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I I « miracolo politico » nella Repubblica Federate Tedesca 

Una sinistra socialista 

sta maturando in Germania 
II significato della «rivolta» seguita all'attentato contro Rudi Dutschke 
La rivista « Fogli marxisti >» - I « gruppi spontanei» - Un nuovo pro-

gramma d'azione - Le posizioni dei comunisti 

La vera e propria rivolta 
democratica e socialista degli 
student! (e non solo degli stu-
denti) che ha sconvolto la 
Repubblica federale tedesca 
dopo 1'attentato a Rudi Du
tschke. ha colto di sorpresa 
1'opinione pubblica italiana. 
Una Germania autoritaria. fat-
ta di sudditi disciplinati. ha 
rivelato all'improvviso di es-
sere invece uno Stato nel qua
le numerosi sono i cittadinl 
capaci di lottare. Quella Re
pubblica federale tedesca. che 
semhrava quasi un modello 
esemplare di Europa amerl-
canizzata, di classe operaia 
« integrate ». di sistema capi-
talistico maturo onnipotente 
(alia Marcuse), diventa tutto 
a un tratto di nuovo la pa-
tria di Marx ed Engels. del-
la loro Nuova gazzetta rcna-
va. bandiera della rivoluzione 
del 1K48. di Rosa Luxemburg 
e Karl Liebknecht, della ri
voluzione del 191B, della Le-
ga di Spartaco, del sociali-
smo di sinistra. A venti an-
ni di distanza dal «miraco
lo economico» capitahstico. 
un « miracolo politico » rivo-
lu/ionano? 

Perche" ci sia una esplosio-
ne, occorre che si sia accu-
mulato del materiale esplosl-
vo. Perche i sudditi divenga-
no cittadini, gli « integrati » 
rivoluzionan o anche soltan-
to ribelli, e necessaria una 
maturazione di coscienza. che 
non avviene mai spontanea-
mente, che e sempre presa 
di coscienza mediata da una 
azione organizzata politica e 
ideale. La lotta antimperiali-
stica e anticapitalistica, la lot
ta per una democrazia reale 
e per il socialismo non rina-
sce oggi. nella RFT. per un 
« miracolo ». Viene alia luce. 
divampa in una prima gran-
de fiammata. un fuoco one 
da tempo, sotto la cenere o 
in localita isolate, ardeva e ve-
niva alimentato: Fuor di me-
tafore e di generalita. vorrel 
comunicare ai compagnl e 
ngli amici lettori le informa-
zioni aggiornate che ho rac-
colto in questi ultimi gior-
ni, dopo l'attentato a Dutschke 
leggendo gli ultimi numeri di 
riviste tedesche che avevo fi-
no a quel momento ammuc-
chiato sul tavolo, rinviandone 
di glorno in giorno l'esame. 

Comincerd coll'esporre sue-
cintamente il contenuto degli 
ultimi due numeri della rivi
sta Fogli marxisti (Marxistl-
schc Blatter), che si pubbli
ca da sei annl a Francotorte 
sul Meno, ma che proprio nel-
l'anno da poco trascorso, nel 
19f>7, ha visto triplicatl abbo-
namenti e vendite. II nume-
ro 1 (gennalo/febbraio 1968) 
ha come tema principale 
« Marxismo piu umanesimo»», 
il numero 2 (marzo/aprile 
1968) porta invece come so-
pratitolo: « Democrazia-soniali-
smo ». Commciamo dal nume
ro 2, e dall'articolo piu ricca-
mente informativo sui prece-
denti immediat idella rivolta 
democratica e socialista, quel-
lo di Manfred Kapluk sui 
* Problemi del movimento ope
rate* nella RFT » (Repubblica 
federale tedesca, cioe Germa
nia occidentale). 

