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STORIA POUTICA IDEOLOGIA 

Laici e cattolici intervengono sulla crisi del la famiglia 

Divorzio e 
antidivorzio 
Scritti di Volpicelli, Zarri, Lener, Guidetti, Gre-
gorio - II diritto canonico e lo Stato • II«picco
lo divorzio» - Amare autocritiche di cattolici 

»* 

Nonostante le voci levatesi 
nel Concilio ad esprimere la 
consapcvolczza maturata in 
molti ambienti cattolici delle 
difficolta a cui da luogo nel 
mondo attuale il matrimonio 
indissolubile, si sa che la Chie-
sa continua a mostrarsi in-
transigente sul problema del 
divor/.io e vuol continuare ad 
imporre a tutti gli italiani, 
seguaci o no delle sue dot-
trine, la propria ooncezionc 
del matrimonio. valendosi del-
1 "opera non certo disinteressata 
della DC. A giudizio elegit scrit-
tori cattolici del Regno di Bo
logna. si tratta di posizioni 
clericali inammissibili. ne que-
sta opinione e limitata a que-
sto o ad altri gruppi non poli-
ticamente organizzati: anche 
aH'interno della DC vi sono 
eorrenti di minoranza che si 
oppongono a qucsto atteggia-
mento. Ad esempio. 1'anno 
scorso Politico ospilo alcuni 
articoli di una studiosa di teo-
logia, Adriana Zarri. favore-
voli al divorzio per i non cat
tolici. Ora ritroviamo un sag-
gio della medesirna scrittrice 
in un volume pubblicato qual-
che settimana fa (Divorzio e 
antidivorzio. con interventi di 
L. Volpicelli. M. Berutti. A. 
Zarri. S. Lener S.J., A. Gui
detti S.J.. O. Gregorio - Torino. 
Horla. 19G7. 184 pagg.. L. 1200). 
nel quale la sua proposta c di-
vorzista * viene precisata. con 
nrgornenti non meno efficaci 
di quelli dei < laici ». 

Fra i primi. Volpicelli am-
mette senza riserve la funzio-
ne sociale della famiglia. non 
concede nulla alle teorie del 
« libero amore». vede nel di
vorzio soltanto il rimedio estre-
mo per una situazione di rot-
tura irreparabile nella • com
pazine familiare e non ammet-
te confusione tra chi sceglie 
il divorzio per una ben medi-
tata decisione in merito alle 
conseguenze di quella rottura e 
le < abitudini fumettistiehe » di 
certi divi del cinema. Un in-
tervento molto moderate co
me si vede. Solo, e molto sem-
plicemente, Volpicelli non am-
mette che lo Stato sia al ser-
vizio della Chiesa. che c la 
pieta religiosa e la sottomis-
sione aH'insegnamento della 
Chiesa » possano costituire « il 
fondamento della vita e della 
societa civile, che ha la sua 
base nel diritto *, ne accetta 
argomenti come quello che la 
indissolubilita proteggerebbe la 
donna dalle difficolta econo-
miche, perche risponde ad un 
«concetto coloniale e schia-
vista della donna » considerata 
€ come merce da vendere» e 
non aiutata nella ricerca di un 
€ autonomo inserimento socia
le .̂ o come quello dei figli 
che soffrono a causa del di
vorzio. non perche cio non sia 
spesso vero. ma perche a cau
sa della separazione (che la 
Chiesa ammette) soffrono di 
piii-

Berutti traccia il quadro sto-
rico. giuridico e costituzionale 
in cui il problema si colloca 
oggi. II suo tono e piu acceso. 
sa di anticlericalismo. ma gli 
argomenti sono ineccepibili e 
si deve riconoscere che il suo 
anticlericalismo ha le carte in 
regola se pu6 appoggiarsi al
le citazioni d'una fonte non so-
spetta come il giurista catto
lico Jemolo e se si conside-
rano gli argomenti dei due 
gesuiti. Lener infatti non si li-
mita a difendere l'indissolubi-
lita secondo gli insegnamenti 
della Chiesa e per chi accetta 
questi insegnamenti. ma vuol 
dimostrare che ttmposizione 
del diritto canonico alio Stato 
italiano b utile alio Stato stes-
so e alia societa. indipenden-
temente dalle convinzioni reli
giose dei cittadini. 

