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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

INCHIESTA SULL'UNITA' SINDACALE 

L'unita come strumento di crescita 
del potere sindacale 

LETTERATURA 

nella societa 
Pubblicati in volume il dibaliilo e il referendum organizzati da 
«Rinascita» - Altraverso I'esperienza dell'ultima crisi econo-
mica i lavoratori hanno «scoperlo»nuove aree di conlrattazio-
ne, nuovi aspetli del potere economico - La forza conlralluale 
conquislala o da conquislare nella fabbrica deve dunque essere 

il punlo di parlenza per infervenire in nuovi campi 

H dialogo siill'unitA sinda
cale sta ciitrando in una nuo 
va fase; a settembre si pas-
sera dai temi generali a piii 
specifiei confronti su grandi 
problcnii politicosindacali. La 
Inchiesta sull'unita sindaca
le (1) condntta da Rinascita, 
ed ora pubblieata in volume, 
non si limita tuttavia a of-
frire un momcnto di riflcssio-
ne sulla fase precedente del 
dibattito. contiene molte indi-
cazioni circa I'avvenire pros-
simo e lontano degli sforzi 
tendenti a costrutre l'unita sin
dacale organica. II merito di 
cio e dovuto al rnetodo del 
sondaggio. che si e svolto sia 
con gli intervcnli di esponenti 
sindacali e politici sia altra
verso un referendum a cui 
hanno partecipato oltre mille 
lettori. Si puo dire che que-
sto rnetodo caratterizza. in ge
nerate, il dialogo sull'unita 
sindacale: che non si e mai 
sviluppato soltanto ai vertici. 
negli ultimi anni, ma e dive-
nuto materia viva e opcrante 
nella vita dei sindacati, pun-
to di riferimento delle loro 
iniziative contrattuali e poli-
tiche. II risultato ottenuto da 
Rinascita, e organico, presen-
ta un panorama di posizioni 
su problcnii particolari e ge-
nerali pressoche completo. 
fornisce elemcnti nuovi per 
comprendere il quadro di lot* 
te politiche e sociali entro cui 
il dibattito sull'unita sindaca
le si sviluppa. 

Lotte sindacali e 
conflitti sociali 

Si comprende meglio, attra-
verso 1'inchiesta. che il dibat
tito sull'unita non trova ali-
mento essenziale solo nell'ini-
ziativa volontaristica di que-
sto o quel gruppo politico. Per 
la maggioranza dei parteci-
panti al referendum di Rina
scita la questione dell'unita 
sindacale non e inoltre un pro-
blema istituzionale, ma di so-
stanza: l'obbiettivo non e quel-

lo di eliminare taluni inconve-
nienti dcll'attuale tripartizione 
organizzativa ma di ottenere 
un rafforzamento del potere 
contrattuale. « Lc lotte — si 
afferma nell'analisi dei risul-
tati del referendum — appaio-
no come la motivazione fon-
damentale di coloro i quali 
hanno espresso un giudizio 
nettamente positivo sul pro-
cesso in atto verso l'unita. An-
che qui le argomentazioni in
terne alle singole risposte e 
il loro complessivo articolar-
•i. 1'indicazionc non corrispon-
dc a uno stercotipo passiva-
mente accettato. Da una par
te. nelle lotte si coglie 1'ele-
monto dinamico, decisivo del 
processo unitario e della de-

Pubblicate 
in URSS le 

opere complete 
di Lunaciarskij 
Anatolij Vasilje-nc Lunacar-

akij, che fu una delle grandi fi
gure della rJvo!uz,-one sovietica. 
»:a come cntico e teor;co sia co
me orgamzzatore di cultura ha 
lasciato una ricca ed interessante 
•red.ta letterana. Fxw ad oggi 
tale ercdita non e stata comple-
tamente raccolta; tuttavia si e 
imziato positivamente a lavorare 
in questo senso: 1'istituto di Iet
teratura mternaz:ona!e «A. M. 
Gorkij > ha deoi«o ds pubblicare 
la prima raccolta di opere com
plete di Lunaciarskij. 

