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«Antichi e nuovi strumenti di stabilitd monetaria» 

Non e il blocco dei salari 
che rende stabili i prezzi 
I fautori della « politica dei redditi» smentiti dai fatti - Lo spettro del-
la disoccupazione usato dai gruppi padronali per « ricondurre il sinda-
cato alia ragione »> - Si cercano altre vie per vincolare la contrattazione 

La CISL ha recentemente 
stampato in un volume (pp. 
318. L. 3.500) gli atti del con-
vegno di studi da essa orga-
nizzato nel maggio '67 sul te
nia Antichi e nuovi strumenti 
delta stabilitd monetaria Quel 
convegno ebbe una certa eco 
in quanto la rela/ione cola 
svolta dai prof. Giancarlo Maz-
zocchi diede per cosi dire I'ul-
timo colpo di piccone alle teo-
rie che considerano economi-
camente efficace e politica-
mente praticabile una politica 
dei redditi, specie in Italia. 

Mazzocchi aveva notato che 

« nessun paese pud vantarsi di 
aver avuto o di avere una po
litica salariale che funziona >, 
e che « cid sembra valere an-
che per quei paesi i cui sinda-
cati sono disposti ad accetta-
re le indicazioni governative 
in tema di politica dei sala 
ri ». (Per politica dei redditi 
infatti. si intende sostanzial-
mente una politica di control-
lo dei salari) Erano state por-
tate cifre eloquenti: prenden-
do i due penodi 1954 61 e 1902-
66. si constatava che i prezzi 
erano talvolta saliti di piu 
nei paesi dove il governo a-

Gli intellettuali e 
il voto del 19 maggio 

Luchino 
Visconti 
regista: 

Per un'ltalia 
nuova 
in un mondo 
che cambia 

Ho sempre votato per il 
Partito comunista italianu. co
me 6 noto, pur non essendone 
mai stato un iscritto. Rinnove-
ro il 19 maggio prossimo il mio 
\oto al PCI e aderisco volen-
tieri alia domanda fattami di 
mettere in cvidcn/a alcuni dei 
motivi che a cid ml inducono. 
In primo luogo io vedo la cri-
si delta Europa atlantica con 
la Francia che esce dalla Nato, 
da una parte, col trionfo indi-
sturbato della dittatura fasci-
sta dei colennelli in Grecia e 
il sempre piu minaccioso ri-
gurgito neonazista nella Ger-
mania federale. dall'altra par
te. Vedo, sempre nel quadra 
europeo. tutto il salutare mo-
vimento di ricerca di nuove 
vie di originale avvento del
la demncnizia in alcuni pae
si socialisti dell'Europa cen-
tro orientale che mi auguro 
possa estendersi in plena au-
tonomia. In secondo luogo non 
posso trascurare che queste 
elezioni si collocano nel cuore 
della crisi del cosiddetto equi-
librio del terrore su scala mon-
diale e della divisione del mon
do in sfere di influenza. Tale 
non pud non risultare infatti 
agli occhi di tutti il significa-
to del fallimento deirawen-
tura militare americana nel 
Viet Nam. Considero inoltre 
come un fatto di decisiva im-
iwrtanza che il 18 aprile scorso 
c scaduto un ventennio di mo-
nopolio del potere da parte 
della Democrazia cristiana: 
quindici anni di governi cen-
tristi con la legge truffa e il 
colpo di stato Tambroni. cin
que anni di centro sinistra il 
cui pur timido orientamento 
rinnovatore degli inizi fu fatto 
ringoiare col tentativo di colpo 
di Stato del luglio 1964. Di que-
sto fatto gravissimo gli ita-
Jiani devono ancora conoscere 
le fonti e le responsabilita rea-
li poiche e stata impcdita dai 
partiti di govcmo la doverosa 
e indispensabile inchiesta par-
Jamentare. E* ragionevolmen-
te possibile pensare di mettere 
fine a questo ventennio di mo-
nopoio politico democristiano. 
in un quadro europeo e mon-
diale del tutto mutato e in con-
tinuo mutamento rispetto a 
quello pronosticato dall'atlan-
tismo e daU'americani^mo. sen
za il rafforeamento del PCI e 
senza un nuovo rapporto di 
tuttc le forze politiche demo-
cratiche con questo partito? 
Ma vorrei aggiimgere. dai mio 
punto di vista di uomo di ci
nema. che anche il cinema 
italiano. ridotto da qualche 
tempo a un piccolo Viet Nam 
sotto la pressione soffocante 
del mercato e deirindustria 
americana. ha bisogno come 
deU'aria per respirare di un 
diverso tipo di intervento pub-
blico a favore dell'autonomia 
e della liberta di espressione 
contro la soperrhieria dell'ini-
ziativa speculativa stretta 
mente legata agli interessi 
americani. Senza un nuovo in-
diri7to politico alia testa del 
paese. nel parlamento e nel 
governo, cio e imnos<?ibile. An
i l e soltanto possibile il pcg-
frloramcnto della situazione at-