Accanto a quello delle diffi
colta inerenti al divorzio. che 
nessuno nega. come s'e gia 
detto. il solo argomento suo 
che non richieda radesione al 
cattolicesimo da parte degli 
interlocutori e quello secondo 
cu; il divorzio non pu6 essere 
limitato ad alcuni casi. ma o 
e'e indissolubilita o e'e divor-
2io complete Se anche fosse, 
in una situazione sociale piu 
evoluta di quella odierna. per
che dovrebbe essere peggio di 
oggi? Le tesi della superiorita 
civile della Spagna. del Porto-
gallo e dell'Italia sui paesi che 
ammettono il divorzio — e 
nella maggior parte dei quali 
non si e ancora verificato che 
tutti possano divorziare con la 
massima facilita — non 6 di 
quelle che siano destinate a 
convincere. Ne convince la di-
fesa della famiglia come isti-
tuto, sia perche Lener chiede 
aiuto persino ad un autore co
me Cicerone, sia e soprattutto 
perche difendere la famiglia 
attuale e perfettamente inuti
le; o si trasforma la societa 
o la famiglia e destinata a re-
stave io crisi c la crial Moof** 

piu grave. Che poi si debbano 
accettare le sofferenze in no-
me del bene comune e nobi 
lissima dichiarazione. ma e 
preferibile, se si pud, elimi-
narle. • 

Ancor piu clericale Guidetti. 
di cui basta cilare questo sil-
logismo: « l'uomo e perfetti 
bile, il dovere dei responsabili 
dello Stato e quello di perfe-
zionare la societa; essi. non 
possedendo tutte le verita che 
pcrrezionano la societa sono te 
nuti a ricercarla dove si trova; 
la Chiesa possiede verita che 
perfezionano la societa: dun-
que i legislatori devono anche 
da lei attingerle. accoglierle, 
conservarle e applicarle alia 
societa ». Se non bastasse, ag-
giungiamo che per Guidetti « ri 
fiutare in blocco, senza appro 
fondito esame. senza leale e 
sincero studio, l'esisten/a della 
stessa rivelazione divina» e 
posizione t inammissibile e ir-
razionale percio non degna di 
un uomo. tanto meno di un 
responsabile del pcrfezionamen 
to dello Stato », e cio in parole 
povere equivale a dire che 1'uo 
mo politico che non si fa teo-
logo e irrazionale. 

Piu sfumato e preoccupato 
Gregorio. che propugna giu-
stamente un'educazione al sen-
so dell'unione. della famiglia 
come comunita (ma quale fa
miglia: questa?). Sul terreno 
giuridico. dove tra 1'altro ram-
menta che il diritto canonico 
e piii generoso del codice ci
vile nel contemplare i casi di 
nullita (infatti la Sacra Rota 
sa essere generosissima in fat-
to di annullamento, per nulla 
preoccupata delle conseguen
ze!), suggerisce che in molti 
dei casi che sono invocati per 
giustificare il «piccolo divor
zio » (incapacity sessuale ante-
cedente alle nozze. pazzia di 
uno dei coniugi, persona ab-
bandonata dal coniuge stranie-
ro, etc.) si preveda l'annulla-
mento per vizio di consenso. 
Senza dubitare della sua buo-
na fede ma smentendo la sua 
convinzione. si direbbe pro-
prio che egli ci propone d'in-
trodurre il c piccolo divorzio > 
sotto mentite spoglie. 

