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II libro di Jean-Jacques Servan-Schreiber 

UN SBAGLIATO 
DI RISPONDERE ALLA 

SFIDA AMERICANA 
L'Europa occidentale, per contrastare la penetrazione deglj USA, 
dovrebbe imitare il « modello » americano: tale, secondo I'au-

tore, il compito della « sinistra » socialdemocratica e radicale 

Jean-Jacques Servan Schrei-
ber e proprietarlo e direttore 
del settimunale pangino Ex
press nonche titolare di due 
ditte commerciuh cne operano 
nel campo delle lnformaziuni. 
Egli si e valso delle possibili
ty offerte da tale sua post-
zione per raccogliere e porta-
re al livello di tin vasto pub 
blico alciini dati e testi che 
ordinanamente circolano in 
cerchie piu ristrette e solo 
occasionalmente trovano rife-
rimento in pubblicuzioni a 
grande tiratura. In se. questo 
non e un male, anzi e solo 
da augurare che il pubblico 
del giornali e degll altri, co
me si dice mass media, possa 
attingere a lnformaziuni sem-
pre piti vaste. e magari dl-
rettamente alle fonti. 

II male, vale a dire la di-
slnformazione in luogo della 
informazione nasce dal fatto 
che i dati e le valuta/.ioni n 
feriti nel volume del Servan-
Schreiber La sfida amerwana 
(1) sono presentati in modo 
sosianzialmente acritico. sia 
perche volutamente aggressivo 
sia anche a causa di una pa-
lese incapacity dell'autore di 
assimilarii e rollocarli in un 
contesto attendibile, vale a di
re compatibile con tuttl gli 
altri connotati della realta sto-
rica. 

Per esempio, Servan-Schrei
ber attinge largamente ai la-
vorl di Hermann Kahn e del 
suo Hudson Institute, consi
stent! pnncipalniente in estra 
polazioni dai dati present!, at-
te a prefigurare un certo ti-
po dl mercato, che dovrebbe 
presenters! tra venti o cin-
quantanni. II valore di queste 
prerignrazionl e forse apprez-
zabile se le si prende per quel-
10 che sono: « ipotesi dl lavo-
ro» non prlve di utilita per 
le grandl imprese industrial! 
client! deiniudson Institute. 
Ma nella Sfida amertcana esse 
vengono presentate quasi co
me certezza. come storia scrit-
ta in anticipo. e questa non e 
informazione ma piuttosto de-
formazione. 

Nella confuslone che e un 
carattere costante del volume 
emergono cornunque alcunl 
punti, per un verso o per Pal-
fro notevoli Corretta e nella 
sostanza, e anche nel detta-

?llo. la denuncia e la puntuale 
Uustrazione delta penetrazio

ne del capitale degli Stati 
Unlti nella Europa occidenta

le. Quest! Investtmenti ammnn-
tano ora a 14 miliardi dl dol
lar!, ma quello che piu con-
ta — awerte giustamente Ser
van Schreiber — si esprime 
in due aspetti del fenomeno. 

Primo: oramal 11 flusso di 
dollar! dagl! USA alPEuropa 
copre solo in minima parte il 
finanziamento delle imprese 
amerlcane In questa parte del 
mondo, le quail infattl domi-
nano senza contrasto i! lo
cale mercato del capital!. 
traendnne oltre la meta del 
loro mezzl di finanziamento 
(55% nel 1955); inoltre relnve-
stono una parte degli uttll 
autofinanzianrinsi. e inline j»o-
dono dl sowenzioni stntall 
(europee) addirittura scanria-
lose (358* del capitale nel 
1955). 

Secondo: gli Investimentl 
americani sono cnncentratl in 
alcunl settori-ch' •». che risul-
tano plenamentc uominati dal
le compagnie USA: semlcon-
duttori (50%), calcolatori elet-
tronlcl (80%)circuit) lntegratl 
(95% >. SI possono apgiungere 
11 settore del prodott! petro-
llferi e quello nucleare. 

Poiche quest! settorl. in par-
tlcolare il settore elettronico, 
•ono quell! dai quail dipende 
il progresso tecnologlco. quln-
dl lo sviluppo economlco. nel 
I'awenire prevedfblle. il qua
dra che si rende vlsibile e di 
crescente asservlmento della 
Europa occidentale agli Stat! 
Unit!; di perdita sempre me-
no reversibile da parte de! 
paesi della Europa occidenta
le, della capacita di elabora-
re e perseguire un proprio 
sviluppo, di dare un contri
bute originate e autonomo al-
l'avanzamento della civiltA. 