Giulio 
Einaudi 
editore 

Un voto per 
i giovani 
e per la 
classe operaia 

Ebbene diro anch'io che 
oggi piu che mai e necessa-
rio rinnovare il contenuto del 
socialismo: che tutti — fuori 
o dentro i partiti tradizionali 
— debbono impegnarsi in que-
sta azione di rinnovamento. 
Dico azione, perche e neces-
sario che i gruppi minoritari, 
le persone singole cerchino 
questo contatto con la realta, 
cioe con le masse, per veri-
ficare la teoria nell'azione. 
Azione che e di ogni giorno, 
ognuno nel suo campo. ma 
cosciente dello sviluppo gene-
rale e irreversibile della so
cieta in cui viviamo, che le-
ga, e ormai non e piu un mi-
to. con infiniti nessi e rap-
porti. la nostra «nuova so
cieta industriale > alle lotte 
del terzo mondo. alle lotte del-
le minoranze intellettuali di 
America, a quelle dei giovani 
studenti d'Oriente e d'Occi-
dente. 

In questo quadro cosi vasto 
e complesso. dobbiamo essere 
coscienti di ogni gesto. an
che minimo. che deve essere 
gesto di responsabilita e di 
estrema sensibilita politica. 
Non quindi c fuga >. ma co
sciente presa di posizione. 
che non puo essere oggi che 
a fianco della gioventu che 
sta febbrilmente costruendo 
una nuova unita. cui dobbia
mo tutti guardare con estne-
ma fiducia. contribuendo. ove 
possibile. al suo irrobustimen-
to, e non alia sua disgregazio-
ne. fornendole noi. uomini di 
cultura. ogni strumento possa 
essere usato utilmente a que
sto fine. Che non pud essere 
oggi che a fianco della classe 
operaia. che ogni giorno an
cora fornisce le prove, qui in 
Ttalia. di non avere accettato 
l'intecrazione tanto desidera
ta. Che non pud essere oggi 
che a fianco dei contadini. 
dove troppi non trovano altra 
via per sopravvivere che 1'ab-
bandono delle terre per le ra-
gioni opposte per cui potreb-
bero abbandonarle. cioe per
ch^ non recepiscono sufficion-
ti mezzi tecnici che una so
cieta tecnologica avanzata do-
vrebbe loro procurare. 

In questa situazione il voto 
del 19 maggio diventa sieni-
ficativo e osenei dire valido. 
va legislatura uomini dispo
sti a lavorare per un futuro 
di larga unita democratica. 
uomini disposti a Jottare a 
fianco dei giovani operai. stu
denti e contadini. alia costru-
zione di una nuova realta so-
solo in quanto porti alia nuo-
ciale. 

In un certo senso. solo se 
la V legislatura siodera in 
permanenza come nuova Co-
stituente. potra aspirare a 
rappnpfentare non solo gli in
tones*!. ma la coscionza dei 
cittadini. interoret.indone le 
profondo e^igenze di rinnova-
mento Nella grande maecio-
ranza. la parte aftiva dH pae
se aspira alle cose roali. non 
aue parole e ai programmi 
troppo sposso svuofati di con
tenuto. pur! scbermi per l'e-
sercizio di un potere borbo-
nico. 

veva attuato una specifica po
litica salariale, che non negli 
altri. II caso dell'Olanda. do
ve il governo in dieci anni 
aveva cambiato per tre volte 
la politica salariale e dove i 
prezzi nei due period! sono au 
mentati in media del 2.6 e del 
5%, veniva confrontato con 
quello dell'Italia. dove — senza 
alcuna politica salariale — i 
prezzi sono rispettivamente sa
liti del 2.1 e del 5.5%: cioe 
nella stessa misura. Si pud 
dire pertanto che, laddove u-
na politica dei redditi e in fun-
zione. essa non serve poi al
io scopo dichiarato. che e quel
lo di contenere l'inflazione stri-
sciante. 