Recentemente la casa ed.tnce 
« Khudozhestvennaia Lateratura > 
ha pubbheato il VII volume, ulti
mo di una raccolta di scntti erith 
ci ne] quale sono include le cose 
piu importanti scritte da Luna
ciarskij nel campo della critiea 
Ietteraria e dell'estetica. Ampia e 
multiforme era ia cerchia d'in-
tere&si di questo compagno di Le
nin. Fra i lavori di Lunaciar
skij vi sono rapporti. articoh. 
conferenze sul ruolo e i compiti 
deU'artc sovietica, il sagg;o c Le
nin e la critiea Ietteraria >. re-
censioni di libn di poeti e sent-
tori sovietici. conferenze sulla 
storia della Ietteratura deU'Euro-
pa occidentale. saggi ed articoli 
•ui class ici della Ietteratura rus
t s • mondiale. 

mocratizzazione dei vertici sin
dacali e insieme la piu solida 
garanzia contro i pericoli di 
socialdemocratizzazione. Dal-
1'altra parte va rilevato che 
1'indicazionc generica delle lot
te riceve una specificazione 
concreta nelle indicazioni im-
mediatamente successive: scio. 
pero dei metalmeccanici e ini
ziative FIOM-FIM-CISL. Vale 
qui notare che lo sciopero dei 
metalmeccanici viene segna-
lato con elevatissima frequen-
za nelle regioni del Triangolo 
e molto meno in quelle meri-
dionali, dove invece l'indica-
zione ACLI (che e un dato 
piu di opinione politica che 
di esperienza) prevale. In re
gioni come il Piemonte e la 
Lombardia l'indicazione speci-
fica sciopero metalmeccanici 
prevale addirittura su quella 
generica di lotte >. 

L'indicazione delle lotte non 
va intesa. qui, come riduzione 
ai problemi contrattuali. Le 
lotte sindacali sono il cataliz-
zatore di piu vasti conflitti 
sociali. Cosi. 1'ultima battaglia 
contrattuale dei metalmeccani
ci si innestava in una situa-
zione che ha visto tutto il pa-
dronato proteso nello sforzo di 
imporre ai lavoratori. con un 
contratto congiunturale, il sal-
do dei conti della crisi econo-
mica. L'esperienza intera del
la crisi. con i suoi drammatici 
effetti sull'occupazione e sul 
potere d'acquisto reale dei sa
lad. mostra di avere un peso. 
in questa inchiesta, sul pro
cesso di maturazione che so-
stiene il dialogo per l'unita 
sindacale. La questione del sa-
lario indiretto, di quel 50% del 
salario che viene (o non viene) 
redistribuito per canali previ-
denziali. ha acquistato nuova 
evidenza ampliando l'area di 
contrattazione e gestione sin
dacale. E' l'esempio piu ma-
croscopico; per la prima vol-
ta in questi anni sono apparsi 
tuttavia in piena rilevanza fat-
ti che colpiscono duramente i 
lavoratori. come i licenziamen-
ti derivanti non tanto da mero 
progresso tecnico ma anche 
da riconversioni aziendali e 
concentrazioni del capitale. Ri
conversioni e concentrazioni 
che, non di rado, vengono stu-
diate e proposte a livcllo sta-
tale. Ma anche altre situa-
zioni sono maturate a quel li
vcllo. come Ia manovra dei 
prezzi (c quindi della stessa 
formazione dei costi industria-
li). del mercato monetario e 
della finanza pubblica. in mi-
sura senza precedenti, fatti 
tutti che danno rilevanza alia 
necessita di un potere sinda
cale di tipo nuovo. piu esteso 
e incisivo, nella societa. 

E" quanto dicono. nei loro 
interventi. gli stessi dirigenti 
politici e sindacali intcrvenuti 
nel dibattito su Rinascita. II 
referendum da rilievo ancora 
maggiore. ci sembra. a questa 
esigenza di crescita del sinda-
cato: una crescita che non si 
rcalizza tutta neU'unita sinda
cale. certo, ma che dal pro
cesso che 1'accoflipagna puo 
trarre grande impulse E' un 
problema di crescita quello che 
si e present a to. nel luglio scor-
so, con la polemica sul venti-
lato rinvio a dopo le elezioni 
politiche di un coerente svi-
Iuppo dell'iniziativa unitaria su 
alcuni temi difficili. politica-
mente incidenti, come quelli 
della ripresa delle lotte per la 
gestione dei contratti in sede 
aziendale — a cui e affidata 
una ripresa salariale resa piu 
urgente dai recenti aumenti di 
prezzi — o della riforma pre-
videnziale. Crescita in autono-
mia. perseguendo gli obbietti-
vi a tempo e luogo. ma non 
ccrto rinunciandovi in omag-
gio alle esigenze politiche di 
qualche partito: e in potere. 
impedendo che le soluzioni ma-
turino e gli equilibri economi-
ci e politici si modifichino sul
la testa e al di fuorj delle in
dicazioni e delle esigenze so-
stenute dai sindacati. 