Questo e Passunto da cut 
muove la Sfida americana e in 
ae e corretto. 

Sstremamente arbltrarie so
n o pero le conseguenze che 

Le critiche 
teotroli 

di Gramsci 
in URSS 

I lettorl sovietici sono cenuU 
• conoscenza di un aspetto a 
loro scoooachito deU'attivtta di 
Antonio Gramsci La casa edi-
trice € Progress 9 ha pubblicato 
in questi giomi un iibro che 
oontiene gli scritti di Gramsci 
sull'arte e le letteratura. Tra 
questi, gli scritti e le recensio-
ni apparse su l'« Avanti! > tra 
fl 1916 e fl 1920. 

Recensendo il libro. la nvtsta 
«Teatralnaja Zhizn > osserva 
che i pensietl di Uramsci sulla 
messa in scena delle opere di 
Shakespeare, sulle correlazioni 
tra teatro e cinema, sullo spi-
rito commerciale nellarte sono 
quanto mai interessanti. profoo-
dj , • speoo di scottante attua-
lrta: « Gia in quest) lavori gio 
vanfli si awerte fl combattente. 
feen coedente della ragkne per 
Ml tcrtva*. 

Servan-Schreiber ne rlcava, so-
prattutto perche egli non sa 
poi collocare questa Europa' 
occidentale di cui pone in lu
ce i mail, nel contesto mon-
diale L'atteggiamento dell'au
tore della Sfida nel confron-
ti degli Stati Unit! e rapito, 
estatico e — cosa sorprenden-
te — provinciate. 

Servan Schreiber parla per 
lungo e per largo dei «suc
cess) » americani e degli USA 
come protagonist! dello svilup
po tcrnolugico, ma non sembra 
renders! conto del caratterl 
read della economia degli Sta
ti Unit! in questi anni. Pure. 

egli non dovrebbe ignorare che 
nonostante 11 vantato boom 
degli affari, il tasso degll in-
vestimenti negli USA e stato 
in questi anni assai basso (nel 
19fi5. il 7.7% del reddito glo-
bale, contro il 30% del Glappo-
ne. e il 15-20% dei paesi del
l'Europa occidentale) — e 
questo splega perche le com
pagnie USA profittano delle 
possibilith di Investimentl esi-
stenti in Europa — mentre il 
tasso di incremento del red
dito nazionale si e aggirato, 
in termini real!, sui 4.5 per 
cento; il che signlfica che, 
senza l'aumento continuo del
le spese militan, giunte ora 
agli 80 miliardi di dollar! Pan-
no. esso sarebbe certamente 
inferiore al quattro e anche al 
tre per cento, come e stato 
prima della guerra del Viet
nam Ma lo stesso Servan-
Schreiber scrive (pagina 184): 
«Al di sotto del 4% e'e 11 
fallimpnto al di sopra 11 suc-
cesso ». 

E' vera, naturalmente, che 
una gran parte dei nuovl in
vestimentl americani — ali-
mentatl dal governo federate 
proprio nell'ambito delle spe
se mill tar! — sono concen-
trati ne] settore elettronico, 
che e essenziale per gli arma
ment!. La forma commerciale 
del catcolatore e delle altre 
attrezzature elettronlche e In 
realta solo, come si dice, il 
fall-out la conseguenza margi-
nate, delle cospicue spese rnl-
litari; e si presents come un 
buon affare sui mercato ame
ricano. gia saturo di ben! con-
venzionali. nonche sui merca
to euro-occidentale che, a un 
livello piu modesto, e tutta-
via In espansione. Servan-
Schreiber vede 11 calcolatore 
come Pannuncio di una nuova 
eta dell'uomo (e non neghia-
mo che *: >ssa esserlo) e in suo 
nome esalta la societa che non 
ne ha 11 monopolio, almeno 
lo diffonde o impone. 

Ma non vede che le struttu-
re di quella societa sono vi-
zlate se essa ha bisogno, per 
trovare un settore di investi-
mento, per non cadere nella 
recessione, di aumentare le 
spese militari. II governo fede-
rale USA hnanzia — rifensce 
Pautore della Sfida — per 
il 90% le spese di rlcerca 
nel settore aeronautico, per il 
65% quelle del settore elettro
nico ed elettrico, per 11 42% 
quelle della meccanica, e cosl 
via Ma chl pub ignorare che 
questo awiene in base ai con-
tratti che le Industrie di tall 
setton ottengono sui bllancio 
mihtare, il quale a sua volta 
e giustificato dalla aggressio-
ne contro il Vietnam e da un 

comportamento aggressivo ver
so il resto del mondo? 

