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Superare il dissidio 
tra industrie 

e centro storico 
Un patrimonio culturale in piena rovina — II parere dei sovrintendenti 
La posizione dei comunisti in un'intervista con il compagno Vianello 

VENEZIA. marzo 
II turista abbagliato aal pri-

mo sole primaverlle. che ap 
proda a piazza S. Marco non 
sa che 1 suol occhl colgo-
no di Venezia solo un'imma 
glne ingrigita e sfunrata Per
che" I colorl stupendi della 
citta si sono sfaUi durante 
1 seooll, gli affreschl esternl 
di cul le case si adornava-
no. sono scomparsl, le fac-
ciate degli splendidi palazzi 
appalono tutte corrose: la Sc-
vrintendenza alle gallerie — 
ci lnforma gentilmente 11 dl-
rettore, professor Valcanover 
— e rlusclta a compiere un 
calcolo nnmerico della per-
dita annua che 11 patrimonio 
culturale venezinnn suhisre, 
a causa dell'umidita. degli 
agent! atmosferici e chimlcl, 
dell'incurla 

Tutto viene colplfo. statue 
e tele, affreschl e arredl. mo-
bill e suppellettili. Si perde, 
ogni anno, circa 11 B% della 
immagine friferita alia super-
fioie) per nuan»o rigunrdn le 
statue. 11 5% degll affreschl 
e dei mobill. il 3"% dei dlpin 
tl su tela e il 2% dl quell! 
su tavola. Contro questa ine-
sorahile degradazione del he-
ni cultural! venezianl. cl si 
batte con tutti i modest! 
mezzl disnnnihili Pd e ron-
solante che 11 professor Val
canover abbia potuto infor-
mnrci riell'ormai completata 
opera dl trasformazinne del-
l'nx chiesa di S. Gregorlo in 
un grande modernn Inborn to-
rio di restauro per dipintl. 
a Mn — soggitinee il ^m-rin 
tendente — per risnlvpre t 
prnhlemi di ctmservnzinnp e 
di restauro delle opere d'ar-
te veneziane. prnhlemi che 
nnn hanno riscontro In alcun 
altro centro storirn itnlinnn 
ed purnpeo. e Indlspensnbl-
le che Vazione di intprventn 
enntinui e si tntensitichl. si 
cnordint ntle nitre attivita ner 
la salvaquardia del patrimo
nio culturale veneziano » 

E' gift Importante che un 
primo coordinamento s! ve-
rifich! con la Sovrintendenza 
al monument!, sicche' — ad 
esempio — il restauro mu-
rario della chiesa di S. Ma
ria dell'Orto awiene contem-

poraneamente a qtiollo delle 
sue opere d'arte. Ma 11 ca-
pltolo dei monumenti. se pos
sible, e ancor piii angoscio-
so II quadro che 11 Sovrin 
tendente archltetto Guiotto 
ha fornito anche recentemen-
te agli esperti dell'UNESCO 
non puo non tmpressionare. 
Le fondazioni del palazzi, qua
si tutte su palafitte. « per ei 
fetto del moto dell'acqua si 
trovano spesso mal ridotte 
ed abhisognevoli di rinforzl 
o di sostituzionl. Le murntli
re hasamentali sono decom-
poste, corrose. detormate, 
schiacciate. Le murature in 
elevazione lesinnate. ruotate, 
rovinate. Le travature dei so-
Ini e dot tetti rese tranih net-
le testate all'interno dei mu-
ri mnlati, ed indi. disspstate, 
pravocano forti sollecltazionl 
di splnta. I pavimenti alia 
veneziana. avvallatl. decompo
se Gli tnfissi rovinati, le ca-
tpnp e qli ancoraaai dt ferro 
ossidati spezzati entro lo spes 
sore dei murl. I manti del
le coperlure scomposti dal 
vento e dalle detormazlonl 
dell'ossatura portante ». 

fin panorama drammatico, 
che lnveste tutti i quattro-
centocinquanta palazzi. I due-
cento fra chiese, oratori e 
chJnstri. fd almeno due ter-
zi dell'edillzia media P ml-
nore della citta: 11 preventl • 
vo per restaurare questo enor 
me patrimonio In sfacelo as-
somma all'astronomica cifra 
di 127 miliardi. « Si pub qu\n-
di comprendere — dichiara 
I'urrhitptto Guiotto — anan 
to complesso sia 11 problema 
della consprvazinne dt Vp.ne 
zia. a cominciare dalla dife-
sa dell'insieme laaunare dal
la minaccia del mare ». 