Se ci6 accentuera. renden-
dolo piu rapido. il processo 
verso una piu netta autonomia 
dei sindacati dai partiti e dai 
govemo — meglio sarebbe di
re, con formula piu compren-
siva. dai centri di esercizio 
diretto del potere politico — il 
cammino verso l'unita sinda
cale non potra che risultame 
agevolato. 

Una crescita dell'autonoraia 

e del potere sindacale ne mo-
difica. ccrtamente. anche il 
ruolo nella societa. Ma non 
si tratta. come risulta da que
sta inchiesta, di una revisio-
ne degli scopi e del carattere 
istituzionale del sindacato qua
le si e andato definendo in 
questi anni. Non mancano po
sizioni attardate su concezioni 
di un sindacato strumento del-
l'azione rivoluzionaria o. al-
l'opposto, cspressione corpora-
tiva degli interessi globali dei 
lavoratori in alternativa agli 
stessi oartiti politici. II dibat
tito sull'unita sindacale si sta 
dimostrando un utile strumen
to per spazzare via illusioni 
e ripiegamenti di questo ge-
nere. Chi crede nella rivolu-
zione socialista deve essere. 
oltre che sindacalmente orga-
nizzato, un militante rivoluzio-
nario del partito rivoluziona-
rio. Deve valutare quanto pos-
sono dare obbiettivamente 
(molto, secondo noi) i sinda
cati per un processo di tra-
sformazione socialista della 
societa, ma non puo chiedere 
al sindacato di promuovere e 
guidare quel processo. Non pud 
pensare che la presenza del 
partito rivoluzionario sui luo-
ghi di lavoro possa essere sur-
rogata da qualsiasi altra orga-
nizzazione di massa. Sembrano 
cose ovvie, ma l'Jnc/iiesfa ci 
rammenta che talvolta d utile 
ripeterle. 

Conf ronto sui 
mi concreti 

Rimane da segnalare. alia 
fine, una folta presenza di 
enunciazioni pregiudiziali. di 
« se > e di « ma », di condizio-
ni sotto le quali il processo 
di unita sindacale puo risul-
tare o meno positivo. Emerge 
attraverso queste posizioni una 
situazione tipica dei periodi di 
disgelo. nella quale i sospetti 
e i retroterra mentali hanno 
un ruolo ancora importante. Ci 
sono molte remore ad andare 
diritti al discorso concreto. 
sui problemi emersi dalla stes
sa esperienza sindacale dei la
voratori in questi anni. in con-
trasto con la concretezza e 
drammaticita dei problemi at-
torno a cui l'unita d'azione sin
dacale si e pur realizzata. Se 
questo e inevitabile per quella 
che abbiamo chiamato una pri
ma fase del dialogo. Io sara 
sempre meno nella seconda 
fase. in quella che sta per co-
minciare. che si apre all'inse-
gna del confronto sui proble
mi concreti. della ricerca di 
terreni piu ampi d'azione co-
mune. Del resto. ncgli stessi 
interventi dei dirigenti politici 
e sindacali. si avverte l'impa-
zienza di andare al sodo, di 
passare alle scelte. E' la fase 
in cui la partecipazione di mas
sa al dialogo. cosi fruttuosa-
mente sperimentata in questa 
Inchiesta, ha forse il ruolo 
maggiore da esercitare. 

Renzo Stefanelli 

MEDICINA 

proble 

(1) Editori Riuniti. lire 1.500. 
Contiene gli interventi di An-
derlini. Barca. Basso. Boni. Di 
Giulio. Foa. Giolitti. Ingrao. 
Lama. Macario. Mosca. G. 
Pajetta. Santi. Trentin e Vanni 
nel dibattito aperto da Rina
scita e mille risposte al refe
rendum organizzato dalla ri-
\ ista. 