In piu, Mazzocchi aveva ri-
badito: « L'invenzione di un 
criterio di aggiustamento sala
riale compatibile con la sta
bility dei prezzi e I'equilibrio 
sul mercato dei prodotti e del 
lavoro. e un'operazione molto 
difficile se non del tutto im
possible in economie effetti-
ve o reali che sono quelle in 
cui viviamo ». 

Tralasciando le considerazio-
ni svolte anche da altri sui
te vere ragioni economiche del 
processo inflazionistico cosid
detto « da costi > — strozzatu-
re monopolistiche. squilibri 
strutturali. politica fiscale — 
e interessante e attualissimo 
ricordare la denuncia fatta da 
Mazzocchi sul «sapore netta-
mente conservatore di ogni po
litica salariale legata alia pro-
duttivita del lavoro » (la sot-
tolineatura 6 nostra). Piu che 
una chimerica stabilita dei 
prezzi. si persegue infatti. con 
la politica dei redditi, la stabi
lita nella rtpartizione del red-
dito fra salari e profitti. Que
sto e il vero significato di quan
to recita il paragrafo 51 capito-
lo IV del Piano quinquennale 
il quale suppone che « U red-
dito monetario pro capite di la
voro dipendente cresca ad un 
tasso sostanzialmente analogo 
a quello della produttivita me
dia del sistema economico». 
Supposizione rivelatasi infon-
data non meno di alcuni deci
sive traguardi sociali del Pia
no (si pensi all'occupazione): 
l'anno scorso. la produttivita 
e salita quasi il triplo di quan
to sono saliti i salari reali. e 
negli ultimi due anni. il qua
druple. 

Per costringere i sindacati 
ad accettare in questi due an
ni una virtuale stasi salariale. 
i grandi gruppi hanno scon-
volto il mercato del lavoro, 
con quel metodo che Mazzoc
chi cosi definisce: < ridurre la 
occupa7ione nella speranza che 
lo spettro della disoccuoazio-
ne riconduca la dinamica del 
costi entro limiti tollerabili». 
Questo il risultato del legame 
sala ri-produttivita che s'e vo-
luto imporre ai lavoratori e che 
solo la UIL ha accettato. In 
tal modo, i frutti dell'aumen-
tata produttivita sono andati 
quasi interamente al profitto 
del capitale e non al salario 
operaio. per cui in questi an
ni il riparto del reddito si e 
addirittura deteriorato a sfa-
vore dei lavoratori (come ri-
sulta anche da un saggio di 
imminente pubblicazione sui 
« Quaderni > di rassegna sin-
dacale. I'organo della CGIL). 

Si pud obiettare: i prezzi 
perd sono saliti meno che in 
passato. Ma anche su questo 
punto — la cosiddetta «rin-
corsa» prezzi-salari — Maz
zocchi ha confutato cifre alia 
mano la dipendenza automati-
ca che si vuol stabilire fra 
queste due grandezze. (Veda-
si anche la confutazione di 
due economist! americani, 
Dernburg e Mc Dougall. che 
nel volume Macroeconomia re
centemente edito dalla ETAS-
Kompass tomano a puntare 
il dito contro il fenomeno dei 
prezzi di monopolio). Risulta 
infatti, che. in economie an-
cor pio mature della nostra. 
come negli USA. il maggior 
contributo ai rincari lo danno 
i prezzi dei prodotti agricoli 
e ancor pid dei servizi: so-
prattutto Taffitto 

Orbene. sono gli aumenti 
salariali a determinare il rial 
zo delle piginni? In Italia, e 
stato anzi il governo ad aver-
lo consentito e rilanciato qual
che mese fa. Cosicche succe-
de questo: la colpa dei rinca
ri si da al salario mentre la 
colpa e «onrattutto di una vo
ce che il salario non ha affat-
to contribuito a far salire e che 
anzi lo taglieggia! 

Infine. la relazione del 
Mazzocchi affaccia anche se 
ri dubbi sul < risparmio con-
trattuale» che — com'e noto 
- la CTSL propone dai *63 
come strumento collaterals a 
una politica dei redditi basa-
ta sul collegamento fra salari 
e produttivita c per punti >. che 
Mazzocchi non si sente di so-
stenere toto corde, per It ra

gioni gia dette di equita di-
stributiva. 