La Zarri e senz'altro favore-
vole al divorzio. per i non cat
tolici s'intende: non la turba 
affatto che il codice possa es
sere piu largo del Decalogo, 
ne le piace che la fede sia di-
fesa dalla legge civile, ne ac
cetta la « psicologia dei portoni 
serrati > che ha portato la 
Chiesa. come ci ricorda la scrit
trice, a combattere tante vol
te dal lato sbagliato della bar-
ricata. contro la democrazia. 
per esempio. o per i roghi e 
la tortura. La radice dell'in-
dissolubilita. dice, va rercata 
nella teologia. non nella so-
ciologia. per non imporre al
io Stato Iaico c non solo una 
ipoteca di tipo sacrale ma di 
tipo confessionale e cattolico. 
in contrasto sia coi non cre-
denti sia coi fedeli di altri 
culti» (1). Anche rargomento 
famoso del diritto naturale che 
imporrebbe l'indissolubilita non 
la convince, se non altro per
che il divorzio c nell'antico pat-
to. fu tollerato da Dio stesso; 
cosi come fu tollerata da Paolo 
la schiavitu e dalla Chiesa la 
regolamentazione del meretri-
cio >. Dunque la medesirna 
« legge naturale * ha fondato. 
nella Bibbia. due diversi diritti 
positivi. 

Con molta amarezza la Zarri 
dice che la Chiesa finira con 
l'accettare il divorzio ma c I'ac-
cetteremo solo dopo, cercando 
poi d'illuderci di averlo ac-
cettato anche prima. Andremo 
alia ricerca di quei pochi che 
sostengono. oggi. senza scan-
dalo. la non opposizione e ce 
ne faremo una bella bandiera 
liberale*. Ma non e'e solo la 
amarezza e non e'e la riven-
dicazione di meriti futuri: c'd 
anche la fiducia nella possibi-
lita di una lotta per la laicita 
della vita e dell'organizzazione 
sociale. La stessa pubblicazio-
ne del libro da parte di un 
cditorc cattolico. con la dialet 
tica interna alle voci che lo 
compongono. e in definitiva 
anch'essa un atto di fede laica. 

Giorgio Bini 
(I) Una voce protestante e 

quella di Aldo Comba (fl divor
zio. Attualita protestante. Tori
no, Caudiana, 24 pagg., L. 100). 
secondo U quale Gcsu. dicendo 
< cid che Dio ha unito l'uomo 
non lo separi». non ha inteso 
codificare un'indissolubilita va-
lida sempre e denunque. ma ha 
fatto appello all'uomo <affinchi 
cali non traih come una cosa 
la creatura che Dio QH ha dalo 
perchi divenisse una sola persona 
con lui >. Conseguente con la 
propria Chiesa. lautore nega che 
il cristiano possa imporre la pro
pria fede con la forza delle ar-
mi. delle leggi o delle pressioni 
sociali: dene solo vwrnjestarla, 
In fatto di divorzio e favorevole 
nd casi in cui S matrimonio non 
esist* pii). 

SOCIOLOGIA 

Bilancio del Convegno italo-sovietico airUmanitaria di Milano 

IL TEMPO LIBERO AUMENTA 

DAVVERO CON LAUTOMAZIONE? 
Due modi di affrontare il problema - Un'inchiesta negli Urali occidentali - Le ri* 
sposte di lavoratori e intellettuali - Positivo confronto tra due scuole sociologiche 

Alia domanda « Se vi si of-
frisse il completo soddisfaci-
mento di tutte le vostre esigen-
?e materiali. quale genere di 
vita scegliereste? > hanno ri-
sposfo, nel corso di un'inchie
sta svolta negli Urali occiden
tali. gli operai di Perm e gli 
studenti del Politecnico della 
medesirna societa. Su cento 
operai b7.9, e su cento studenH 
7H.3 hanno risposto t lavore-
remmo. studipremmo. ecc. »: 
/C,5 operai su 100. e 4.3 studen-
t't su 100. hanno risposta t la-
voreremmo. ma dedicheremmo 
piu atten7ione ai bambini, al 
riposo. alle attivita sociali. 
ecc. >; 2.5 operai su 100, 2,2 
studenti su 100, hanno risposto 
« trascorreremmo il tempo piu 
allegramente, vivremmo in 
ozio »: gli altri non hanno dato 
risposta. Un gruppo di intellet
tuali. alia domanda c Quale ti
po di lavoro proponete o desi
derate per voi e per i vostri 
figli nella societa dell'abbon-
dari7a o della distribuzione in 
base alle necessita? » ha rispo 
sto nei seguenti termini: su 100 
intellettuali.interpellati. 31 scel-
qono ruoli direttivi (di persone. 
aziende. ecc): 27.9 scelgono 
un'attivita creativa. di ricerca; 
31,7 scelgono un lavoro esecu 
tivo, intellettuale e fisico: 6.3 
scelgono un lavoro puramente 
esecutivo. intellettuale; 1.3 
scelgono un lavoro esecutivo. 