Kapluk da un quadro delle 
forze di opposizione al «si
stema » del capitalismo oll-
garchico tedescooccidentale, 
cominciando dai gruppi cri

tic! o dissident! all'interno 
del Partito socialdemocratico 
(SPD). La «grande coalizio-
ne », cioe l'alleanza di gover-
no dell'SPD con il partito del 
grande capitale, la CDU/CSU 
(demo e socialcnstiani). ha 
suscitato opposizioni vaste e 
aspre. anche se parziali e in-
conseguenti, nelle file della 
SPD. Le riforme proposte dal-
la direzione di destra della 
SPD, le «prospettlve social-
democratiche per gli anni 
'70 » appaiono sempre piu chia-
ramente come un « completa-
mento e allargamento dell'at-
tuale sistema di potere», co
me pura e semplice « moder-
nizzazione» e « razionalizza-
zione » del sistema. Come di
ce Johannes Henrich von Hei-
seler in un altro articolo, « II 
dilemma del riformismo og
gi », questo piano implica uno 
svuotamento della democra 
zia parlamentare borghese, e 
«una diretta dittatura politi
ca dei monopoli» in forme 
« moderne » e « razlonall »: 
pianificazlone monopolistlca 
con blocco del salari e « re-
golamentazione » della lotta di 
classe, « leggi di emergenza » 
che consentono i plenl pote-
ri alle classl dominant! e al 
loro Stato in qualsiasi mo
mento. 

Tra le forze organlzzate dal-
la socialdemocrazia e nella so-
cialdemocrazia e in conflitto 
(piu o meno parziale, ma net-
to) colla sua attuale direzto-
ne, Kapluk enumera la «Le-
ga socialdemocratica della 
istruzlone superiore », la « Gio-
ventd socialista » (studentesca 
e non), e — soprattutto — la 
« Confederazlone sindacale so
cialdemocratica ». Questa ulti
ma e condotta, dallo svilup-
po stesso delle cose (mono-
polismo di Stato, spesa pub
blica, e c c ) , a una lotta sem 
pre piu politica. al centro del
la quale sono oggl la oppo
sizione al progetto di « leggi 
di emergenza» e alia richie-
sta di armamento atomico 
(sui sindacati socialdemocra-
tici, vedi un articolo apposl-
to di H. Schaefer, centrato 
sul problema: « Integrazione 
o politica di classe? »). 

Fuori della socialdemocra
zia, si sono venuti formando, 
soprattutto negli ultimi anni 
un gran numero di «gruppi 
spontanei socialtsti»: tutti in 
polermca da sinistra coll'SPD, 
ma estremamente dispersl e 
divisi dal punto di vista sia 
organlzzativo che politico e 
ideale. Kapluk ci informa pe
rt del fatto che, a Offenbach 
am Main, 1'8 febbraio scorso 
(poco piu di due mesl fa), 
si e costituito un Centro so
cialista come « organo dl coor-
dinamento delle molte ini-
ziative locali e regionali ». II 
Sozialistisches Zentrum e sta
to promosso dall'incontro del
la Lega socialista, della ASO, 
della VUS (Unione di socia-
Itstt tndipendenti), di a altrl 
gruppi di azione socialist! di 
sinistra, con alcuni comuni
sti ». I comunisti (i compagni 
del vecchio KPD, che sacri-
fic6 nella battaglia contro Hi
tler al potere centinaia di mi-
gliaia dei suoi migliori mili
tant i) sono stati messi fuori 
legge — come e ben noto — 
da quel «fior di democratl-
co » del vecchio Adenauer nel 
1955. 

La costituzione del Centro 

MANZU A TORINO 

Fino al 14 maggio la galleria « Narciso > (piaxia Carlo Felice 
n. I I ) prtsenla una ricca antologia dell'opera di Giacomo 
Manxu: 31 opere, fra sculture disegni assai belli e pitture 
datate fra il 1930 e II 19S3. II nucleo fondamentale della mostra 
e costituito da alcune sculture — in particolare Annunciazione 
1*31, Cardinalc 1*40, Crocefissione 1*40, Crocefissione 1*42, 
La polacca 1*41 e Bambina che giuoca del 1*43 - che docu
ment a no anal ben* la dissolution* della statuaria operata da 
Mantu, proprio negli anni piu bul della dittatura fascists in 
Europa, e la nascita di una plastica della vita quotidiana ca-
pace anche di farsi portatrice di un grand* sentimento collet-
tfv*. Nella foto: Crocefissione 1142 

socialista, che ha subito lan-
ciato un programma di azio
ne socialista, ci sembra un 
avvenimento che apre grand! 
possibility e speranze. Riman-
gono perb, ci arnmonisce Ka
pluk, differenze di opinione 
tra ! socialisti di sinistra ade-
renti al Centro e i comuni
sti; tali differenze « consisto-
no ancora soprattutto nella 
valutazione della democrazia 
socialista della DDR» (repub
blica democratica tedesca) 
« e di altn Stati socialisti, ne: 
giudizio su alcuni perlodi del-
lo sviluppo storlco del movi
mento operaio ». 