«Lei era l7acqua»: racconti d i Giuseppe Dessi 
raccolti in volume da Mondadori 

Una perlustrazione a ritroso 

della coscienza 
della vita 

Dalla « confusione» della Sardegna 
alia « chiarezza » del Nord: il ritro-
vamento di un posto nel proprio tempo 

Sub non ci si improvvisa 
Uno sport e un duro mestiere di vivere - li fascino degli abissi e I'equilibrio psichico-fisico - La 
«compensazione» • Tabelle contro I'embolia • L'ebbrezza oltre i 40 m. di profondita - Consigli pratici 

^ » 

*£& 
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Correvano i primi anni del 
secolo. e naturalmente di sub 
non si parlava nemmeno, quan-
do attraverso le letture saiga-
riane della nostra fanciullezza 
ci imbattemmo nei famosi pe-
scatori di perle della Poline-
sia, che dopo tutto dei sub era-
no gia, anche se di una tecni-
ca primitiva ed empirica. Quel
lo che nel «favoloso > oriente 
costituiva un duro mestiere per 
vivere, Voccidente ha da qual
che decennio trasformato in 
uno sport che va guadagnando 
un sempre maggior numero di 
seguaci ma che comporta i 
suoi rischi. 

II pescatore polinesiano non 
aveva, e non ha, attrezzature 
di sorta e si immerge esclusiva-
mente in apnea, rale a dire 
trattenendo il respiro. il che 
impone di concludere la pesca 
in un brere tempo misurabile 
a diecine di secondi, che egli 
con costante esercizio ed alle-
namento si sforza di accresce-
re il piu che sia possibile. An
che i moderni subacquei posso-
no immergersi in apnea, alle-
nandosi alio stesso modo, ma 
avranno cosi una sfera d'azio
ne ridottissima. non potendo 
trattenersi abbastanza in im-
mersione ni scendere abbastan
za in profondita. 

11 zero sport subacqueo inve
ce richiede oggi un particolare 
equipaggiamento. maschere, 
pinne, autorespiratori (ad aria 
o ad ossigeno), strumenti per 
calcolare il livello raggiunto. 
ecc. tutte cose che non si pud 

avere la pretesa di descrivere t pone una assoluta fiducia nei 
m cosi breve spazio. Troppo 
lungo sarebbe anche il discor
so per segnalare i molteplici 
aspetti della ricognizione sot-
tomarina: oltre che per la pe
sca ,per riprese fotografiche o 
cinematografiche, per esplora-
zioni archeologiche, speleologi-
che e cosi via. 

i\e ci e possibile soffermarci 
sulle molte insidie che vanno 
dagli attrezzi imperfetti alle 
correnti. dalle basse tempera
ture agli squali o ai natanti 
in cui si pud incappare sulla 
via di riemergere. Del resto, 
per chi lo voglia ormai vi 
sono scuole e libri adatti. Qui 
ci preme solo qualche accenno, 
sotto il profilo medico, sul mo
do di reagire dell'organismo 
in un ambiente che non 6 il 
suo, e sul modo di controllare 
codeste reazioni per vincere 
eventuali difficolta. II che e 
tanto piu necessario rendere 
di largo conoscenza quanta piii 
vanno diventando numerosi gli 
appassionati di questa attivita. 

lntanto la primissima norma 
da osservare e che chiunque 
voglia fare il sub si sottopon-
ga in precedenza ad un severo 
controllo sanitario, da affidare 
— aggiungiamo subito — non 
ad un qualunque medico, ma 
ad uno specialista di medicina 
subacquea. Pud sembrare cosa 
ovvia, e dovrebbe esserlo, ma 
in pratica vi e ancora chi. per 
la mancata cortsapevolezza de
gli ostacoli da ajfrontare. ri-

I premi saranno assegnati l'8 settembre 

listica e narrativa al Premio Prato Saggi: 
La Segreteria del XYIII Pre

mio Letterario Prato — desti-
nato quest'anno alia saggistica e 
alia narrativa — rende noto che 
alia scadenza del bando di con-
corso. je opere partecipanti. che 
si elencano in ordine di presen-
tazione. risultano essere le se-
guenti: 