« Conservazionp » dunque 
come difesa fisica. come tu-
tela degli enormi valori am 
bientall. storici. cultural! e ar
tistic! che Venezla rappresen-
ta Ma e'fr qualcnsa d'altro an-
cora che a Venezla occorre 
conservare. ed e la sua esl-
stenza. la sua funzlone co
me comunlta civile. Venezia 
si e paurosamente spopolata 
nell'iiltimo quindfcennlo, al 
punto che 1 174.B0R abitantl 
del 19R1 si sono ridotti. nel 

Roma: un ambiente con pitture 
a specchio di Michelangelo Pistoletto 

PER UNA VOLTA 
DENTRO IL QUADRO 

Vi piacerebbe entrare dentro un quadro? Si, avete ca- • 
pito bene: dentro. E guardarvi, per una volta, come qual- z 
cosa che vale, nella posa che provate ogni giorno davanti -
alio specchio? Vi piacerebbe. E potete farlo. Salite al 20 Z 
di piazza di Spagna, galleria o L'Attico » e mettetevi a -
vostro agio. Io ci ho provato, mi sono trovato un posto Z 
in quella lamiera specchiante di Michelangelo Pistoletto -
dov"e figurata una donna nuda distesa di spalle (ho sem- Z 
pre desiderato, invano, di entrare in certi amati quadri -
con donne memorabili di ogni tempo e luogo. L'esperienza " 
e stata un po' dura: lo specchio dice che sono vecchio, un -
po' gobbo. brevilmeo, miope da dovermi awicinare al qua- ~ 
dro-specchio quel tanto che basta a mettere in risalto la -
mia decadenza assieme alia sempre piu sofisticata bravura Z 
avanguardistica di Pistoletto (e dal '62 che e alle prese -
con le « pitture specchtanti »). Z 

Vi dico cosa ho fatto dentro la «pittura abttabile» z 
(cosa non ho fatto). Mi sono seduto su una delle cento . 
seggiole pieghevoli di osteria inzeppate nella galleria per ; 
farti annaspare (per renderti ridicolo insomma come uno _ 
che ancora va a vedere i quadri), fra una colonna e una z 
aiuola, tutte e due di legno e cartone come sono fatte -
tante cose prowisorie del cinema. Cosl mi sono venute -
in mente certe mie giomate perdute. per qualche lira. . 
sulle gobbe erbose della campagna romana dietro una -
masnada inverosimile che girava un film, fra tante pecore • 
e tanti invertiti. " 

Mi sono poi messo a contemplare un altro quadro spec- -
chiante con una coppia di giovani, maschio e femmina di Z 
quelli che oggi vanno, bella gioventu che da sullo schele- -
trico senza sesso e sul vampiresco (Upo "Vogue"). Ho Z 
preso a fare capolino come un satiro su questo e quel * 
quadro specchiante: un fotogralo sadico mi avra scattato Z 
cento foto con molta diligenza. Llio lasciato fare col pia- -
cere che prova uno che riesca a prendere in giro un radio- Z 
logo. La sera deirinaugurazione e'era stata, invece, tanta z 
gente, e chiasso, risa, costumi di pastorelle e antichi ro- Z 
mani. airingresso, per chi volesse tnfilarli. -

Fra la folia, qualche volta, si sta meglio: cinquanta per- -
sone negU speech! diventano cinquecento e piu, puo sem- Z 
brare anche un'altra cosa, magari la morte dell'arte con -
la gente che si diverte, che si vede negli specchi e si sente Z 
qualcosa che vale, perch* sta 11 in quel posto a quell 'ora. -
E poi ti fotografano. U tllmano e qualche sera dopo ti puoi Z 
rivedere in proiezione e. secondo come ti va la vita, o ti -
vergogni o ti senti un rivoluzionario. Non sono abbastanza Z 
vanitoso da dire che mi sia senlito come un rivoluzionario z 
che si vergogna. Z 