II punto e, se si possa con-
siderare awiata a un indefini-
to progresso (test di Kahn) 
una societa che ha come con-
dizione della propria espansio
ne Paggressivita verso Pester-
no e percib. matenalmente. la 
distruziune sistematica dl una 
parte rile van te del proprio 
prodotto, comprese le vite dei 
giovam educaH nelle Universi
ty (il 40 per cento di quell! 
in eta di andarci. secondo 
Servan-Schreiber) La risposta 
giusta e « no » anche se Ser
van-Schreiber ignora addirittu
ra il problema e per suo con
to si limita ad affermare 
l'identita fra Stati Unlti, cal
colatore elettronico e progres
so civile. 

In realta, 11 fatto cne gli 
USA siano al primo posto nel
la produzione commerciale dl 
calcolatori non impltca un pri-
mato quaUtativo nell'impiego 
di questo strumento essenzia
le del progresso. Si e vtsto 
in campo spaziale (per esem
pio, congiunzione automatica 
in orbita di due astronavl) 
quello che 1 sovietici sanno fa
re con i calcolatori, e d'altra 
parte anche in Italia esisto-
no centn di ricerca di dimea-
siom sufficient! per consentl-
re a quelli che vi operano dl 
costruirsi da se 1 calcolatori 
di cui hanno bisogno Conta 
soprattutto — e Servan-Schrei
ber ne e awertlto — quello 
che si chiama U software: il 
sistema in base al quale si 
fa furudonare il calcolatore • 
Pobiettivo per il quale lo si 
impiega. In sostanza. si po
ne la questione delta societa 
in cui 11 calcolatore e chia-
mato a operare, e che e atta 
a trarre da que«tn Mrumen-
to il miglior partlto, 

Appare perd6 aberracte i* 
conclusione della Sfida amert
cana che e in sostanza que
sta. PEuropa occidentale. per 
contrastare la penetrazione de-
git USA e la conseguente coo-
danna alia arretratezza econo-
rruca e civile, dovrebbe, uni
te in federazione, Imitare pun-
to per punto gli Stati Unitl. 
creando grandl complessl mo-
nopollstlci, di dimensionl ana-
logne a quelli americani, e una 
class* di manager o dingao-
a aziendali, ricalcata su quel
la amertcana che ba in Ro
bert McNamara Q suo can> 
pione. Tale dOTrebba 

secondo Servan-Schreiber, 11 
compito di quella che egli chia
ma la « sinistra », vale a dire 
del socialdemocratici e radi
cal! europel, non pochl del 
quail del resto sono d'accor-
do con lui nella esaltazione 
del modello americano (Pedi-
zione italiana della Sfida e in-
trodotta da Ugo La Malfa, che 
coglie Poccasione per fare un 

Sanegirico del primo ministro 
ritannico Harold Wilson), e 

corresponsabile della situazlo-
ne dell'Europa occidentale che 
egli lamenta. 

Conclusione aberrante, per
che gli Stati Unit! — lo ab-
biamo detto — non possono 
essere assuntl come modello 
di societa in espansione. Tut
tl sanno che i tassi dl incre
mento del prodotto nazionale 
sono piu elevati che negli USA 
In almeno tre gruppl di pae
si * Industrializzati: alcunl di 
quelli dell'Europa occidentale. 
il Giappone e 1 paesi sociali
s t in primo luogo l'URSS. 
Singolare e la retlcenza di 
Servan Schreiber nel riguardi 
dell'URSS: nel suo libro non 
ne parla quasi mai, e tenta dl 
relegarla in un rango di poten 
za di seconda grandezza. Ma 
neanche noi vogliamo aprire 
qui un discorso che sarebbe 
lungo 