Prasst e conoscenza di Giulio 
Davide Neri e Beckett e fiper-
determmazxone Ietteraria di Al-
do Tagliaferri. Ed. Feltrinelli: 
L'inerme di Terzo Coppini. Ed. 
Gastaldi; Luigi Muzzi, Principe 
dell'epigrafia italiana di Roberto 
Papi. Ed. Ao'enda Autonoma Tu-
rismo Prato: L'America in preda 
el Vietnam di a.v., Ed, Viridiana; 

71 flume fedele di Enzo Morpur-
go. II rapporto di Giuseppe Bo-
nura. 11 viaggiatore in arte di 
Marcello Venturoli. Perche anche 
morire di Carlo Montella. L'op^ 
puntamento di Marcello Venturi. 
II minimo d"ombra di Gino De 
Sanctis. Ed. Rizzoli; Senza tre-
gua di Giovanni Pesoe e La li-
nea che si pud vedere di Ger
mane Lombardi. Ed. Feltrinelli: 
11 colpevole di Felice Chilanti. 
Ed. All'insegna del Pesce d'Oro; 
II tempo i coltello di Gabnele 
Minardi. Ed. Dall'Oglio; La pro-
vocazione di Rodolfo Doni e II 
cristiano tra due fnochi di Nando 
Fabro, Ed. Vallecchi; Gli anni 
che scotiano di Fidia Gambetti. 
Ed. Mursia; L'eauilibrio di To-

nino Guerra e il piorane nor-
male di Umberto Simonetta. Ed. 
Bompiani: II cielo sulle tribune 
di Giuseppe Brunamontini. Ed. 
Rizzoli: Da un tctto e nelle stro
de di Piero Santi. Ed. De Dona-
to: Leltera a una professoressa 
di a.d., Ed. Libreria editrice fio-
rentina: II balordo di Piero Chia-
ra. Ed. Mondadori: II mito Pa-
rese di Armanda Guiducci. Ed. 
Vallecchi: La rivoluzione in atto 
e altri scritti di Ermanno Bar-
tellini e Educazione aperta di 
Aldo Capitini. Ed. La Nuova 
Italia. 

L'assegnazione dei premi avra 
luogo la sera dell'8 settembre 
1967. in Palazzo comunak. 

propri mezzi, di cui invece non 
sa nulla; ed e estremamente 
irresponsabile avventurarsi in 
simili imprese senza essersi 
preventivamente accertati che 
tutti gli organi. specie quelli 
circolatori e respiratori, siano 
perfettamente sani e capaci del 
massimo rendimento. 

Ma non basta. Una volta im-
mersi, ci si pud trovare di 
fronte a situazioni impreviste 
in cui basta solo perdersi d'ani-
mo per soccombere; occorre 
dunque piii che mai che sia in 
ordine anche il sistema nervo-
so. il quale deve esser tale da 
far conservare la padronanza 
di se in qualsiasi circostanza. 
Poiche, ripetiamo. un attimo 
di incertezza o di esitazione pud 
costare la vita, e indispensabi-
le avere nervi soldi oltre che 
organi efficienti: val quanto 
dire che questo sport non e fat-
to per gli emotivi, e il medico 
specialista ha il compito di as-
sodare non la sola integrita fi-
sica, ma pure quella psichica, 
ovvero cid che si dice il pieno 
equilibrio psico-fisico. 

In quanto a/I'esercizio in se. 
e per limitarci all'essenziale, i 
problemi che si presentano so
no due: uno all'atto delVimmer-
sione, Valtro al momenta della 
risalita .11 prima e dovuto alia 
pressione che la massa d'ac-
qua esercita sul corpo immerso. 
e che e evidentemente maggio
re della pressione dell'aria cui 
e abituato il nostro corpo. Gia 
a 10 metri di profondita la pres
sione dell'acqua corrisponde a 
due atmosfere. e cioe il doppio 
della pressione atmosferica. e 
aumenta in misura sensibile 
mano a mono che si scende, 
per cui (salvo che non si tratti 
di individui molto allenati e 
molto esperti) non e consiglia-
bile andare oltre i 40 50 metri 
sott'acqua. 