Si dirt che non sta tutto qui 11 senso d*uno spettacolo z 
In un ambiente, di quella che si dice « arte di ambiente », -
e che almeno l'illusionismo di un Magritte e l'ogget'jvismo z 
degli americani andrebbero adeguatamente ricordati. Io -
resto perb. con llmpressione che il vuoto di un certo am- Z 
biente sociale sia llnvolontario protagonista degli specchi -
di Pistoletto e che 1'oggettivismo dello specchio, in un Z 
luogo di transito, lascia a dascuno la sua prowisoria sod -
disfazione estetica e il suo stupido destino di alito e basta. Z 
A questo punto, pero, non si capisce piu che ci stiano a -
fare quelle figure fotogranche di velina incollate e delica- Z 
tamente colorate. Mi viene in mente quella crudeie e n e • 
cessaria cadenza che ritma le estenuate ed estenuantl spie Z 
eaxionl In « Una partita a scacchi • di que] decadente (che -
aveva caplto qualcosa) dl un Thomas Stearns Eliot: i S t . 
sbrighino per piacere si ch iude»„ Hurry up please it's -
timelTsi SBRIGHINO PER PIACERE SI CHIUDE: Eliot. . 
lapidario, ha usato U tutto maiuscolo ma qui per I Z 
fioml e gll uomlni che passano. basta un corpo 8 alto e -
basso. Si sbrighino per piacere si chiude. z 

Dario Micacchi -

19K6, ad appena 121.309. E* 
chiaramente intuibile quanto, 
in tale impressionante pro-
cesso, incidano la sltuazione 
ambientale. le condizioni del-
I'edilizia minore abitativa che 
1'architetto Guiotto ha assi-
milato al quadro di degra 
dazione offerto dal monu 
menti. 

Ma 11 fenomeno va indivi
d u a l in altre non menu im 
portanti motivazioni dl fon-
do. Ne offre un'interessante 
analisi il sociologo Giuseppe 
Lisi, in un suo studio appar 
so nel numero 6 di « La ri-
vista veneta ». «Questa citta 
— scrlve Lisi — che attual-
mente risulta caratterizzata, 
e non soltanto in termini fi-
sici, da una netta separazio 
ne fra il nucleo antico e il 
nuovo insediamento urbano 
legato alio sviluppo di Por
to Marghera, presenta un as-
setto territoriale derivante 
dalla particolare dinamica 
manlfestata dal processo di 
sviluppo dell'economia vene 
ziana. 

a La citta di Venezia duran
te i secoli dell'espansione 
commerciale della Repubbli 
ca Marinara, cioe lino a quan-
do e rimasta nel novero del
le citta immediatamente pro-
duttive, ha difatti costante-
mente trasformato la sua 
struttura. 

«Successivamente. assieme 
all'inaridirsi delle tonlt del 
commerclo e della ricchezza 
e con I'affievolirsi dell'imjwr 
tanza dell'attivita portuale che 
ha contraddistinto la Venezia 
preindustriale, si e verificata 
una stasi anche nell'evoluzio-
ne della struttura urbana... 
La creazione della zona indu 
striate di Porto Marghera. dl 
fronte alia assoluta tmmohi 
lita del centro storico che 
da tempo conservava immu 
tata la sua struttura, peral-
tro rispondente alle esigenze 
dt un tipo del tutto diverso 
di attivita economica. ha ri-
chiesto la creazione di un nuo
vo insediamento in grado di 
reagire in maniera attiva al
le trasformazionl imposte dal 
la civiltd industrlale: il che 
ha determinato, per la net
ta trattura che si e creata 
fra II nucleo antico e quello 
industrlale, un progressiva de-
cadimento ambientale e un 
processo di disgregazione so
ciale del centro storico ». 

Dl quest! problem! legatl 
alio sviluppo e alia sicurez-
za di Venezia, discutiamo con 
il compagno onorevole Gian-
mario Vianello. Dice Vianel
lo, riferendosi anche alle af-
fermazioni del sindaco nel 
recente Consiglio comunale: 

a Se natura ed enttta del 
pericolo restano incerte, en 
me pud darst certezza di sue-
cesso ad un tpotettco " cur-
rettivo"? E a quale? Conse-
guenze dannose dei lavort in 
corso in Laguna di enttta e 
gravita ap punto non pre-
viste, e percid non stcura-
mente correggibili, sembrano 
ipotizzabili propria per fin-
sufficiente conoscenza possi-
bile oggi di tutti gli aspetti 
del complesso tenomeno del 
moto delle maree in Lagu 
na, tnsuffictenza conoscitiva 
legata alia non dispombilitd 
dt un aggiornato rtievamento 
battmetrtco. e qutndi di un 
modello matemattco e di un 
modello idraulico per esperi-
mentare soluzionl e "corret-
tivi" prima e non dopo qli 
interventi piu gravi e irrepa-
rabilL 