II problema per 1 paesi del
la Europa occidentale. dl sot-
trarsi alia penetrazione degll 
Stat! Unitl e trovare una pro
pria via di sviluppo autono
mo, e reale. e ha fatto bene 
Servan Schreiber a insistervi 
Rimane aperta invece la que
stione di quale questa via deb-
ba essere; scartata la sciocca 
e provincial imitazione del 
modello americano. si propo
ne una ricerca che in ogni ca-
so non potra non tener con
to dl due momenti della real
ta storlca, che Servan Schrei
ber, ha fatto male a trascura-
re: uno e il socialismo. non 
solo come sistema in atto 
ma come prospettlva razlona-
le; Paltro e il rapportc- con 1 
due terzi del mondo, che non 
sono Industrializzati ma in cui 
gli uomini vivono in condlzlo-
ni di fame. II calcolatore elet
tronico. assunto a simbolo del 
future, pu6 servlre anche per 
loro, vale a dire per pro-
muovere e pianificare uno svi
luppo che non sia solo «ver-
ticale » (verso la societa post 
industrial di Kahn) ma so
prattutto « oiizzontale B verso 
una societa umana. 

Francesco Pistoles? 

Sessantamila persone hanno gia visitato 
la V Most ra della caricatura unaherese 

Due delle vignette esposle alia V Mostra della caricatura ungherese dl Budapest: < Dirigente d'azlenda > e «Gita scolastlca i ( i A sinistra una farfal la», 
dice la maestra ai bambini) 

Cosi ride Budapest 
II successo dei«montaggi» di Ferenc Dalmath 
Centinaia di vignette — La partecipazione alia 

prossima rassegna di Bordighera 

Aeroplano da sera, di Ferenc Dalmath 

1) Jean Jacques Servan-
Schreiber • La sfida america 
na - Milano, Etas-Kompass, 
L. 2.500. Occhiali olimpici, di Ferenc Dalmath 

BUDAPEST, marzo 
L'humour budapestino £ pro-

verbiale. lnventare barzellet-
te e" quasi un obbligo. La bat-
tuta nasce alia mattina e aid 
nelle prime ore del pome-
riggio e di dominio pubblico. 
Ma da un mese a questa par
te c'i anche un punto di n-
trovo per gli appassionati del-
Vumorismo: la galleria d'ar-
te di Budapest dove <* sfafa 
inaugurata la <Quinfa mo
stra della caricatura unghe
rese *. L'hanno gia visitata 
in sessantamila e il comitato 
organizzatore ha deciso di pro-
rogare la chiusura per per-
mettere ad altre migliaia di 
persone di < gustare > le vi
gnette che coprono tutti i mu-
ri della galleria. 

Anni di 
ricerca 

/ disegni e i montaggi di 
oggetti esposti sono il frutto 
dellavoio di una nuirita schie 
ra di umoristi che da anni 
si dilettano nella ricerca di 
sempre nuove forme di hu 
mour. E questa volta pare che 
siano riusciti a fare centra. 
La prova viene dal successo 
che stanno ottenendo i « mon 
taggi > di Ferenc Dalmath, re 
dattore di un popolare setti-
manale umoristico magiaro: 

Un obiettivo delle lotte studentesche: 
la trasformazione dei metodi di studio 

Deve cominciare alle elementari 
la lotta contro rautoritarismo 

Programmi, testi, strumenti di governo e di controllo burocratico fanno della scuofa — fin dai 
primissimi anni — una pesante macchina ideologica - Cosa possono fare gli insegnanti - Come 

reagiscono i ragazzi di dieci anni - Non «ribelli» ma critici 

Tra gli obiettici della lotta 
umversitaria vt 6 la trasjor-
mazione dei metodi di studio: 
U movimento studentesco rifiu-
ta di ammettere che il rapporto 
fra docenh e studenti sia quel
lo fra chi sa le cose e le co-
munica per mez2o delle lezioni 
a chi non le sa e le impara 
per poi ripeterle agii esami. 
Una simile richtesta e calida 
anche sui terreno culturale e 
pedaoogico. dote contrappone 
alia prassi delTinsegnamento 
come comunicazione e imposi-
zione del sapere quella dell'ap-
prendimento critico. autonomo e 
responsabile di conoscenze at-
trarerso Vimpostaztone e la so-
luzione di problemi. per mezzo 
di una ricerca che impegni stu
denti. asststenti e profc%sori e 
durante la ovale si possa ricor-
rere all'opera di esperti. 