Infatti fino a codesto livello 
Velevata pressione si sopporta 
abbastanza bene, tranne che 
per alruni organi cavi come e 
il caso dell'orecchio la cui ca-
vita e separata dall'esterno dal
la membrana del timpano; su 
tale mebrana in condizioni abi-
tuali si esercita una pressione 
equivalente daWeslemo e dal-
Vinterno con reciproca neutra-
lizzazione. mentre quartdo la 
membrana stessa sia sollecitala 
dall'esterno dalla notevole pres
sione della massa oVacqua, la 
quale non e equilibrata da una 
identica pressione dalla parte 
interna, essa finisce col rom-
perH. 

Ebbene, si evita la rottura 
del timpano aumentando la 
pressione interna dell'orecchio 
con adeguate manovre che in 
fondo sono semplici, ma che 
bisogna saper fare al momen-
to opportuno e nel modo oppor-
tuno. Tali manovre, dette di 
compensazione (perche mirano 
a compensare la minor pres
sione interna rispetto alia ac-
cresciuta presvone esterna) 
possono interessare anche altri 
organi cavi, e debbono dun
que essere sempre tenute pre-
senti nel corso della discesa. 

Invece quel che deve rendere 
vigili in risalita e la possibilitd 
dell'embolia, fenomeno abba
stanza risaputo, e che consiste 
nel fatto che il progressiva ri-
dursi della pressione esterna 
mano a mano che si sale con-
sente all'azoto dell'aria respi-
rata in precedenza di staccar-
si dal sangue cui si era fissa-
to; se il distacco & rapido a 
causa di una emersione troppo 
affrettata il detto gas assume 
la consistenza di bollicine (i 
famosi emboli) capaci di ostrui-
re dei vast sanguigni in questa 
o quella zona del corpo, anche 
nel cervello. con conseguente 
ostacolo circolatorio e danni 
perfino mortali. 

Siccome pero I'embolia non 
at viene di colpo, ma in genere 
si annunzia con taluni sintomi 
(malessere. dolori articolari, 
prurito, mai di capo) si c in 
tempo per provvedere aumen
tando di nuovo con la disce
sa di qualche metro la pressio
ne esterna, la quale fa fissare 
di nuovo il gas nel sangue ed 
elimina cosi le bollicine che 
costituivano gli emboli, si ri 
prende poi la risalita con mag
giore lentezza. Esistono a tal 
proposito delle tabelle per sa-
persi regolare, dove e indicato 
il numero di minuti da far tra-
scorrere per ogni certo numero 
di metri che si fanno nel ri-
salire. 

Un altro fenomeno che e bene 
conoscere e quello dell'ebbrez-
za, che si pud avvertire appun-
to come un'ebbrezza alcoolica 
(di solito pero oltre i 40 metri 
di profondita) cosi da essere 
spinti a fare le cose piu assur-
de, tale e quale come in istato 
di ubriachezza. col rischio di 
perderc il controllo di se. Son 
e ben chiaro a cosa sia dovu-
ta, malgrado le varie ipotesi 
avanzate, ma e probabile che 
la causa risieda in un ecces 
so di anidride carbonica accu-
mulatasi nei polmoni. Certo e 
che basta risahre di pochi me
tri perche tutto scompaia. 

E infine qualche consiglio 
pratico: 1) non immergersi a 
breve intervallo di tempo da 
una precedente immersione. ne 
quando si e stanchi o si e 
fatto un pasto abbondante, o 
si i ecceduto col fumo o con 
Valcool, o se Vacqua sia trop
po fredda; 2) non immergersi 
mai da soli, ma sempre in 
compagnia di qvalcun altro. in 
modo da garantirsi in caso di 
incidente un reciproco aiuto; 
3) non immergersi in acque in-
festati da squali. ne inseguire 
la preda in anfrattuositd ri-
strette di cui si possa rima-
nere prrigionieri; 4) non riemer
gere senza essersi bene accer
tati di non trovarsi sotto o nelle 
immediate vicinanze di un na-
tante. 