Una potente splnta non tan-
to ad un avvicinamento di po
sizioni diverse ma alia elabo-
razione dl una nuova, origi
nate posizione comune di tut-
ta la sinistra socialista (fuo
ri dell'SPD). riteniamo dovreb-
be venire dal nuovo Program
ma del KPD (legalmente sem
pre clandestino), che il go-
verno della « Grande coallzlo-
ne » sedicente democratica si 
affanna a tenere nascosto, col
la violenza della polizia e del
la censura, al popolo tedesco. 
Ma non siamo piu ai tempi 
di Adenauer e della «guer-
ra fredda »; il programma vie
ne fuori, nella sua sostanza, 
anche se non nella sua lette-
ra, sulla stampa legale; per 
esempio nella intervista del 
segretario del KPD, compa-
gno Max Reimann, ai Fogli 
marxisti, che apre il numero 
in esame. 

La formula sintetica usata 
da Reimann, per indicare lo 
obiettivo strategico generale 
del nuovo programma e: «Tra-
sformazlone, che operi in pro-
fondita, della RFT in uno Sta
to di pace e di democrazia 
avanzata ». « La lotta per una 
alternativa democratica puo 
essere fondata solo sul nco-
noscimento reahstico delle 
strutture dl potere social! e 
politiche nel nostro paese». 
Reimann mette al centro del
la sua argomentazione il nes-
so indissoluble democrazia-
socialismo: «Ogni movimento. 
ogni azione democratica che 
rafforza la coscienza e l'orga-
nizzazione del proletariate e 
degli altri strati lavoratorl, 
che 11 aiuta a rlconoscere il 
grande capitale come nemico 
principale del popolo, a com-
prendere il carattere reazio-
nario del potere statale e del
la politica governativa di og
gi, a vedere cosa e'e dietro 
alia demagogia dei circoli ai-
rigenti, contribuira al raffor-
zamento delle forze sociallste.. 
la lotta per pace, democrazia, 
riforme antimonopolistiche fe 
qulndi parte inalienabile del
la nostra lotta per il socia
lismo u. 

Tale lotta. agglunge Rei
mann. ha anche un valore in 
se. Noi siamo sul terreno del 
la Costituzione. afferma Rei
mann, della quale propoma-
mo una riforma democratica 
per via democratica. Gli uo-
mini oggi al potere a voglio-
no rendere illegale e perse-
guibile penalmente ci6 che 
era permesso nella Germania 
gugllelmina» (ai tempi del 
Kaiser). Oggi, d'altronde, con
clude Reimann, quando par-
liamo di dittatura del prole
tariate intendiamo una socio-
ta e uno Stato nel quale il 
proletariate e la nuova clas
se dlrigente; vogliamo per6 
un potere operaio con plurt-
ta di partitl. Parlamento, li-
berta dell'opposizione. 

Per noi, comunisti italianl, 
ft di estremo interesse vede
re il delinearsi di una strate-
yia rivoluzionaria comune in 
tutta l'Europa capitalisttca. 
L'attenzlone dedicata dai Afar-
xisliche Blatter alle espenen-
ze e alia elaborazione teonco-
poiitica dei comunisti italia
nl e del resto grandissima. 
Negli ultimi numeri abbiamo 
notato un articolo di Sergio 
Segre sul «Problemi attuali 
del movimento operaio italia-
no», uno studio di Thomas 
Milller su «Antonio Gramsci 

— un comunista europeo», 
un secondo studio su Gramsci 
(« La concezione politica ») Ui 
Ernesto Ragionieri; un saggio 
di Luciano Gruppi nel nume
ro dedicato al tema m Marxi
smo piii umanesimo > (e pu6 
darsi che altri scntti sull'Ita-
iia ci slano sfuggitl). 