Sarebbe sbagliato isoiare que
sto problema come se rigvar-
dasse solo Tuniversita, La lotta 
contro Tmsegnamento come tra-
smissione nozionistica coglie al 
foado un'esioenza comune a 
tutta la scuola: queUa di ab-
battere una struttura pedagooi-
ca e didattica (e naturalmente 
politico) autoritaria che si ser
ve del sistema scolastico come 
di un gigantesco apparaio di 
indottrirtamento ideologico. Non 
si vogliono mettere sotto ac-
cusa i maestri e i professori, 
chi non sono i diretti respon-
sabUi e un certo numero dei 
quali. qvcitdo possono. si oppon-
oono: sono i programmi, i libri, 
oli strumenti bvrocratici di go
verno e di controllo che fanno 
deSa scuola una pesa-Ae mac-
china ideologica. 

Un aspetto in cui questa Weo-
looia si manifesto t la fuga 
datta realta, specialmente in 
materte come la storia, la geo-
grafia, Veducazione civica, fita-
Uano fcNel xuo programma dl 
italianoy Ac* la 

programmi 
Letter* • 

professores&a della Scuola di 
Barbiar.a «ci stava meglio il 
contralto dei metalmeccanicL 
Lei signora Vha letto? Non si 
vergogna? E" la vita di mezzo 
milione di famiglie*). Le vi-
cende umane sono presentate 
come eventi che si svolgono in 
una sorta di limbo nebuloso. 
dalla descrizione degli ambien-
ti dove vivono e operano gli 
uomini sono assenti &.'." 5Qtii-
libri. le lotte. lutto e pulito e 
ordinato La realtd penetro in 
forma celebratira. c ufficiale ». 
con le gare e i temi sui ri-
sparmio. le feste degli alberi. 
della mamma e del vapd. io 
'Zecch'mo d~oro* (1). o in for
ma d"apvetlo alia beneficenza 
e alia canta. L'Italia dei libri 
e dei programmi e vn'ltaha 
automobihfxica e ministeriale, 
bigotta e prospera. telmnsira e 
festaiola. U mondo un panora
ma dalle dimensioni falscte e 
popotato dt burattini. Un mon
do nel quale non si capisce Q 
verso e che non si impara a 
trasformare perchk Yapprendir 
mento resta tutto libre'co e non 
comporta nessun apfroccio al
ia situazione di fatto per ope-
rarvi conosciUvamente; la tra-
smissione di quella idedogia 
inscyna appunto a rimanere 
passivi. 

Questo sistema di trasmissio-
ne dogmatica e ideologica di 
una simile « cultura > dev'esse-
re canceUata, come del resto 
la pedagogux viene predicando 
da deceuni. Si deve. certo. im-
parare dai libri: ma allora de-
vono essere libri onesti. atten-
dibth. non sussidiari pieni di 
bugie e di errori. • devono per-
mettere ai ragazzi di imparare 
da si, con Tobtto degl'inse-
gnanU, in classe. e percid de
vono essere scritti fit modo da 
soUecitare la ricerca, per la 
qvale devono fornire ttox.ee e 

Vapprendimento mnemonico e 
dogmatico. Ma si deve impa
rare anche fuori della scuola. 
affrontando con I'aiuto dell'in-
segnante organizzatore i proble
mi deUa vita socials, del la-
voro. delle trasformazioni am-
bientali. Ne uscird una nuova 
ideologia? Non necessanamente. 
Basta che la sola preoccupa-
ziane sia qveUa di affrontare 
problemi reali e di conoscere 
per quanto possibUe la veritd. 
Se gli operoi oTuna fabbnea 
lottano contro la smobUitazio-
ne. Videologia dird che in Ita
lia tutti lavorano. la veritd i 
quella che ti lavoro manca. con 
tutte le conseauenze che cid 
comporta; Videotooia insegna 
ad accettare la realtd qualun-
qve sia. percid la descrive co
me rosea e piacevole,: reduca-
zione democratica viene dalla 
comprensione del modo in cui 
5t cerca di cambiare una real
td sbagliata. per esempio lot-
tando per fl posto di lavoro. 

L'autoritarismo si combatte 
aid a liveUo della classe, se U 
maestro. U professore e un col-
laboratore neWapprendimento, 
se si pone dei problemi e non 
fornisce sempre soUaioni aid 
fatte. se ammette di non sa
pere tutto e di poter sbagliare, 
se insegna a disevtere. se ac-
cetta le opinioni degli alunni 
e le decisioni deOa classe. Be 
nmteso non c'i da farsi flla-
sioiti; le struttmre restano an-
toritarie. ma qvalche cosa si 
pud fare. 