mSe U problema che preoc-
cupa Venezia e non solo quel
lo dell'alta marea ecceziona 
le. ma della trequenza delle 
medie maree, dell'accelerarsi 
di questo ritmo nel secolo, 
nell'ultimo cinquanlennio, ne
gli ultimi decenm. e nella 
previsione futura per t gene-
rail nott fenomeni geologicl 
e iaraulld, e se tn questo 
campo per Venezia i dectme-
tri, i centtmetri e le ore con-
tano. non si pud non valuta 
re tutta la portata dell'at/er-
mazione conlenuta anche nel 
rapporto degli esperti olande-
si che un tnnalzamento dt 
uno o piu centimetri del U-
vello masstmale delle maree 
mollo alte st ritlene possjM-
le sia stato determinato nel 
corso dei tempi dal cambia-
mentt della estensione delta 
Laguna, dalla costruztone del
le dtghe, deviaztoni dei liu 
ml, larort di dragaggio alio 
scopo dl facilttare la naviga-
ztone, lavori che "hanno fa-
cilttato Ventrata del mare nel
la laguna, hanno permesso 
alle maree oggi di penetra
te piu factlmente nella La
guna ". 

mSe do e awenuto tn pas-
sato. come si pud tgnorario 
nel futuro? — precisa Vianel
lo — Se lo stesso professor 
Ferro tpotizzava, nel 1964, che 
potremmo trovarci dt fronte 
a conseguenze che abbiano 
troppo senstbilmente clterato 
Vanaamento del tenomeno 
della marea (n Lagma, co
me ti pub tnsistere nel chta 
mare anche Ipotesi come que-
ste "conseguenze imitate a 
secondarie f Cosa vi e di mo
no secondarto per la vita del
la Laguna del moto dell* sue 
maree, delle leggi e modtft-
che dl questo moto? Come 

possono essere " secondarie " 
evemuult atteraztom sensibili 
di questo moto? Connesse a 
luvuri at portata e dimensio 
ni eccezionali? ». 

Questi lavori sono in cor
so e investono 4U00 ettan di 
zone barenose, prevedono lo 
interrainento in totale di 
2940 ettari; 1'escavo di un 
grande canale largo 180 me 
tri e profondo 14,50, in La 
yuria uuila J" zona mdustria 
le alia bocca di porto di Ma-
lamocco e in mure fino alia 
isobata 15; l'asportazione to
tale dal fuiido della Laguna di 
115 milioni di metri cubi di 
matenali; la riduzione del 
12,37o dell'intero volume di in-
vaso dei tre bacini laguna 
ri; lo spostamento della linea 
partiacque dal secondo baci 
no (Malamocco) verso il pn 
mo (Lido). 

« Conseguenze " secondarie ' 
— si chiede polemicamente 
Vianello — nella Laguna tn 
cut sorge la sprofondante Ve 
nezia? Ecco perche cluedia 
mo un piano organico di di 
fesa e salvaguardta dt Ve 
nezia. 

a t tre termini: Venezia tsu 
la. la sua Laguna, Mestrt 
tndustriale, non sono sepu 
rabili, nun e posstbile cht 
I'uno avanzt ignorando e ne 
gando le esigenze deylt altrt 
elementt vttalt. Se nun e ctue 
pussiDUe sucrtficure a frelto 
lost piant di sviluppo tndu
striale una struttura umca al 
mondo come Venezia sturtca. 
nun e neppure possibite tgno 
rare che Venezia pet vivert 
come porto commerciale e 
industnale nella sua Lugunu 
deve affrontare e risolvere 
con sicurezza i problem! dei 
collegamentt dt mare e di 
terra in relaziune aglt svilup 
pi tecnici e scientific! attualt 

a Ma e appunto per questo 
che occorre uscire dall'empt 
rismo, dalle vistunt parziau 
talvolta pretestuose, sempre 
vtziate. Occorre che sicurez 
za e sviluppo siano posti ca 
me aspetti tndissulubilt del
la stessa Impostazione uni-
taria u. 