II saggio di Gruppi cl fa 
spostare l'attenzlone dalla po
litica mllltante al suo retro-
terra teorlco. Gruppi. gia met-
tendo come titolo al suo s e n t 
to la frase di Marx: «Gli uo-
mini fanno essi la loro sto-
ria ». argomenta contro la ten-
denza, d ie conosce oggi una 
rerta moda in Francia, a re-
spingere ogni • interpretazio-
ne del marxismo come uma
nesimo (cfr. a questo propo-
sito Per Marx di Louis Al-
thusser>«. « Marx non risoive 
mal la stona nelle sue strut 
ture... L'uomo non appare mai 
risolto nelle strutture in cul 
opera... II metodo analmco 
manusta smaschera il misti-
cismo delle ideologie, degli 
umanesiml astratti. e condu 
ce nel tempo stesso a un uma
nesimo reale grazie alia ana-
hsi deiruomo nella storia, piu 
precisamente della posizione 
specified e vartabtle dell*uo-
mo nel process! storici speci
fic! e variabili •. 

Louis Althusser, in una sua 
intervista a L'Umta (1 feb
braio 1968) ha giudicato la 
• pressione " umanistica " con-
temporanea • come uno dei 
tanti * assalti dell'ideologia 
borghese ». 

In un secondo articolo ve-
dremo come invece nella Ger
mania occidentale (cosl co
me in altn paesi europei) il 
rlsvegllo del marxismo sia 
strettamente coliegato con 
una rinnovata aspirmzione 
umanistica. 

L. Lombardo-Radica 

VIETNAM Pubblicati gli atti del processo istruito 
a Stoccolma dal «Tribunale Russell» 

il Convegno nazionale di 
antropologia culturale a Perugia 

Una scienza giovane 
di fronte alia crisi 

della societa 
Perchf) in Italia fe stato finora impedito I'affer-
marsi delle «scienze sociali» • Le relazioni di 
Ferrarotti, Luporini, Lanternari, Tentori, Altan, 
Rodota, Seppilli e Alberoni * Occidente e Terzo 
Mondo - Un'interessante mostra fotografica sulla 
vita familiare negli ultimi cento anni • L'appas-
sionata partecipazione degli studenti • Protesta 
per le violenze poliziesche contro i giovani romani 

VERDETTOINEQUIVOCABILE: 
Gli Stati Uniti colpevoli 

del «crimine d 'aggressione » 

Un'argomentazione complessa che non e soltanto giuridica, ma anche politica e morale • « Vo
gliamo risvegliare le coscienze per creare un'opposizione di massa» - Un panorama di atrocita 

che testimonia lo scacco del « modello di civilta» imperialista 

II silenzio che la grande i 
stampa d'informazione nazio | 
nale ha steso sullo svolgimen-
to del processo istruito da) 
Tribunale Russell per giu-
dicare i crimini commessi da 
gli Stati Uniti nel Vietnam 
espnme al tempo stesso 11 
senso di colpa e l'atteggla-
mento di complicity — tanto 
piu profondo il pnmo quan-
to piii aperto e stato II se
condo — della oorghesla ita
liana e delle forze politiche 
che governano lo Stato in 
suo nome. • Noi lndaghia-
mo per esporre. Ci documen-
tiamo per accusare Risveglia-
mo le coscienze per creare 
I 'opposizione di massa. Que
sto e lo scopo che ci pre-
figgiamo». (B. Russell, p. 28). 
« Quando avremo raccolto tut 
te le testimomanze e tutti l 
rapporti degli esperti, e Un
to le conclusioni, pubblichere-
mo un libra bianco e, oello 
stesso tempo, tenteremo, con 
tutti i mezzi che avremo a di 
sposizione, di provocare mani-
festazioni. di mobilitare t sin 
dacati e gli studenti. e lance 
remo una campagna cu ade-
sioni nella speranza che le 
nostre conclusioni vengano ao-
cettate e approvate da tutti a. 
(JJ>. Sartre, p. 408). 

In queste affermaziom so
no racchiusi il significato e le 
finalita del Tribunale Russell 
del quale sono stati pubbli
cati gli atti della prima ses-
sione del 2-10 maggio 1967 
(Tribunale Russell — // pro
cesso dt Stoccolma, ed. De 
Donato. Ban. 19h8 p. 453., 
L. 1.600): espnmere un giudi
zio morale e politico, soste-
nuto da inoppugnabili argo-
mentaziom di diruto, che sup-
plisca la carenza e il silen
zio del tradizionali orgaru dl 
mlormazione per mezzo dl 
canal! di comunicazione me-
diti e « provocaton », per sptn-
gere ad una mobilitazione dl 
massa delle coscienze demo-
cratiche e delle forze antun 
penaliste 

La pnma sessione doveva 
nspondere a due quesiu: 1) 
ha il governo USA commesso 
atti di aggressione aj sensi 
del diritto internazionale? 2) 
ci sono stati, e in quale mi-
sura, oombardamemi di obtet 
tivi di carattere puramente 
civile, e in modo particolare 
di ospedall, scuole. sanatorl. 
dighe. ecc.? 