! puramenfe fisico; 1.8 altre at
tivita. 

Questi dati sono stati portati 
da Artemi Kidagin al Convegno 
italo sovietico sul tempo libe
ro. che si e tenuto a Milano 
presso la Societa Umanitaria. 

ARTI FIGURATIVE 

Roma: mostra di Joe Tilson alia galleria « Marlborough » 

Scultura per gioco 
Si direbbe che l'artista che 

abbia la grazia del sorriso o il 
senso umano del comico ap-
partenga a una specie viven-
te destinata a scomparire: o 
le vicende del vivere borghe-
se gli deformano presto il sor
riso in ghigno o il sistema in-
dustriale se ne impadronisce 
per continuare a convincerti 
che non sei uomo se non con-
sumi ccrta merce. Nel 1962 '64. 
con i rilievi dipinti Falange 
e Odeon e con le serie delle 
<r scatole > (Scatola Gioia. Sea-
tola Chiave e Scatola Vox), il 
giovane scultore «pop» in-
glese Joe Tilson s'era rivelato 
come uno dei rari artisti nuo-
vi dotati della grazia del sor
riso. Adcriva al clima monu-
mentale dei segnali della cit-
ta tipico degli artisti «pop > 
ma. al contrario dei nord ame-
ricani celebranti la vita ur-
bana come mito americano (al
cuni di loro lo definiscono. in 
quanto tale, il «migliore dei 
mondi possibili »). Tilson SCOKI-
binava e ricombinava i . se
gnali con bella ironia in gros-
si balocchi. non identificandosi 
come uomo e come scultore 
con il pacsaggio urbano cosi 
come oggi e fatto dalla «so
cieta dei consumi». La sua 
ironia. pur cosi pragmatistica. 
aveva un grande precedente 
plastico nella metafisica di De 
Chirico. Come dire che egli 
ben viveva il presente ma con 
una mobilita fantastica fra 
passato e futuro tutta europea. 

II fatto che egli ci facesse 
sorridere con le sue sculture 
era un modo di ridimensio-
nare le cose, era una piccola 
chiave per aprire una porta 
che fosse altra da quelle del
la celebrazione e della nega-
zione. Ora. perd. sembra che 
qualcuno si sia accorto che 
l'arte attuale ha un gran 
bisogno dol sorriso su sea 
la mercantile: e Tilson. con 
le nuove serie di sculture 
1965-66 (Ziggurat, Reflector e 
Column in varia combinazio-
ne). presentate dalla galleria 
< Marlborough > (via Gregoria-
na, 5). sembra aver inspie-
gabilmente disarmato la sua 
ironia. svilendo fantasia e tec-
nica a coefTicienti di produzio-
ne e di produttivita per baloc
chi in serie. L'insieme forma 
una ben strana stanza dei gio 
chi: se vi apparisse qualcuno 
degli storpi o dei poliomieli-
tici di Francis Bacon ratmo-
sfera sarebbe al punto giusto. 

Per quanto abbiamo sempre 
creduto assai poco a un'arte 
per gioco, a un'arte di diver
timento (altra cosa e il mo-
mento della gioia dionisiaca e 
bacchica entro la vita intera 
• piena), i primi balocchi di 

Tilson li «sentivamo > come 
occasioni di liberta e di fan
tasia. Un balocco che sia un 
balocco consente. per il modo 
come e inventato e formato. 
al fanciullo (al momento del
la fantasia fanciulla e primi-
tiva che dura in noi) di sta-
bilire con l'oggetto una rela-
zione libera, priva di inibi-
zioni; attiva sensazioni e ge-
sti che comnortano anche la 
distruzione dell'oggetto. 