Sul piano tecnico gia oggi 
si prospettano diverse solu-
zioni, con diversi costi, con
seguenze pratiche e tempi di 
realizzazione, da valutare in 
alternative: daU'isolaniento 
protettivo di Venezia storica 
in una parte della Laguna, a 
una generate regolamentazio-
ne delle acque di tutta la La
guna mediante sbarramenti 
mobili delle tre bocche di 
porto; a una diversa forma 
di collegamento per quanto 
riguarda il solo traffico pe-
trolifero verso Porto Marghe
ra in oleodotto con attracco 
fuori del perimetro della La
guna a sud del Brenta, a 
Porto Levante; a una diversa 
configurazjone delle stesse li-
nee di sviluppo industnale 
per Marghera e per 11 Vene-
to con conseguente diversa 
soluzione e tracciato delle zo
ne di insediamento industna
le cosi da rispanniare le pre-
ziose barene e la Laguna 
stessa. 

a CiO che conta — sostie-
ne il compagno Vianello — 
e pervenire tinalmente a una 
impostazione unitaria del pro
blema e non unidimenstunale, 
tale cioe da non sacrificare 
in partenza una componente 
alle altre; capace di porre U 
rapporto Veneztatsola, La 
guna, sviluppo industna
le e portuale. in termini dt 
vera cultura. che e unila di 
visione, sintest positiva, e pa 
liticamente avanzata delle esi
genze di sicurezza per Venezia 
storica, di vitalita per la sua 
Laguna, di prospettiva di svi
luppo favorendo tl risanamen 
to dt Venezia tnsulare, me
glio intessendo i rapportt cul-
turali e direzionalt tra Vene
zia isola, Mestre, terraferma 
e la Regione. 

mNon e ancor detto che 
dobbiamo rassegnarct a co
me vanno le cose ora (que
sto U limite inaccettabile nel-
le risposte anche tecntche sin 
qui atrute), cioe tn mrdo ne-
gattvo e al tint della sicurez
za e at lint dello sviluppo ex 
vile e economico; non e det
to che si debbano porre an
cora i due termini sicurezza 
e sviluppo tn contraddizione 
tra essi sacriflcando o I'uno 
o Valtro fconflttto distnttti-
vo e sterile di risultati reali 
posittvi). Perab chiediamo un 
piano organico di difesa e 
salvaguardta della Laguna e 
di Venezia. 

• Ci pare di essere nel qiu-
sto se mststiamo su questl 
termtnt dt un impostazione 
corretta del problema di Ve
nezia: impostazione scienttfi-
ca e glabale; unlta di conce-
zione e dt dtrezume operatt 
va (ncordiamo Vanttca Re-
pubbltca, il suo Magislrato al
le acque. t suoi potert, e qual 
e oggi la situazione). pria 
Ma agli tnteressi pubbUct e 
generalt. non at piam e alle 
scelte settoriaU e dt grmp 
po di potere; controUo de-
mocrattco: 

Venecia d sembra merit! 
tutto questa AnH che ne ab
bia diritto. 

Novembre, 1966: I'alluvione a Venezia 

Pubblicate le lettere « familiari» di Ernesto Rossi 

« L'elogio del la galera» di 
un irriducibile antifascista 

L'antologia di Laterza raccoglie 200 lettere scritte settimanalmente, per 9 anni, dalle carceri fa-
sciste alia moglie e alia madre • Una concezione individualistica ma illuministica della battaglia 
politica - Uno scetticismo teorico che verra superato nell'impegno politico concreto e assiduo 

Mario Passi 

Le lettere scritte da Ernesto 
Rossi negli anni in cui il fa-
sci5mo lo tenne in prigione 
(«Elogio della galera. Lette
re 1930-1943 .̂ a cura di Man-
lio Magini. Bari. Laterza. 
196ft) costituiseono una delle 
Ietture piu vive di questi ul
timi anni. Si direbbe che la 
misura stessa della lettera 
spinga il Rossi ad affinare 
ancor piu in esse 1'incisivita 
e la chiarezza. cioe le sue mi-
gliori doti di scrittore; inol-
tre il loro carattere privato 
lascia campo libera alia sua 
immaginazione. ed egli si ab 
bandona spesso al suo estro 
narrativo. C'b. di conseguen-
za. come una dilatazione delle 
dimension! della cella in un 
mondo assai piu vasto. creato 
dalla mente e dalla r*-. '.' 
del Rossi, ed in esso i ca.. 
rieri apoaiono. piu che degli 
oppressori. degli intrusi. da 
mandare al diavolo. come ap
punto egli fa in qualche oc-
casione. senza preoccuparsi 
delle punizioni che ne deri-
vano. 