D < risparmio contrattuale* 
ha chiare origini nel pensiero 

sociale cattolico, anche se risul
ta oggi un puro fattore di ef-
ficienza del sistema (non cer
to di € potere economico > dei 
sindacati, come si vuol affer-
mare). II Piano si e pronun-
ciato a favore dei fondi di 
risparmio dei lavoratori e il 
Popolo ha recentemente ripro-
posto in un editoriale tale ini-
ziativa. che consisterebbe nella 
rinunzia a una parte degli au
menti ottenuti in sede di rin-
novo contrattuale, e nell'in-
vestimento sindacale di tali 
quote. (E' un po* quanto nel 
1879 proponeva Leon Harmel, 
un corporativista cristiano: al 
posto di una parte della paga. 
corrispondere buoni-premio che 
favorissero il risparmio ope
raio). 

Mazzocchi ha sollevato due 
obiezioni sostanziali: il «ri
sparmio contrattuale t non sco-
raggia forse la propensione al 
risparmio normale? Gl'impren-
ditori ricorrerannn vnlentieri a 
tali fonti di finanziamento? 
Quest'ultima obiezione d suf-
fragata da due fatti. 1) La 
Confindustria d contraria al 
t risparmio contrattuale » per
che esso implicherebbe una 
maggior pressione salariale. in 
quanto i lavoratori saprebbe-
ro gia che non troverebbero 
nella busta tutto 1'aumento 
conquistato. spesso cos! esi-
guo. 2) Nella Germania di 
Bonn la DGB aveva investi-
to forti somme nella Krupp 
— non con il < risparmio con
trattuale » ma con le quote 
degli affiliati — e questo ha 
contribuito a far cambiare ra
gione sociale ad un'azienda 
da oltre un secolo a caratte-
re c familiare >. '(Altro effet-
to non ha avuto 1'investimen-
to sindacale: solo il passaggio 
dai capitalista singolo alia so-
cietd anonima). 

Occorrerebbe ancora aggiun-
gere che Giancarlo Mazzocchi. 
vista I'impossibilita e l'aso-
cialitd d'una politica dei red
diti quale oggi si intende. sta 
attualmente sondando — co
me s'd visto in una c tavola 
rotonda > al CESES — la 
possibility di controllare I sa
lari attraverso un rinnovamen
to della contrattazione, una 
specie di accordo-quadro piu 
decentrato rispetto a quello 
proposto dalla CISL. Ma questo 
e gia un altro discorso. 

Aris Accornero 

Che cosa si fa per lo cultura nelle citta italiane NAPOLI 

Perche gli intellettuali 
f uggono ancora al Nord 

Strutture, istituzioni, centri di aggregazione che non ci sono o funzionano male - Gli enti locali ignorano il problema 
Manca un Teatro Stabile, il San Carlo ha abdicato al suo ruolo - Un fenomeno nuovo e interessante: il Gruppo Vorlesun-
gen • Non utilizzato adeguatamente il modernissimo centro di produzione della RAI-TV • La patria di Vico e di Croce potra 

diventare in futuro una «capitale scientifica» europea ? — La difficile ricerca di un diverso «asse culturale» 

Una scena dello spettacolo «Ana/logon • presentato recentemente dai Gruppo Vorlesungen 
direrto da M. Sanfella, la cui esperienza si basa su una intelligente acquisirione delle ricerche 
del Living Theatre 

IL «CAPITALE», OGGI 
La ragione materialistico-storica di Galvano della Volpe — L'ultraot-
tantenne Lukacs continua la sua «lotta per un marxismo autentico » 

Leggere il Capitale: I'opera 
realuzata dai gruppo di filosoo' 
marxisti nunito tntorno ad Al-
thusser e pubblicata nel '65 
viene presentata ora in tradu-
zione italiana (Louis Althtisser 
• Etienne Balibar. Leggere il 
Capitale. Feitrinelli 1968. pp. 
336. L. 3.500). 

« Leggere il Capitate > 6 qual-
cosa di piu che il titolo di un 
seminario di studi aull'opera 
maniana (Althtisser e i suoi 
colleghi lo reahzzarono all'Eco-
le Normale di Parigi nei primi 
mesi del '65): e un invito a 
riprendere la riflessiooe sul te-
sto-chiave della nuova scienza 
proletaria. 11 movimento di < ri 
toroo> al Capitale dopo la ri
flessiooe sull'antropologia filo-
so^ca sollecitata da un parti-
colare tipo di lettura delle ope-
re giovanih di Marx, dopo la 
deflnizKxie di quel momento ne-
vralgico della produzione di co-
noscenza rivoluzionana che e 
la critica della ideologia come 
forma organica della falsa co-
scienza. e di una importanza 
straordinaria. soprattutto nei 
paesi dj capitaliKno maturo. 
Non per nulla tale movimento 
ha sempre contraddiitinto fasi 
decisive per la fondazione di 
una pratica nvoluzionaria. Ba 
sti pensare a I momento cen 
trale della polemica condotta 
da Lenin contro i popuhsti rus-
si e il cosiddetto «marxismo 
legale >. 