In realta, il Tribunale na 
dovuto dare una risposta piu 
generale a) quesito di natu-
ra giuridico-eUco-politlca se 
1 rapporti tra 1 diverat St»U 

debbano essere sottoposti a 
regole e norme di diritto in 
ternazlonale e della morale 
umana o, come avviene nel 
Vietnam, alia legge dell'ag-
gressore, del piu forte, alia 
legge della violenza. della 
giungla. E ancora, se un p o 
polo abbia il diritto di sce-
gliersi un destino e di co-
struirsi un awenire diversi 
da quell! che hanno scelto 
per lui gli aggresson amen-
cani secondo gli interessi e 
la logica della dominazione 
imperialista. 

L'autonta in torza della 
quale il Tribunale si e costi
tuito, ha accusato. mdagato ed 
emesso una sentenza di con 
danna gli deriva non tanto 
dal prestigio mtellettuale e po 
littco dei suoi component! 
(Anders. Basso. Carmichael. 
Deutscher, Russell. Sartre 
Weiss, e ancora Dediler, De 
Beauvoir. Abendroth. Oglesby. 
Cini. Halimi. e altn ancora) 
quanto dalla ngorosita delle 
argomentaziom in via di di 
ntto internazionale. dalla scru-
polosita delle indagini svolte 
sul posto e dalla raccolta di 
documentazioni e testimonlan-
ze, dall'impegno umano e ci 
vile del giurati. La sua Iegitti-
mita deriva, soprattutto, dalla 
volonta degli uomini di tutto 
il mondo di conoscere e giudi-
care. « I giudid esistono, e 
dappertutto: sono i popoli e, 
in particolare, il popolo ame-
ncanon (Sartre, p. 41) 

Richiamo 
a Norimbergo 
II verdetto scaturito dalla 

assise dl Stoccolma e inequi 
vocabile: gli Stati Unit) hanno 
commesso il fondamentale 
cnmine dt lggressione. cruni-
ne supremo che racchiude. se 
condo 1 termini della sentenza 
di Nonmberga, come de
menti costitutivl il cnmine 
contro is pace, cnmini di 
guerra e cnmiru contro I'uma 
nita Panmenii unanime e sta 
ta la sentenza di condanna 
dei bombardamentl su obiet 
tivi civill. e comunque posti 
a disutnza da possibili obiet 
tivi militan e strateglci. a sco 
po puramente terronstico e 
con l'uso di armi antiuomo 
A questo nguardo U libro 
raccoglie un'amplisslma docu-
mentazione sull'uso di nuove 
armi o comunque vletate dal
le leggi dl guerra — armi chi-
miche, tossiche, batteriologl-

che, defohantl, napalm, super-
napalm, bombe a frammenta-
zione, a biglie. al fosforo, ecc 
— sebbene questo capo d'ac-
cusa sia stato dibattuto nella 
seconda sessione del Tribuna 
ie, tenuta a Copenaghen il 21 
30 novembre 1967. 

Dai panorama dl devasta 
none, atrocita, orron com 
messi dagli amencani emer 

ge. perb. contemporaneamente, 
per contrasto, la realta dl 
un Vietnam iibero. operoso. 
democratico. socialista; di un 
popolo che si stringe attor 
no alle propne organizzazioni 
(il FNL a sud e il partito e 
il governo a nord). lntenziona 
to a resistere e vincere per 
ncostruire Paradossalmente. 
il lungo elenco di asill, scuo
le, ospedall. sanaton. lebbrosa 
ri. dighe. canali. centrt cultu 
rah e ricreativi. chiese. pago 
de. e c c . bombardatl a piii ri-
pre«e con funa brutale, che 
ci v:ene offerto in lettura e 
alia riflessione, testimomano, 
meglio di qualsiasi discorso 
propagandist ico. lo scacco su
bito dal • modello di cmlta a 
che i'Amenca tende ad impor-
re con violenza distruttrtce. 
e per contro 11 tiionfo di una 
concezione di vita e di un 
progetto di esistenza che trag 
gono la propria forza dai s o 
cialismo. 