E' incredibile come queste 
lettere siano gremite di fat-
ti. Non di fatti awenuti. s'in-
tende. perche gli awenimen-
ti sono quelli che possono 
aversi in carcere: trasferi-
menti. arrivo di nuovi carce-
rati. segregazioni qualche 
pranzo migliore del solito. I 
rapporti diretti sono limitati. 
naturalmente. ai compagni di 
priginnia ed ai secondini. Ma 
e'e poi il rapporto intellettua 
le ed affettivo con la madre e 
con la moglie. E ci sono inol-
tre, come osserva P a n i nella 
prefazione. i suoi « viaggi gior-
nalieri attnrno alia cella» 
Anche chiuso tra quattro mo 
ra. Ernesto Rossi riesce con 
essi a riempin? queste paglne 
con fatti ricordati. inventati 
e perfino sognati Realta ed 
immaginazione. sogni e ricor-
di formano una fitta trama di 
awenimenti. una vera e pro
pria autobiografia, in cui pas-

Ernesto Rossi 

sato e presente s'intrecciano. 
osservati. quasi sempre. attra-
verso l'ironia. che il Rossi 
volge non solo contro gli altri. 
ma talvolta anche contro se 
stesso. 

L'ironia e anche la sua piu 
efficace risposta al regime 
fascista. II Rossi, all'inizio. 
non ha compreso subito quale 
sarebbe stato il punto d'arri-
vo del movimento fondato da 
Mussolini. Ma dopo la marcia 
su Roma e passato ad una ir
riducibile opposizione. ed e 
finito in galera. insieme con 
altri antifascisti. Sono con lui 
amici liberal] e socialist) (che 
finiranno. in gran parte, nel 
Partito d'Azione). ed anche 
alcuni comunisti. I rapporti 
tra il Rossi e questi ultimi non 
*ono facili. perche A Rossi e 
ancora un convinto liberista e 
ritiene che la liberta civile 
debba avere fondamento nella 
proprieta privata. II Rossi di 
queste lettere non e quello 
che. negli ultimi anni della 
sua attivita. porto alia pro
prieta privata dei colpi di 
notevole consistenza. Ma gia 
in esse i prindpi liberistici 

non sono considerati dal Ros
si come valori assoluti, ma 
solo come gli strumentj piu 
efficaci per la costruzione di 
una societa democratica. II li-
beralismo non e per lui un 
dogma, ma una dottrina da 
sottoporre a continua speri-
mentazione. 

II Rossi era un ribelle. un 
« matto >, come scriveva lui 
stesso. ed aveva fatto della ri 
bellione ad ognj dogmatismo 
ed autoritarismo un principio 
costante di vita, c Quel che si 
chiama progresso della civilta 
— scriveva — e dovuto prin-
cipalmente ai matti. a quelli 
che si sono gettati avanti 
per mothi sentimentali. senza 
stare a calcolare le possibili 
conseguenze. senza dar retta 
ai consigli delle persone ragkv 
nevoli >. a cui hanno prepara-
to il terrene Prnprio ripor-
tandnsi a questi motivi senti
mentali. si puo comprendere 
come Ernesto Rossi, il teorico 
del liberismo. si sia trasfor 
mato in implacabile accusa-
tore di certi aspetti del capi-
talismo italiano e come la 
sua lotta contro i monopoli 
non sia stata solo un episodio 
di una battafflia liberistica. 
ma abbia assunto un signifies-
to prii vasto. facendo del Ros
si uno dei DI'U scomodi oopo-
sitori dei gruppi dominant). 

