolli-
naire. « Avventura » e « 11-
limitato » significano apertu-
ra massima verso ogni « pos-
sibile ». a volte con caratte
ri di giuoco, di ripudio del
l'ordine. di « avventura ma-
gica » (come nel primo sur-
realismo); a volte con ri
cerche severe, con aperture 
verso le scienze (come nel-
1'ultimo surrealismo). Ugual
mente, il carattere «innova-
tivo» dei linguaggi pub na-
scere da profonda sflducia 
verso le risorse comunicati-
ve della parola o tendere, in
vece, ad un approfondimen-
to « semantico » (di signifl-
cato). II che e In perfetta 
coerenza con l'accusa di ipo-
crisia rivolta alle correnti 
del realismo tradizionale che. 
Invece, adoperano linguaggi 
consunti o combinazioni e-
spressive che gia Balzac de-
finlva « esaurite ». II che lm-
plica. ugualmente, una ten-
denza alia precarieta che ar-
riva a forme di nichillsmo 
(in alcune correnti surreali
ste o in alcuni teorie! attua
li). Ed e proprio su questi 
aspetti che si interrogano i 
critici nello studio anche dei 
legami eventuali dell'avan-
guardia alio schieramento 
delle classi in lotta (in que
sto caso, perb, i critici non 
sono da confondere nfe con 
gli apologeti e propagandi
st! ne con i detrattori e gli 
accademici). Alcune posizio-
ni del passato sono divenute 
insoddisfaccnti, ad es., nel
la critica marxista. Lukacs 
(nel libro // signiflcato at-
tuale del realismo critlco, 

Michel Butor 

Edoardo Sanguineti 

ed. Einaudi) assimilava an-
ch'egli avanguardia e deca-
denza, distinguendole come 
dimension! diverse di una 
analoga degenerazione della 
cultura borghese. Secondo la 
anal is i di Christopher Caud-
well, invece. Tunica forma 
d'arte « proletaria » e prefab-
bricata dagli stessi industria-
li della cultura (romanzosen-
sazionale, stampa erotica, fu-
metti. cinema volgare, ecc ) . 
A questa cultura di massa 
(cui si potrebbe asslmilare 
per le sue ripetizioni anche 
1'arte «; colta B della borghe
sia) si opporrebbe 1'arte dl 
avanguardia. Questa anallsl 
e stata variamente ripresa 
ogni volta che si e discusso 
m funzione di m rottura » an-
titradizionale. 

Nelle neo avanguardie de
gli anni scorsi. specie In Ita
lia e in Francia, si e osser-
vata un'acccntuazione intel-
lettualistica (tendenze aisim-
boli e ai messaggi in cifra 
ultra-ermetica). Cosicche.una 
prima separazione si regi-
stra all'interno degli ortenta-
menti con tentativi di espres-
sione (ad es. L'istruttoria dl 
Peter Weiss o, nell'amblto 
musicale, le composizionl di 
Luigi Nono, rieche di ln-
serti scnori. documentan). 
impostate sulle contestazioni 
dirette o su aspirazioni col-
lettive. come quelle del gio
vani impegnati contro la guer
ra nel Vietnam. Forse, an-
rhe se Incerta, una tenden-
za nuova si delinea appena. 
che potrebbe portare a nuo
ve forme di lettura della 
vita extra metaforica. In pre
sa diretta. 

MICHELE RAGO 