Lo stejM Allhusser. del re 
sto. ama definire la < funzione 
maestra» della prauca fdoso-
flca emergente dalla sua rifles
siooe sul Capitale coo la parol* 
d'ordine leoinista < traociare 
una unea di demarcazione > teo-
rica, fra «le idee vere» (la 
scienza. n.d.r.) e le cidee 
false> (lideologla) e politica 
Un compito. questo Unto ptu 
vitale in un momento in cui 
la societa capitalistic* si carat 
tenzza per le sue elevatissime 
capaata di controllare le exist 
cicliche e di nassorbire o ero-
dere le opposizioni politiche 

Oairantropologia teorica (quel 
tipo di riflessione. cioe. che ha 
di mira I'essenza delTuomo in 
rapporto alia natura e alia &>• 
cietl) si passa dunque, per 
Althusser, attraverao 11 Copi-

tale a una defuuzione della 
totalita sociale (capitali^tica) 
come strullura e struttura di 
strutture. nella quale «i veri 
soggetti che definiscono e di 
stnbuiscono sono i rapporti di 
produzione (e i rapporti so
ciali pohtici e ideologic]) », non 
riducibili a sempha rapporti 
fra uominL 

Sui caratten della totalita 
strutturata maniana, sulla sua 
sostanziale differenza da quel-
la begehana. sulla c rottura epi-
stemologica > (relativa cioe aj 
fondamenti stessi della conce 
none del sapere e della scien 
za) che essa implica a propo-
sito della dialettica nei confron-
ti della filosofia classica tede 
sea (da Hegel a Feuerbach). 
Althusser e tomato piu volte 
anche nella raccolta di saggi 
Pour Marx (Per Man. pp. 226. 
Editon Riumti. 1967. L. 1.500) 
gia ampiamente recensita su 
queste cokmne. 

• • • 
Significato e articolazione del 

la dialettica come struttura del 
processo storico. U rapporto 
Marx Hegel, cntica della ideo
logia come < corpo di idee aspi 
ranti alia universalita e venti 
la piu lata e aHratta ma rap 
presentative soltanto — seobe 
ne inconsapevolmente e dogma 
ucamente — di interessi stori 
ci parziali o di una data classe 
sociale- »: questi i teaii della 
cntica dell'Ideologia contempo-
ranea di Galvano Della Volpe 
(Ed. Riuniti 1967. pagg. 155. 
U 1800). 

Da piu di un ventennio or
mai la ricerca di Delia Vol
pe si colloca con un timbro 
particolare neH'onzzonte della 
modema cultura marxista: ne 
sono testimomanza opere co
me la Logica come scienza po-
utiva. Rousseau e Marx, Crv 
Uca del gusto, ecc.. di cui que 
sta Cntica dell'ideologia si pre 
senw come comeguente messa 
a punto polemica in relazione 
a talune recentissime questio-
ni logiche. politiche, sooologi 
che. estetiche, 

La ragione modema, dice 
Delia Volpe precisando la sua 
nozione di dialettica come me
todo logico-storico di astraxionJ 

determinate, e « matenalistico-
stonca >. Essa intende « razio-
nalizzare la storia e regolarne 
U movimento», partendo dalla 
analisi delie contradduioni del 
presente come presente storico. 
Tale analisi e c produttiva di 
storia >. La sua determinatez-
za, infatti. c la rende realmente 
operativa ossia adeguata alia 
prassi che repugna massima-
mente allindeterminato: onde 
si tratta di un "conoscere" che 
e ui grado (non retortcamente) 
di "mutare" il mondo. <L nvo-
luzionarlo. senza fine >. 

• • • 

La vecchiezza di Gyorgy Lu
kacs non e disarmata e stanca. 
II nlosofo ungherese continja 
a impegnarsi in qjella < lotta 
del presente per un marxismo 
autentico > che. nella prefazio 
ne per I'edizione italiana di 
Storia e coscienza di classe 
(Sugar. 1967). ha uidicato come 
un compito vitale per il pen
siero moderno. oltre che com* 
Tobbiettivo permanente della 
sua ricerca. 