Si pensi ad una letturo delta 
Costituzione in una classe ret-
ta denocraticamente: articolo 
per articolo si pm» U proble
ma se ceUbrare tetoricamente 
o mettere a confronto U teeto 
con la realtd sn temi come la 
paritd dei sesti. U dxritto al 
lavoro e aUo studio, la retri-
buzione. lo sciopero. Se si tee-

rnlero>parUtimma SI comlncia 
, _ presto td allevaxm fl popolo 

documentasione, non serorre per ' glie quesf ultimo metoio, aid I del eowunatotl. 

dalla scuola elementare nasco-
no dibattiti, ricerche, confronlt 
tra Vorganizzazione democrati
ca della classe e quella della 
societd. Dei ragazzini di died 
anni discutendo sulla retribuzio-
ne si sono divisi in tre corren-
ti: quelli che ritenevano ghtsto 
dare una paga superiore a chi 
compie lavori piu «importan 
ti*. queUi che volevano un sa-
lario piu elevato per chi fa 
piu fatica fisica. chi propone-
va Vegalitansmo assoluto fe 
chi obietlava che in avzsto mo
do mancava Vincentivo ad assu-
mersi responsabilitd) e cosi via. 
II solo che poteva introdurre 
ridedogia era il Tna^stro; ma 
quel maestro si i limitato a 
dmaere fl dibalfito. a far pre
sent'* certe difficolta. a propor-
re nuovi quesiti. a spiegare la 
differenza tra salario e stipen-
dio. agendo da «tecnico •. non 
da ideolooo comunicatore di ve
ritd, 

E* un metodo che si pud esten-
dere. che presenta tutte le ga-
ranzie. compresa quella contro 
V'mdoitrinamento autoritario e 
impositivo. Ragazzi educati con 
questi criteri non cresceranno 
triheUi* per fl gusto deUa ri-
beUione. ma certo sard difficile 
c comandarH > in gratia di un 
potere per diritto divino. E non 
dovrebbe essere questo Tideale 
di un'educazwrte democratica? 

Giorgio Bini 
(I) E> tuta diffusa fra ffll 

alunni delle eleroentari ta « pa-
rellina dello Ztccnino <roroi 
con tamo dl letters del Mafo 
Zurtl: 1 ragazxl aono f entllmen-
te prefatl dl ffuardarc la tele-
vtHooe II 17, 18 e It marzo. 
•cefller* la eenxone pretVrita • 
•pedir* la cartollna. Cooeorre-
ranno naturalmente al prerd. 

al eonvlene per qoeata 

Ludas Matyi. Ma vediamo di 
che cosa si tratta. 

In un angolo della mostra, 
quasi nascosti si trovano i 
lavori di Dalmath. Accanto 
vi sono i pannelli, le vignet
te. le caricature. E dietro ad 
una colonna i montaggi del 
singolare umorista. C'e, ad 
esempio, una tavolozza co-
sparsa di colore nero. II ti-
tolo e € Pessimismo >. Poi, ac
canto una pizza cinematografi-
ca con su scritto: « Questo d 
il cinema ungherese d'oggi » e 
dentro ben avvoltolata una 
corda per serranda. Una an
tenna TV. piegata. rappresen-
ta la € Critica televisiva ». Poi 
un caricatore per fucile mi-
tragliatore: al posto dei proiet-
tili si trovano degli ottimi si-
gari «Avana *. 11 titolo e: 
€ Dopo la smilitarizzazione ». 
Ma Dalmath £ ungherese e. 
quindi, il tenia nazionale do-
veva essere necessariamente 
trattato. 

E cosa di meglio se non un 
ttpico salame ungherese cen-
timetrato Si. centimetrato ad 
uso e consumo del turista un
gherese che si reca all'estero 
privo di valuta. Cost il sala
me a quota zero segna la tap-
pa di partenza, ciod il posfo 
di frontiera di Hegyeshalom. 
A due centimetri si £ gid a 
Tarvisio. tre a Venezia. quat
tro a Ferrara e cosi via fin-
chi non si torna a casa. 

H viaggio dell'ungherese ter-
mina insieme all'ultima fetta. 
Ancora: c'£ un comunissimo 
battipanni che Dalmath ha 
messo in un vaso: £ il * fiore 
pedagogico »; c'£ un ferro da 
stiro dal quale spuntano quat
tro dita: £ il «crimine». E 
per finire c'£ anche un trita-
carne dal quale perd esce. sfi-
lacciato, un vecchio calzino. 