I balocchi ultimi di Tilson. 
anche per lambigiiita tecno 
logica che hanno preso. mi 
sembrano come quei mostruo 
si prodotti della industria di 
giochi che i vecchi genitori 
regalano a se stessi. compran-
doli per i fnnciulli. un po' 
per sentiHi socialmente arri
v a l con la possibility di ac-
quistare e un po' per risarcire 
infantili privazioni e inibizioni. 

Joe Tilson gioca freddamen-
te con la forma del dado e 
della scatola: usa il colore 
non come invito al gioco ma 
come involucro. € pelle > di un 
oggetto decora tivo che si pud 
desiderare e non toccare. (Le 
superfici metalliche a spec-
chio scrvono a vincere la mo
notonia e a deviare lo sguardo 
da considerazioni severamen-
te plastiche con un pizzico di 

ambiguita astuta). In rappor-
to a questo suo gioco senza 
felicita vera, Tilson ama par-
lare di lavoro (Io ha fatto an 
che recentemente in una con 
ferenza a Roma), anzi sul fa 
re dei balocchi insiste quasi 
avvertisse l'inconsistenza so 
ciale del suo attuale gioco. 

Che il lavoro possa essere 
altra cosa da cio che e nella 
societa e nella produzione ca-
pitalistica e certo; che possa 
toccare la felicita del fanta 
sticare e possibile. Quel che 
e certo. oppure soltanto possi
bile. e perd che gli oggetti 
balocchi di Tilson finiscono per 
essere «scimmie > della fan
tasia rispetto agli oggetti-mer-
ci di produzione industriale. II 
colore stesso sembra esser ri-
dotto a segnale ne piu ne me
no che nei supermcrcati. e 
altrove. serve a contrabban 
dare la bonta d'una merce. 
Che Tilson lo voglia o no il 
suo gioco e. per cosi dire. « in-
strumentum regni». Soltanto 
il recupero dell'ironia pud re ! 
stituire valore fantastico ai , 
suoi balocchi. Ha pro\ato Til ! 
son a riguardare il mondo (e . 
il mercato d'arte) da uno di 
quei buchi della chiave che ' 
un tempo sagomava? 

Dario Micacchi Joe Tilson - Zigligal Colmun 

BIOGRAFIA DI ANTONIO GRAMSCI 

Per la prima vol-
•a in Italia com
pare, . in edizione 
popolare, una bio-
grafia complela 
sulla vita, il pen-
siero e faiione di 
Antonio Gramtci. 
Edito dalla Sezio-
ne stampa e pro
paganda del PCI, 
in occaslone del 
XXX anniversario 
della morte di 
Gramsci, il volu
me e stato curato 
da Paolo Spria-
no: contiene ampi 
stralci di scritti 
di Antonio Gram
sci dal 191* in 
poi ed e arricchi-
to da fotografie e 
documenti inediti 
della ttoria del 
movimento ope-
raio Italiano. E' 
In vendita presso 
le seztonl a le fe-
derazlonl <M P a . 

dal 9 all'11 giugno. per ini-
ziativa della stessa Societa 
Umanitaria, dell'Assaciazione 
ItaliaURSS e dell'ARCl. Qua 
le valore hanno le risposte. 
raccolte e commentate da Ku-
login? Non e facile dirlo. prin-
dpalmente per il fatto die 
spesso l'uomo non dice esat-
tamente' quello che WMSTI, e 
che in pratica si comporta di 
versamente da come eqli stesso 
penmra si sarehbe comporta 
to: non snlo tende a prescntar-

| si agli altri migliore di quello 
che i\ ma persino a ingannare 
se stesso sidle propria « buo-
ne qunlita ». .Sirc/u> il fatto che 
su cento studenti di Perm ben 
75 dirfiiarino che la loro massi
ma aspirazione e quella di la 
vorare e studiare. non dice an
cora che quei 75 studenti. se 
d'improvviso fossero messi nel 
la condizione di poter fare as 
solutamente quello die voglio 
no. davvero continuerebbero a 
lavorare e studiare. 