Gaetano Lisi 

< Non vi e pensiero, non vi 
6 sentimento che possa andare 
pcrduto. Tutto cio che nccaddc 
un tempo nella nostra vita c 
presente in noi, anche se lo 
abbiamo dimenticato ». Questa 
illuminante dichiarazione ligu-
ra nel primo dei quindici rac
conti. piu o meno noti, del nuo
vo libro di Giusepix? Dessi 
(« Lei era Vacqua *. Mondado
ri. pag. 2f»5. L. 2.-100). quasi a 
guida di lettura. In essi. difat-
ti. ritorna costantemente il mo-
tivomito della attualita — per 
ognuno — del proprio passato. 
della cui permancnle incidenza 
si portano i segni nel corpo e 
il condizionamento nello spiri-
to. Da qui, la tipica disposi-
zione dello scrittore teso sem
pre a guardare al di la del 
c fluire del tempo > e a discri-
minare dentro il « groviglio la-
birintico» del proprio animo. 
per vagliare il peso del pas
sato nei sentiment! e nei pen-
sieri. nei gesti e nelle sensa-
zioni. nei modi e nei fatti della 
vita. La quale, per Dessi, si 
vive immediatamente come sen-
sazione o passione, ma diven-
ta illuminazione e consapevo-
lezza quando e se di ogni pen
siero o sentimento. di ogni emo-
zione. si trovino le ragioni nel 
fondo della coscienza. in modo 
che esse ne riaffiorino e vi si 
stabiliscano con attiva e dura-
tura presenza. II desiderio. co
si. di recupero del proprio pas
sato e. nello scrittore. non solo 
gusto di attingere la sostanza 
profonda del proprio essere. 
ma pure volonta di comporre. 
per quanto d possibile. in chia-
ri giudizi e in forma di ordina-
ta razionalita gli impulsi se-
greti del cuore o le piu ineffa-
bili sensazioni della mente e 
perfino le irrazionali emozioni 
dell'inconscio. per il ritrova-
mento del proprio «posto nel 
tempo » e della propria « esat-
ta situazione nella vita ». 

La sua narrazione e. percio. 
una perlustrazione a ritroso 
della propria coscienza, e ad 
essa avviano il ricordo di av-
venimenti trascorsi. un sempli-
che moto di pensiero. 1'insorge-
re di improvvise fantasie nella 
mente. il riaffiorare di un'anti-
ca suggestione sensitiva o 
emozionale. Ma. a parte l'oc-
casionale spinta di avvio e la 
varia orchestrazione dell'ordi-
to narrative il dato comune a 
tutti questi racconti e il loro 
particolare timbro evocatore di 
un'atmosfera assorta e rarefat-
ta, in cui avvenimenti, perso-
ne. cose, visioni. fantasie. so-
gni. lo spazio anche e il tem
po assumono insospettato rilie
vo e dimension! rivelatrici di 
relazioni spesso apparentemen-
te futili ma in realta decisive 
per il conformarsi e il costi 
tuirsi di una sensibilita e di 
una esistenza. Sicche. ncgli 
eventi della propria vita o nei 
< segreti > dell'animo si posso
no sempre leggcre indizi e sim-
boli del proprio pcrsonale de-
stino. 

Fantasie concrete 
o surreali 

II processo di scavo nella co
scienza e di approfondimento 
della ricerca conosce momenti 
esasperati. ossessivi. dramma
tici. ma anche- di effusa liri-
cita. 

In questo ultimo caso. le 
c fantasie > dello scrittore si di-
panano come per interna solle 
citazione e — fra remore di 
momenti riflessivi e spinte di 
dati di cronaca — si equilibra-
no in contemplazioni di stati 
d'animo o in analisi sottili di 
eventi. i quali. anche se sono 
straordinari. ripetono una sen-
sazione di normale tipicita e di 
serena chiarezza (c La mia tri-
savola Letizia ». < Canto ne
gro >. «Commiato dall'inver-
no >. «Vacanza nel Nord »). 
Neli'altro caso, le « fantasie » 
si muovono in direzioni ambi-
gue e talora escogitano anche 
un c piano d'azione > piu o me
no surreale: la volonta e c com 
pletamente estranea > e si ub-
bidisce solo « a un bisogno di 
atti.. impensati... imprevedibi-
li >: un bisogno che e dell'istin-
to e sconfina nella sfera del
l'inconscio. in cui ogni azione 
e suggestione. ogni evento qua
si ma gia. E una qualunque vi-

cenda o una qualunque imprea-
sione si puo caricare di semi 
straordinari. I fatti piu chiari 
|x>fsono suscita'v oscuro sen-
sa/iom di stnaiiiiiunto, di pan 
ra. di incubo. di opprossione 
(•r Lei era I'acqua », « Fuochi 
sul molo ». e c c ) . Allora. alia 
cliiarezza succede la confu
sione. 