Poi centinaia di vignette, di 
caricature, di piccole storie. 
C'i anche un settore dedicato 
alia polemica con i tradizio-
nali manifesti reclamistici. Si 
prendono cosi in giro le pa
n e aziende nazionali e i fat-
ti d'ogni giorno: si polemizza 
con asprezza e si strappano 
risate ad ogni disegno. C'i 
materiale a non finire per ben 
figurare anche all'estero. E 
gid negli anni passati a Bor
dighera gli umoristi unghere-
si hanno riportato veri e pro-
pri successi. Tibor Kajan. ad 
esempio, ha tnnto due premi 
a Bordighera ed uno a To-
lentino, Anna Vasvari e Fe
renc Dalmath hanno vinto a 
Bordighera. Quest'anno i ca-
ricaturisti magiari andranno 
ad esporre in Poionia, nella 
Germania federale e. natural
mente. a Bordighera. 

Nuove idee 
nelle vignette 
<Anzi — ci ha detto Dal

math — i proprio in Italia che 
vogliamo portare il meglio 
deUa nostra produzione: per
che" si tratla di una rassegna 
vmportante dove U nostra hu
mour viene compreso ed ap-
prezzato*. 

E per finire due parole sul
le vignette che sono perd, per 
la jaagyisr parte, tipicamen-
te ungheresi. In ognuna si no-
ta lo sforzo del disegnatore 
di uscire dai cliche dei pas-
sato. dalle vignette cpoliri-
che* per fona. E pubblico 
e critici hanno opprezzato le 
nuove idee. Ma ci sono anche 
disegni comp'ensibUi per tutti. 

Ci, ad esempio. un Ponzio 
Pilato che si lava le mani in 
un fusto di petrolio di fronte 
al conflitto nel Medio Orien-
te; c'i un generale che ti ae-
cinge a passare in rassegna 
Yesercito e al soidrno che chie-
de: e Generale stamo pronti 

per la parata >, risponde im-
passibile: « Non la fate! >. E 
poi c'i il solito. immancabi-
le. burocrate che misura le 
dtstanze dai suoi dipe^denti 
con U centimetro. Insovima al
ia galleria d'arte di Budapest 
non si £ risparmiato nesswno. 
In compenso si ride. 

Carlo Benedetti 

I « Studi 

germanici» 
E" apparso In questi giorni I 

il primo fascicolo (n. XIV I 
della Nuova Serie). anno i 
1968. delta rivLsta «Studi I 
germanici ». diretta da Do- • 
naventura Teechl. E' que- | 
st'ultimo a firmare U saqtjio 
d'apertura dedicato a una I 
novella degli < Anni di pel- I 
tegn'naggio di Guglielmo I 
Mei^ter - L'uomo di c:n- • 
Qiiant'anni >: segue un'inda- | 
ewe storica della cultura let-
leraria tedesca tra II 1927 e I 
il 1911 di un perma/inta 
nordamericano. Helmut Gru I 
ber. I 

N'e'Ja sezione della rivfita I 
occtipa'a dalle cra^egne* 6 ' 
ospitato un contributo storico l 
filologico su Heine < giorna- I 
lista > dello studioso tede'co • 
orientale Fritz Mende. colla- | 
boratore all'edizime storico. 
critica delle o^ere di Home I 
attualropnte in preparazione 
a Weimar. I 

Sempre nel'e « rasseane * I 
Luigi Quattrocchi conclude i 
la sua disamina sugli *t'idi | 
spittlenani gia iniziata ne! . 
numero precedente de'la ri- | 
vista. Inaugura la nuova *e-
zione di « vaneta » Carlo M- I 
berto Mastrelh con un arti-
colato e ampio ragguaglin I 
sui c Centro per lo studio • 
delle civiJta barbaricbe in I 
Italia» istituito a Firenze I 
nel 1965. ( 

In chiusa al fascicolo flgu- | 
rano recensioni di Luigi 
Quattrocchi. Ferruccio Ma- I 
sini. Ida Porena. umtamente 
alia consueta rassegna bibl.o- I 
grafica. I 

IERIVISTE 

Si^urezza 
sociale 

Riforma 

previdenziale 

e sistema 

contributivo 
II numero di aprile-giugno 

1967 della Rit'ista ilaliana di si-
curezza sociale, uscito di recen-
te. traccia una panoramica ab-
bastanza estesa dei problemi 
della medicina sociale e della 
Falute pubblica nei paesi pro-
grediti che dovrehlw far riflet-
tore anche quoi governanti che 
si ostmano a negare I'esigenza 
di un vero servi/io sanitario na
zionale nel nostro Patse. prefe-
renilo ricorrere a piccoli artifl-
zi destinati a lasciare so^an/ial-
inente le cose come sono. Assal 
interessanti. fra 1'altro. sono il 
saggio di Rous^el su « La medi
cina e la salute pubblica nella 
piamflcazione ecenonvca » — che 
approfomlisce in particolare le 
espenen7e francesi — e quello 
di Zdenek Stieh su c Pro'ezione 
della salute e pianiflca/ione eco-
nomica ». 