Un'infinitd 
di interrogativi 
Piii interessante sembra il 

secondo gruppo di risposte. per 
I'alto numero di interpellati 
(39.3%) die optano per il lavo
ro esecutivo. e in particolare 
per coloro che optano per un 
lavoro esecutivo che sia insie-
me intellettuale e fisico. Que 
ste risposte indicano che il la 
voro viene apprezzato. e rite-
nuto gratificante. per Yintegra-
zione dell'individuo nella socie
ta. che esso promuove. pititto-
sto che per il suo aspetto di af-
fermazione individuals difatti 
si pud ritenere che la volonta 
di dirigere e la volonta di crea-
re artisticamente. o di dedicar-
si alia ricerca sc'wntifica, cor-
rispondano a un desiderio di 
affermarsi come individid. 
menlre il desiderio di dedicarsi 
a un lavoro meramente ese
cutivo corrisponda piuttosto al-
I'appagarsi nell'integrazione 
sociale. Anche qui perd occor-
rerebbero convalide a questa 
interpretazione. convalide che 
potrebbero venire dall'esame 
delle correlazioni stalistiche. 
Per esempio: come sono distri 
buite le risposte inerenti al 
tempo libero. tra i diversi 
gruppi di intellettuali che cos] 
hanno risposto alle domande 
sulle occupazioni lavorative? 
Potrebbe accadere. infatti. che 
alcuni si appaghino dell'inte-
qrazione nel lavoro. e che cer-
chino Vaffermazione indivi
dual nelle occupazioni del 
tempo libero. 

Come si vede, nasce una in 
(inita di interrogativi. 11 che 
dimoslra. beninte.so, non Vinu-
tilita di questi confront'! in 
ternazionali ma, al contrario, 
la loro profonda necessita: e i 
la necessita che il confronto j 
con la giovane sociologia so 
rietica. da parte della altret-
tanto giovane sociologia italia
no, prosegua attivamente. 11 
convegno sul tempo libero te 
nuto.si presso Wmanitaria e it 
prima convegno di sludi socio-
logici che abbia visto gli slu-
diosi dei due paesi discutere 
insieme criteri e metodi e stru-
menti di indagine: occorre. eri 
dentemente. proseguire la di-
scussione in maniera sistemati-
ca_ anche condncendo delle ri 
cerche in collaborazione. A 

i questa conclusione e del resto 
\ perrenuto lo stesso convegno. 

auspicando lo scambio di stu-
diosi e Vorganizzazione di ri 
cerche parallele nei due paesi, 
con metodnlogie elaborate col-
legialmente. 

Se. come si d esemplificato 
piu sopra, esi.ste la necessita di 
confrontare le tecniche di tn-
dagine per raluiare esatta-
mente il significato dei risullati 
otlenuti. su altre questioni si ft 
const at at a la dirersa ralula-
zione dei fenomeni nelle due 
societa. il direrso peso che i 
fenomeni assumono, sino a 
creare dei problem i di recipro 
ca comprensiane che possono 
essere ri.tolti solo con una lun-
pa attirita di studio collegiGle. 
Infatti e risultato abbaslanza 
eridente il direrso spirito col 
quale i relatori dei due paesi 
hanno affrontato il tema del 
rapporlo fra automazione e 
tempo libero: nella relazione di 
Barbieri si nega che di per se 
I'aulomazione porti ad un au-
mento del tempo libero, nella 
corrispondente relazione sovie-
tica questo rapporlo di causa-
effelto e inrece pienamente ac-
celtalo. Cosi pure, la relazione 
sovietica sottolinea che Vcuto-
mazionr porta non gia alia de-
qualificazione dell'operaio. ma 
ad un miglioramento del livello 
di istruzione e ad un impiego 
del tempo libero che ne sottoli
nea gli aspettx cullurali e crea-
tivi, 