U Tribunale — e questo t 
forse il suo maggior mento 
— non si fa scudo di ambl 
gue remore pseudo-iegalitarie 
o • democraticistiche » in no 
me di una impossibile impar 
ziahta II mondo libera, a o e 
socialista. o che lotta per la 
propria liberazione, cioe per 
il socialismo, giudica e con 
danna i suoi oppresson Da 
che mondo e mondo sono ie 
vittime ad esigere ed appli 
care la giustizia. I crimini 
commessi ai danni del popo 
lo vietnamita vengono npor 
tati alle loro motivaztom di 
fondo e alia necessita logica 
che li nchiede: la logica 
espansionistica della politica 
lmpenalista. 

Si precisa cosl n giudizio 
one partendo da punti di vi
sta diversi ma concordtindo 
nelle conclusioni danno Weiss 
e Kolko dell'aggressione *me 
ricana come di una guerra 
test. Per d pnmo, gli Stall 
Uniti usano u Vietnam come 
campo di esercitazione per gU 
agent! della contronvoluzlone 
mondiale e per la spertmenta-
zlone di nuove tecniche e for
me dl repressions e dl di-
struzione di massa, alia stes-
M mamerm di Hitler • alus-

solinl in Spagna nel l'J'66 — 
ne e da trascurare il sotto 
fondo razzisttco della tenden-
za a fare degli asiatici delle 
cavie: «Gli Usa, per primi, 
nella storia deiruomo, hanno 
usato le armi nuclean con 
tro Hiroshima e Nagasaki, le 
armi batteriologiche e U na 
palm contro i popoli coreano 
e cinese, e le bombe antl 
uomo, ie sostanze chimlche e 
tossiche e 11 supernapalm 
contro 11 popolo vietnamita » 
(S. Kugai, p. 197) Per Koifco, 
I'aggressione nsponde alle esl-
genze connaturate aH'imperia-
lismo di repnmere tutti i m o 
ti di liberazione che si svi 
luppano nel mondo e che ml-
rano ad allargare I'area del s o 
cialismo La funzione e quel 
la di gendarme del mondo. lo 
obiettivo la dominazione e lo 
sfruttamento dei popoli e del 
Ie loro ncchezze. 

Un esempio 
di azione 

L'indicazione piu pertinente 
e venuta dalla testimomanza 
del cubano Carpentier, de) 
rappresentante cioe di un po
polo che. dopo quello vietna 
mita. oggi sente maggiormen 
te il peso della minaccia eser 
citata dagli USA I'aggressione 
nel Vietnam rapprescnta un 
« annuncto le cui costanti s o 
no tanto piu valide in quanto 
si sono erette a metodo di 
distruzione e dl sterml 
mo » (p 29U) « La guerra net 
Vietnam a minaccia tutti a 
(p jyrl) La catasirofe che u> 
combe su tutto l| mondo e 
scongiurabue purche si agi 
sea II Tnbunaie Russell e 
un esempio di azione, ma an
che un appello perche ad esso 
si faccia seguire uno sforzo 
di mformazione e mobilita
zione delle masse di tutto il 
mondo — dat paesi ancora 
sotto U giogo coloniale ai 
paesi socialisti ai oaesi occi 
dentali nei quail la classe 
operaia si e data organizzazio 
m nvoluzionane agli stessi 
Stati Unttt, nei quail nuovi 
e promettenti rermenti si fan-
no strada (Sew Left, Black 
Power t — tale da col pi re e 
mettere in crisi. ui forme e si-
tuaziom diverse, le varie con 
figuraziom attraverso le quail 
si manifesta ed opera I'tmpe-
rialismo. 