Come si vede. sono temi di 
grande attualita che arncchi-
scono oggettivamen'e anche il 
dibattito politico Si pu6 dire. 
anzi. che caratteristica di que
sta pubblicazione e proprio quel
la di nmancie legata ai fatti 
e al loro di venire anche se 
esce «a tempi lunglii». Cosl. 
infattl. appare assai pertinente 
ed attuale anche il saggio di 
Kenzo Stefnnelli su t Riforma 
previdenziale e sistema contribu
tivo ». Lo studio si inserisce di 
fatto nella discussione e nella 
battaglia per la nrorma del si
stema previdenziale. c^nclusa-
si per it momento nel modo che 
tutti sanno E sosticne. molto op 
I»rtunamente. fra I'altro che 
* la cara*teri/7a7ione della pen-
sione finale, rapimrtata al sala
rio o a un reddito conven/io-
nale di categoria dovra esse
re data dalla pen^ione contri
bute a ». 

« La Tunzione stessa della pen 
sione — scrive Stefanelh - . qua
le si e affermata nei setton do 
ve Tistituto 6 piu avanzato lo 
esige: essa deve assicurare un 
salario al lavi>ratore in quie^cen 
za. tin salario che rispecclu al 
tempo stesso la realta familiare 
organizzata attorno al percettnre 
della pensione e la quahflca rag 
giunta nella vita lavorattiva: ta 
le pensionamento non puo che 
avere. inoltre. un carattere dma 
mico non solo per adeguarsi al 
costo della vita, ma anche di 
quelfelemento piu difficile da 
realizzarsi con meccanismi con 
tabili. ma decisivo che e I'evol 
versi del livello generale di vita 
della classe lavoratrice » 

Quanto queste idee siano ion 
tane dalla « riforma i teste va 
rata dal centro sinistra appare 
fin troppo endente Ma il va 
lore dello scritto di S'efanelh 
non sta solo in questo N'on *ta 
solo nella conteMa/inne puniu.ile 
delle basi « assisten/iali » iiilte 
quali si e voluto operare oltre 
tutto in modo insufficiente ma 
anche nelle indicazioni generah 
che esso svolge per una scelta 
previdenziale di fondo « nel qua 
dro del programma di sviluppo 
economico». «Se si decide di 
rendere compohbih le spese sa 
nitarie e previdenziali con le 
altre quantita economiche da 
te — scrive I'A. — non solo di 
viene automatieo M nnvio della 
soluzione di urgenti nchie-te so 
ciah — servi7io sanitario nazio 
nale. pensione collegata al sa 
lario — ma si perdera lo stimolo 
che puo venire alia trasforma 
zione dell'exonomid dalle nchie 
ste sociali nnviando nel tempo. 
allontanando. le trasformazioni 
strutturali gia oggi mature Vi-
ceversa. se la reahzzazione di 
piu elevati hvelh di previdenza 
diviene uno degli obiettivi del 
lo sviluppo. avremo una forza 
tura delle trasformazioni econo-
miche mature di cm i mcremen 
to eventuale dei costi di mano-
dopera e uno strumento. e non 
secondano. per ottenere un piu 
rapido avanzamento tecnologi-
co>. 

« E" nell*interesse dello svilup
po economico. allora. che biso-
gna restituire interamente alia 
pressione sociale Iegare stretta 
mente alia contrattazione del sa
lario. anche gli oneri sociali. 

sir se. 

Per tutti gli abbonati a I'll NIT A' 

PASQUA A 
BUDAPEST 
Venezia - Vienna - Budapest 
Vienna - Venezia 

Partenza 11 aprile 
Durata 6 giorni 

Quota di partecipazione L. 60.000 

L'UNITA' offre uno sconto ai suoi 
abbonati: presentandovi ad una 
agenzia della ITALTURIST con la 
fascetta del vostro abbonamento, 
usufruirete dello sconto dell'8 % 
sul prezzo indicato. 
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