Per quanto sia difficile con
frontare tra loro re/aztoni non 
omogenee, condotte con criteri 
e metcdi differenti, sembrn 
tuitavia che nelle relazioni ita-

liane (specie in quelle di Diena 
e Pagliarini) si possa rilevarc 
come Vimpiego del tempo li
bero sia, nella popolazione ita 
liana, molto differente: e come 
le differenze siano in relazione 
quasi esclusiva con fattor'i 
estrinseci alia pcrsonalita (h 
velli di reddito. rca'toni geoqra 
Jidie). metitre nella >acicta NO i 
victira sia Vimpiego del tempo 
libero sin la consequentc for 
mazionc di ne.ssi e raqqruppi 
menti sociali sonn piii stretta 
mente colleqali alle caratteri 
stiche intrinscche della perso 
nalita 

Quanto ai metodi di indagine. 
ali studiosi di entrambi i pae
si si trovnno di fronte al pro
blema di uscire dal cani]X> ri 
sfretto delle statistichc snriali 
e delle ralutaziani quaniitati 
ve. nrr affrnntare il nrnhlema 
di fare ralutazinni qualitative 
Esempio- si presume die la 
leltura costititisca. in confron 
to al auardarc la televisinne. 
un imwcaa piii a'tiro del pro 
prio tempo un modo piu rffi 
cace di svilmmare In propria 
personnlita Ma come si pun 
ralutare rffcttivamente la di 
versa a:inne che. sullo svilupno 
della prrsmialiia. esercita que
sto o quell'imvieqo del tempo 
libera'' 1 snvietici hanno af
frontato questo problema per 
mezzo di connessinni statisti 
che che mettnnn a confronto la 
pnrtecipaz'mne alle attivita so
cial' con il miqlinramentn nella 
qualifica lavoralira- pnichr 
esi.ste una cnnness'wne tra 
questi due fenomeni. ne dedu-
conn che la partecipazinne nl 
le attirita sociali susciti man 
a'ori interessi p aqevnli il mi 
qlioramento delle attivita lavo 
rat ire 

Rimangono delle perplessita: 
non potrebbero i due fenomeni 
essere tra loro in rapporto di 

con causalita invece che di 
causalita? Cioe: non potrebbe
ro. la partecipazione ad atti
vita sociali e il miglioramento 
nella qualifica lavoraiiva. es
sere due manifestazioni conco-
mitanti di un medesirna oricn-
tamento della pcrsonalita? An-
die qui la discussione necessa-
ria c piii lunga e approfondita 
di quella die si pud fare nel 
l>rcre tempo di un convegno e 
von le difficolta linguistiche 
gran delle traduztom MMIII-
tanee. 

Alienazione 
e sfruttamento 
Uno dei concetti che hanno 

implicato le magginri difficol
ta di reciprnca comprensione 
('• quello dell'alienazione. sino 
alia fine del convegno quando 
si e con.statato die per gli stu-
diosi italiani e difficile sepa-
rare il concetto di alienazione 
da quello di sfruttamento. 
mentre per gli studiosi savie-
tici e indispensabile distingue-
re nettamente tra i due concet
ti. per evitare il ri.se/iio di can-
fondere Vabolizione dello sfrut
tamento — che si ha nella so
cieta sncialista — con la fine 
dell'alienazinne. che il sociali-
smo non basta a garantire e 
die sara possibile solo nella 
societa comunista Si pud quin-
di concludere che Vinteressan-
te convegno ha appena comin-
ciatn a gettar le ba.si di un lin-
quanqio connive K non e meri
to da poco per due discipline 
che. come la sociologia italiana 
e la sociologia sovietica. si so
nn sviluppate sinora senza al-
cun rappnrto tra di lorn, e "ii 
tcrreni sociali cosi differenti. 

Laura Conti 

Le riviste 

Dopo il 
Una panoramica dei problemi posti daH'alluvio-
ne del 1966 in una serie di qualificati contributi 

t Dopo il diluv 10 »: M n w t a 
t Ulisse * ci npropone con qi*e 
sto titolo i prob!emi — ancor os?-
pi del tutto aperti — del ter-
ritorio che nel novembre dello 
scorso anno fu ima^o dalle ac-
que e del loro -igmficato nazic^ 
nale (1). LVenco degli autori e 
dei titoli dei contnbdti da g.a 
un'idea dell'autorevolezza e del 
vasto raggio di indagine di que 
sto fascicolo della rivista deJi-
cato a questo argomento. Sotto il 
profilo strettamente tecnico Lui-
gi Lerro traccia una stona delle 
alluvioni: il professor Giuseppe 
Medici fa un bilancio de'.le de-
vastaziooi: Felice Ippohto e Mi-
che!e Conte. rispettivamente. si 
occupano delle cond:7:oni idro^eo-
logicbe del nostro pae1^ e del 
regime dol!e acque nclI'aUuale 
leiislazione. 