A questi due termini cnrrl-
spondono due differcnti condi
zioni psicolngiche: la confu
sione coincide con la «debo-
lezza ». the e ingenuita e di-
fetto di amore (« La frana »). o 
anche eon la brama di « diver-
sita ». che e egoismo e mall-
zia (<r 1 segreti »): la chiarezza 
e «semplicita ». fiducia cio6 
negli altri, desiderio di « calo-
re » umano, volonta di accordo 
con la societa e la natura (« Va-
can/a nel Nord »). Cosi. lc due 
condizioni psicolngiche sono se 
gni di modi sociali di essere, 
di reali situazioni di vita. E si 
potrebbe avan/are I'ipotesi che 
ad esse corrisponda il rappor
to geograficn politico Nord Slid 

La Sardegna. sembra sug 
gerisca Dessi. e simbolo di eon 
fusione; il Nord di chiarezza. 
Li. la realta assume contorni 
drammatici e surreali fino ai li 
miti del mistero. perche vi si 
confonde <r cio che e con cio 
che avrebbe potuto essere e 
che non e stato »: i soli rap 
porti possibili fra gli tiomini 
sono ancestrali o metastorici, 
e di magia e di sortilegio sonn 
quelli fra l'liomo e la natura: 
la storia non c'e. deve ancora 
cominciare. Nel Nord. invece. e 
possibile l'aecordo dell'uomo 
eon se stesso. con la societa, 
con la natura: la storia segue 
un processo normale. la gente e 
loquace. comunicativa. attiva: 
non vi e solitudine. 

Accumulo di 
tutti i « mali n 

Nord e Slid pare abbiano. 
dunque. in Dessi valore di sim
bolo e tuttavia sono dati stori-
ci reali. Della realta hanno la 
forza di determinazione che 
nell'uomo puo sembrare desti 
no. fatalita. ed c solo storico 
condizionamento. la funzione 
simbolica 6 nelle indica/ioni 
che essi sprigionano c nel mn-
ralismo sotteso ad ogni rivela 
zione. Nord e Sud sono. cioe, 
due categoric che corrisnondo 
no a due attuali condizioni uma-
ne in Italia: 1'una di smarri 
mento nella stasi della preistn 
ria (con tutte le implica/ioni 
di ordine psicnlogico. socialp, 
umano: le paure ancestrali. le 
difficolta obiettivc di decidere 
del proprio destino. la delusione 
e la sofferenza che sono al 
fondo di ogni esperienza): l'al 
tra di possibilita di fruizione 
della intelligenza c della volnn 
ta per la costruzione della pro 
pria vita. Nel Nord pare vi sia 
la salute e la vita, nel Sud la 
malattia e la morte. Sintomati 
co, in questo senso, 6 il rac-
conto « La frana »: nella chiu-
sa tragedia di Oreste (in lui 
si accumulano tutti i «mali » 
della confusione: ingenuitA. 
apatia. di^amore. debolezza. 
vocazionc di morte. e c c ) brilla 
un attimo di chiarezza al ri
cordo del brevissimo idillio con 
Ines. la raeazza pistoicse che 
avrebbe potuto per lui signifl-
care appiglio ad una vita di-
versa. Ma piii significativo k 
I'ultimo racconto (* Vacanza 
nel Nord ») in cui lo scrittore 
narra come attraverso la me 
diazione del * Nord » egli si sia 
hberato da ogni residuo di ma
lessere atavico per inserirsi fl-
nalmente nella storia degli uo-
mini: il segno e nel ritrovato 
accordo con la natura e nella 
facile e libera condizione di 
piena dispombilita di se. 

Per questo. la scelta e la di-
sposizione di questi racconti — 
in una progressionc. nel tem
po. di motivi prima penosi • 
oscuri. poi grado a grado chia-
ramente contraddittori e dram
matici. sino a quelli finali se-
reni e quasi idilliaci — pare vo-
gliano suggerire 1'idea dello 
itinerario che 1'uomo Dessi ha 
perseguito per sciogliersi dai 
limiti storici di origine e per-
venire a chiarezza e a verita 
come a possibilita permanenti 
di vita. 

Armando La Torra 
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