L'individualismo del Rossi. 
d'altra parte, costituisce an
che il suo maggior limite 
Egli. infatti. da regola di com 
portamento personale. ne fa 
un canone di interpretazione 
generale del processo storico. 
che. per fl Rossi, e dovuto. 
appunto. soprattutto all'imzia 
Hva individuate Di qui la sua 
sfiducia profonda nella storia 
e negli stnriri Questa sfidu 
d a . se lo porta ad efficaci 
osservazioni polemiche per 
quanto riguarda la pretesa 
obbiettivita scientifiea di ri-
cerche che hanno invece una 
precisa radice politica. Io la
scia poi privo di valid! stm-

menti quando occorre passa-
re dalla critica demolitrice 
alia comprensione. II rapporto 
tra impegno individuate e pro 
spettiva storica non e certo 
un problema che abbia affa-
ticato il Rossi nel periodo 
della prigionia. come appare 
evidente da queste lettere. Mel 
Ieggerle va perd ricordato che 
esse rappresentano una testi-
monianza importante. ma non 
esclusiva. e che negli ultimi 
anni della sua vita il Ros 
si. pur restando fedele alia 
sua concezione individualisti
ca (ma in senso illuministi-
co) della hattagHa politica. 
inseri le sue polemiche eeo 
nomiche nella piu vasta lotta 
condotia dalle forze di sini
stra contro il capitalismo mo-
nopolistico italiano 

Tn realta. Io scetticismo del 
Rossi pu6 cn*t:tuire un pro
blema di difficile soluzione 
per i suoi b:ngrafi <o!o «e si 
ffuarda soprattutto alle sue af-
fermazioni teoriche Sul piano 
pratico. infatti. egli lo ha su
perato continuamente. nell'as-
siduo impegnn politico. II suo 
pessimismo derivava dal fat
to che eeli aveva » troppi dub 
bi troppe inceriezze «») quel
li che sono enmunemenfe ri-
tenuti i valori fnirtamentali 
della vita » e «tronno vivo il 
senso della relativita di ocni 
creden7a e di ogni opera uma-
na ». Ma i duhbi li mervava 
al momento della riflessinne 
Quando si tratfava di pss«are 
all'azione. essi non Io frena-
vano certamente. I>o stesso 
Rossi ha affermato che 1'azio-
ne lo inferessava soo'-atfutto 
come «nseetto di contemnla-
zione. di rritica » In realta. 
Io intere«ava come eBr»eri-
mento. come strumento di co 
noscenza della societa in cui 
esercitava la sua attivita I.a 
sua pmvncazinne non era fine 
a se stessa. ma serviva a far 
nascere delle reazioni. da stu-
diare ed analizzare. 

Aurelio Lepre 

LE RIVISTE 

Critica 
marxista 

Un dibattito 

su capitalismo 

e contadini 
II primo numero dl qus-

st'anno di Critica marxista 
contiene un articolo dei com
pagni Gino Guerra, Angelo 
Uina e Vanni Pierini su « I 
contadini e la riforma agra-
ria generale» e una critica 
di Gerardo Chiaromonte 
(«Quale capitalismo e quali 
contadini? ») 

t;u Autori dell'articolo atrer-
inuno che nel 11*02 «si esau-
risce... il processo di sempli-
ce razionalizzazione del tes-
suto produttivo, e prunde lo 
avvio un processo di ristrut-
turaziono di tutto il settore 
capitalistico (economia, inez-
zaclria e colonial che carat-
tenzza la politica economica 
dello Stato fino al H»to te 
per il Mezzogiorno fino al 
19tiG-fi7)... La politica tli in-
tervento dello stato e una 
risposta che, uccogliendo coin-
plessivtunente le spinte pio-
venienti dal MKC, leiule a da
re una soluzione orgunica al
le sollecituzioni che proven-
Hono dul mercuto mtt'inazio-
nale, e nello stesso tempo al
le contraddizioni interne clia 
emergono con la recessione 
del 11HM». Segue un'analisi 
delle principnli unsure di po
litica economica del periodo 
(Piuni verdt, pitinu qtiiiiqiien-
nale, e c c . ) e delle conseguen
ze che ne sono derivate (inas-
siccia disoccupazione. squili-
brio meridionalei per giunge-
re a un'analisi circa la po
sizione dei contadini. 