Fernando Rotondo 

< La domanda che cosa e 
l'uomo? non e piu una do
manda di pertinenza della fi-
losofia. ma e di pertmema del
le scienze empiriche»: con 
queste parole il prof. Lupo
rini ha iniziato la seduta con-
clusiva del terzo convegno na
zionale di antropologia cultu 
rale che si d tenuto a Peru 
gia dal 25 al 28 aprile Come 
tutte le scienze sociali. anche 
Vantropologia culturale e\ in 
Italia, una scienza molto oio 
vane: Varretratezza struttu-
rale della societa italiana. in-
fatti. attraverso I'imperio fa-
scista o clericale ha impedito 
fino a ieri I'affermarsi di que
ste discipline che assumono 
come oggetto di osservazione 
empirica, di ricerca, di in-
terpretazione. tutto cid che 
nell'uomo vi e di non-binlogi-
co, tutto cid che nell'uomo 4 
cultura piuttosto che nalura. 
Nell'ambito delle scienze so 
ciali l'antropologia culturale 
studia le conoscenze, i valo 
ri. gli schemi di comporta 
mento che si formano nei di 
versi gruppi. nplle diverse so
cieta. Si tratta dunque di 
scienze che hanno m se un 
polenziale conlestativo: il che 
spiega il ritardo e le difficol 
ta della loro nascita anche 
dopo il crollo del fascismo. e 
le resistenze che ancora ades-
so incontrano. 

11 «diritto » 
e la «giustizia» 

Tema generale del convegno 
era < iantropologia culturale 
di fronte alia crisi e al mu-
tamento dei valori nella so
cieta moderna * e, dopo le 
relazioni generali introduttive 
di Ferrarotti e Luporini su 
t Significato e funzione dell'an-
tropologia nella societa mo
derna », il tema si e artico-
lato su alcuni problemi d'im 
portanza fondamentale. 

Una delle carattenstiche piu 
saltenti del nostro tempo e il 
rapporto tra la cultura del-
I'Occidente e la cultura del 
Terzo Mondo, argomento af-
frontato nella relatione di ViU 
torio Lanternari. Spenficamen-
te incentrato sulla situazione 
italiana il contrtbuto di C. 
Tullio Altan e di Stefano Ro~ 
dotd su c Valori, diritfo e am-
ministrazione della giustizia 
nella societa italiana in tra-
sformazione >: i nostri stru-
menli giundici infatti si rife-
riscono a una situazione socia-
le consolidata, immaginata 
come stabile e percid come 
ispiratrice di valori assolutt; 
d'altra parte il e costume» 
entra nella concezione di molti 
giuristi soltanto sotto la for
ma del pregiudizi sopravvi 
venti negli strati piu arretrati 
della societa. Lo studio d •'/a 
antropologia culturale i quin 
di essenziale, ai fini dell'ela-
borazione di strumenti giuri-
did che riflettano una socie-
td in iTasiormazione. 

t Crist e mutamenlo dt va 
Ion neU'istituto lamiliare ita 
Uano * era il tema della re-
lazione di Tullio Tentori. e su 
t Valori e condizione dell'uo-
mo nella societa dei consumt 
e nei processt e contraddizio 
ni della sua penetrazione in 
Italia» hanno rtfertto Tullio 
Seppilli e Francesco Albero 
ni. tema, questo, che ha an 
ch'esso esemplificato in ma 
niera moUo efficacemente di-
mostrativa il valore della 
scienza antropologica: esso 
mostra il tipo di valon che 
i <7ruppi dominanti tmpongo-
nn. e at quail gli tndwuiui 
vengono condizionati Ma — 
osserva Seppilli — tanto sa-
rebbe sbaghato vedere nella 
societd italiana una societd 
qtd tTreversibilmente conqut 
itata dal consumismo. quanto 
sarebbe ibagliato tenet canto 
%olamente dei livelli di vita 
piu bassi che in Italia *i ri-
scontrano, e finir qutndt per 
negare I'esistenza *tessa di 
una tendenza consumista 

Parti tntegranti del Conve
gno piu che mamfestaziont 
parallele sono stati una mo
stra lotografica e un film, poi 
che i temi offerti all'attenzio 
ne erano esempio pertinente 
dei temi dell'indaaine antro 
poloaico culturale, e le mo-
dalitd con cui rem'vano of 
ferti rispecchmvano la rarieta 
del materiale documentario 
del quale I'wdagine stesso *t 
serve 