Seguono poi una ser:e di arti
coli dedicati alia problomatica 
creata dal dramma che sconvo!-
»e mtere reaioni e cen'n di nazio-
na'e impo-tanza econoTi.ca e 
culturale. Ranuccio Bianchi Ban-
d'nelli si oceupa dei problemi n-
guardanti il nnnovamen'.o di Fi-
renze e di Venczia: Luisa Be-
cherucci e Randolfo Pallucchmi 
tracciano un panorama dei dan-
ni recati ai patnmoni artistici 
della capitale toscana e del Ve-
neto; Emerenziana Vaccaro scri-
ve un articolo sul tema: come si 
e salvato il materiale della Bi-
blioteca nazionale. mentre Pa-
squale Rotondi si oceupa della 
conservazione e del restauro di 
sculture e dipinti. Questa parte 
della rivista e conclusa da uno 
scntto di Gino Parolini sull'im 
pianto di condizionamento spe-
ciale nella hmonaia di Boboli. 

Quattro articoli conclusivi af-
frontano la tematica politico-le-
gislativa: Giuseppe Vedovato: la 
protezione civile: Fiorentino Sul
lo: la elasse dirigente e i suoi 
compiti: Giorgio Amendola: do
po l'alluvione. ia responsabilita 
dei partiti politici; Giovanni Pie-
raccini: difesa del suolo e pro-
grammazione. 

Lo scritto del compagno Gior-

mo A Tien lo'a ->o'to!inea Ia pal-
p;tante attmhtn dei problemi che 
in q-jesto nurrioro di < Ulisse» 
vensono esamini'i. « Î i manca-
ta difesa (it-1 IUOIO — seme Gior-
C:o Amendola - Io «cempio com-
pnito nel pae=ag2io italiano la 
xandalica d.5truzione delle citta 
italiane. ia mancata tu'ela del 
patrimonio artiNtico. I'abbandono 
dei musei. gli arehivi nei sotter-
ranei. la inesi'tenza di moderne 
ed attrez7ate bblioteche. la cri
si della scuola italiana, sono tut
te conseguenze di una scelta che 
e stata impo^ta al paese dalie 
forze che controllano a loro van-
tae?io il processo economico. e 
che si traduce nell'abbandono del
le campagne e delle montagne. 
nella dcgradaz:one del Mezio-
sr.omo. nelle cmigrazioni impo
s e da un decennlo ad un terzo 
della popolazione ita'.rana. ne'la 
concentrata mdtistrializzaz.onc in 
ristrette »oro conffeMionate > 

< In una soc.eta ove si concedo-
no m:l:ardj p.— fnan/iare il p-o-
fession.smo calc.«t!co — conclu
de il compazno Amertdo!a — e 
non si trovano 1 fondi per la 
ricerci scientifica, per la cu-
stodia dei musoi. o p r̂ pagare 
i peologi necessari alia difesa d>l 
suolo. il partito che si arroga il 
diritto di assicurare la " conti-
nuita " di governo ha dimostra-
to. in venti anni di esperienza. 
di non poter fomire alia societa 
italiana un ind;riz20 che assu-
ma i probtemi del paese in uno 
sviluppo coerente della societa 
nazionale ». 

Questo numero di c Ulisse >. 
quindi non solo costituisce una 
documentata analisi di ci6 che 
av\enne in quei giorni tremendi 
ma sopratutto dei problemi che 
si pongono dopo. A questi pro
blemi e alia lotta che e tutt'ora 
aperta per dare ad essi una so-
lu zione, questo fascicolo da un 
importante contributo di nfles-
5ione. 

(1) 11 problem! di UUsse - Do-
po il diluviov Editore Saaami, 
Firenze, pp. 122. Lire 
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