Per gli Autori «la causa 
fondamentale dello stato di 
subordinazione del settore 
contadino (el costitutta dal
la stessa diniensione dell'or-
ganizzazione del lavoro e del
la produziune contadina cho. 
con la sceltu dell'uzienUa ta 
miliare efficiente. rnnane 
fondainentaliiiciite deluniaia 
duU'organizzazinne fanuliure 
inentre si svtluppa neu'inre-
ro settore capitalistico ia ten-
denzu alia massinia c-iuu-fiv 
trazione dei capital! e asso-
ciazione del lavoro». [)a cio 
il ruolo centrals dell'assoriii' 
zionismo contadino u al livel-
lo della norgaui/za/ioiie ilel 
la produzione e del lavoro» 
anche come mumcn'M di cul 
legumonto diretto con le mi-
ziative dei mezzadn. i-u!.»iu e 

.. braccianti dirette ad afferma 
re un loro ruolo alicrn.tiivo 
agli attuali cnten delTazien 
da capitalistica 

La critica di Chiammuntc 
e rivolta aU'a.strattezza dflla 
periodizzazione e della sua 
funzionalitii rispctto a >i;m 
coerenza del disesno capita
listico che non ha nsron 
tro nella realta Tale coeren 
za non e riscontrahile nel 
fatti. afterma ('hiaromnnte. e 
la spiegazione la ritroviamo 
nelle caratteristiche attuali 
(che gli Anton most ram* ii 
trascurare) dello sviluppo na 
pitalistico che awiene .< snt 
to il dominio del capitalismo 
monopolistico. alia rirernji del 
massimo profitto, e con I'aiu-
to del capitalismo monopoli 
stico di Stato». La politica 
del centro-sinistra che ave 
va aperto un discorso rilor 
mistico. a ha pot in realta 
abhandonato questo discorso 
appunto perche non ha volu-
to e potuto intaccare i o'in-
ti centrali (esterni all'agricol-
tural del predotninio mono
pol i s t ic ». 

Gli Autori, rileva (!hiaro 
monte, sorvolano sul proble-
mi politic), mentre i questi 
problemi sono in Italia di un 
tipo particolare. non solo per 
le vicende storiche del nostro 
Paese. ma anche perch*4 il 
partito politico che meglio 
rappresenta gli interessi del
la grande borghesia industrla
le monopolistira e anrora. al 
tempo stesso, un partito che 
ha una cert a base elettorale 
e anche <se pure con molt) 
element) d> crisi) una certa 
ideologia contadina» Di qui 
la spiegazione per certe co
se fatte o non fatte neglt ul
timi anni, ma anche la neces-
sita. per il movimento ope-
raio di una politica che rl-
guardi tutti gli interessi con
tadini e tutti gli strati con 
tadini La politica del PCI 
parte dal presupposto «che 
Ia clas.se oneraia detiba allear-
si. in Italia, non solo con 
quelli che lottano per cancel-
lare la rendita fondiaria pa-
rassitana. non solo con i con 
tadini poveri. ma anche con 
quelli piii consistent! econo-
micamente e socialmente. con 
tutti coloro. in so«;tanza. che 
nelle campagne possono co-
stituire un punto di riferi-
mento nelTazione tesa ad iso-
lare e battere. per avanzare 
verso II socialtsmo. 11 neml-
co principale. cio^ il capita
lismo monopolistico, e teas 
anche ad tmpnmere un sen
so diverso e opposto (rlspet-
to a quello artuale) al capi
talismo di Stato ». 

II n. 1 di Cnttcn mar-rista 
e aperto da una rassegna dl 
Emilio Serenl A proposito del 
dibattito sui prezzi ottimali 
in Vntone Sovietica- n%*imnn-
tica struttura e metodo nel 
Capitate. Rodolfo Banff oub-
blica un terzo saggio attor-
no al Capitale. che £ una ri-
cerca attorno al Signlflcati 
del valore d'u*n nel Capitate: 
eftettl del progresso tecnoto-
gico sull'uso della torza lavo
ro Giorgio Amendola presen
ta una relazione svolta dalla 
delegazlone del Partito comu-
nista dltalta a una rluntone 
deirinternazlnnale comuntsta 
del marzo 1<H1; la relazione 
conttene un'analisi della situa
zione sociale Italians tn quel 
periodo Nelle Rns*eove una 
nota di ex. su La lenria dei 
graft tnpolOQin * lr men?* 
dell'uomo e una messa n pun 
to di Silvano l^evrero ^u' ti 
sultati del negoziato tarlffa-
rio che va sottn tl nome 
« Kenney round ». Seguono le 
consuete rubriche. 
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