La mostra fotografica. or 
gamzzata dal Centro tnfnrma 
ziont Ferranio e dall htitulo 
di efnoloaia e antropulogia 
culturale dell Uriversita di 
Perugia, raccoglie materiale 
documentario fotografico cht 

rispecchia. nel corso di cen
to anni, t mnmenti tonda-
mentali della vita familiare 
italiana e anche I'ultdizza-
zione dell'inimagme famiha 
re per la propaganda politico 
e per la pubbdcifri: off re cosi 
un esempio di come anche i 
valon t'onncss-i aU'i.sliliilo del-
la famiglia vengano utibzzati 
da parte dei gruppi sociali che 
detengono il potere. al fine di 
cQemouizzare e cnndizionare 
larghi strati di pnpolazwne 

11 film * Silent revolution * 
e stato girato neqli Stati Uniti 
dai Cincattcs Enqaaps del Cn 
nada, come documpntazmne 
suite lotte dei negrt, come 
espressionp della loro ideo-
loqia rivoluzionaria. e al tem
po stesso come strumentn di 
propaganda Si tratta dunque 
ad un tempo di un oggetto 
d'indagine e studio, ed anche, 
per una cerla parte, di un 
esempio di indaginc e di stu 
dio. 

II film venne proiellato di 
fronte a un foltHsirno piibb/i-
co. che enmprendeva non solo 
i parteripanM al cnnveatu> ma 
anche molti stuaVnfi dell'um 
versita dt Perugia, che pre<e 
ro spunto dai temi del film per 
imprntwtsare una manifesto 
zione per la HbertA del Viet
nam Subito dopo venne an 
nunctnta I'occupazione della 
Facolta di Lettere. e le suc
cessive scdiitr del Convegno 
ebbero anche un attento puh 
blico studentescn qia dnllo 
inizio del convegno si senfira 
che Vatmoslera di hutlnglta 
che pervade tutta l'Univer<nta 
italiana era anche sottintesa. 
piu o meno impltcitamente. 
nel discorso scientifico. ma 
con la presenza fisica degli 
studenti in sala il rifenmento 
alle lotte universitarie si fece 
via via piu ttretto e perti
nente 

Per ragmni comptesse e 
non occasionali: e cioi. perche 
I'Universitn e stata ttnura 'o 
strumento d> affermazwne di 
quei valori che il pmere im 
pone. ( che I'antmpnlnuia 
culturale. invece di nciCiir 
It come dati permanenti, co
me termini dt rifenmento. 
come metn di misrira, sotto 
pone ad analisi scientificn ed 
espone cosi alia contestaziane; 
percid le scienze sociali si 
trovano, nel mondo arrademi-
co, in situazione analoga — 
sotto certt aspetti - a quella 
del movimento studentesca: 
in polemica per demnlire vec-
chi apparati di paten e per 
conquistare spazio a uno con
cezione nuova deqli studi 

La questione 
del linguaggio 

Proprio perche e una scten 
za dell'uomo e della wcietn. 
quello che nella societd avviene 
si nftette immedtatamente su 
un convegno dt anlropolnaia 
culturale stmbolo della pole-
mica contro la repressione po-
liziesca che imperversa suglt 
studenti e stato. da parte del 
convegno. il far posto agli 
studenti e dar loro la parola. 

II che non signtficn pax — 
e loqico — accettare passiva-
mente le critiche che gli stu
denti muorono proprio a uno 
studente che aveva cnticato 
il convegno per il linguaggio 
immegato. non accessible se 
non agli specialislt. Seppilli ha 
rephcato che ogni scienza ha 
e deve avere un suo linguag 
gio specializzalo. cosi come 
deve oppoTsi alle tentnziom dt 
un c rteo-trrazionaiisnto * ti
nts! ra » che ogm da piu par
ti st profilano 

Alia fine del conreano sono 
state raccolte numero*is*ime 
firme alia vequente mozione: 

c / sotloscnin. studenti pro-
lesson e studios presenti al 
Terzo Convegno nazionale dt 
antropologia culturale. nel 
condannare fermamente la 
proditona e tncivile carwa 
della polizia contro git stu 
denti romani che manifesta 
oano in forma pacifica per 
proteslare contro gli arre%u 
dei cotleghi di tutta Italia ope 
rati dall'apparalo repre.sxivo 
dello Stato at fine dt itronca 
re un giu.tto dissenso e±pn 
mono U loro wtale tppoguu, 
llln tntla che In gwrentu <fu 
dentesca ttaliann sto conOn 
cendo per una icvoln e unu 
societa nnnovate e \enza dt 
tcriminanom dt classe >. 

Laura Conti 
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