Nato a Budapest nel 1885. 
Lukacs. la cm btografia e in-
trecciata ad alcuni momenti 
chiave della stona della nvo-
luzione socialista ui Ejropa, ha 
sempre accivnpaznato alia mill 
zia politica e <ii partito una 
nfIe<sione filosofica volta a de
finire il nucleo teoretico del 
marxismo in rapporto al pen 
siero classico tedesco. in par 
ticolare a Hegel, e in polemica 
con la grande sociologia bor-
ghese (tede«ca anch'essa) de
gli inizi del secolo. 

Dopo aver comptetato di re-
cente una monumentale Este 
tica. che dovrebbe comparire 
anche in italiano. Lukacs sta 
ora lavorando a una OnuAogia. 
o scienza dell'essere (di un es
sere storico. natura Imente. non 
metafisico. quale e sempre sta
to I'essere oggetto delle onto-
lo^ie tradizionali) di cui a for 
mscono una testimomanza e 
una anticipazione le Conversa-
vom con Wolfgang Abendroth, 
Hans Heinz Holz. Leo Kofler 
risalentl al '66 e di recent* 
tradotte in italiano (De Donato 
editore, Bari, 1968, ppi 207. 
L. 800). Ma I temi arfrontaU 
da Lukics sono di grand* va-

neta e interesse. Ba^ti qui ac-
cennare. tra laltro. alio sforzo 
di definire in termini di mam-
polaztone le tecniche del do-
minio nelle societa di capital)-
smo sviluppato Si tratta di un 
ftlone intomo al quale hanno 
lavorato sociologi come Adorno. 
Horkheimer, lo stesso Marcuse 
e che ha avuto notevole riso-
nanza nel movimento studen 
tesco. O. ancora. si ricordi la 
caratterizzazione attuale dello 
sfruttamento della classe ope
raia come sfruttamento operato 
attraverso il plusralore relati
ve (c II plusvalore assoluto non 
e morto. dice Lukacs. sempli 
cemente non svolze piu il ruo 
lo dominante »). 

Sono. questi temi ricorrenti 
nella riflessione deH'ultimo Lu
kacs Li ntroviamo. sia pure 
a margine o appena accennati. 
anche in Marxismo e politico 
culturale (Einaudi. 1968. pp. 218. 
L. 2 000) Si tratta di una rac
colta di saggi che dai celebre 
scritto autobiografico «La mia 
via al marxismo» (1933) con 
proscritto del 1957. in avanti. 
affronta sostanzialmente un 
gruppo di problemi connessi al
ia milizia dell intellettuale e in 
sostanza al rapporto fra cultura 
e politica 

Da c Poesia di partito * a 
c&jlla responsabilita degli in 
tellettuali ». da < La lotta fra 
progresso e reazione nella cul
tura d'oggi » a « Problemi della 
coesistenza culturale». fino al 
c Dibattito fra Cina e Umone 
Sovietica > e presente in tutto 
il libro (la scelta dei saggi che 
ne fanno parte e stata stabi 
Iita dallautore) quel la consa 
pevolezza del particolare rap 
porto fra teoria e pratica die 
0 marxismo occidentale. da 
Gramvn alio stesso Lukacs -
che piu volte lo affrontn espli 
citamente ftn dai tempi di Sto 
ria e cotcienza dt clasie (1922) 
— ha svolto sulla base delle 
indicazioni lemmste. in una teo
ria del partito e in una stra 
tegia della rivoluzione sociali 
sta nei paesi dj capitalismo 
maturo. 

t. O. 

Da anni ogni discorso sui 
problemi della cultura a Na-
poli si risolve in lamentazio-
ni certamente gtusttficate dal
la situazione esistente. ma al-
trettanto swuramente impro-
duttive Tanto e vero che og
gi sembra sia passata la vo-
glta anche di farh, simill di-
scorsi, e gli tnteressati si mo 
strano piuttofto preoccuihiti 
di infilarst nei primo trpno 
in partenza per Roma n Mi-
lano. 

II problema del o-oo'emi 
e quello delle strutture cultu-
rali, delle istituzioni. dei cen
tri di aggregazione, che o non 
ci sono o se ci soto innno-
nano male, quasi <empre. P'O-
viamo a fare una rjpida r^s-
segna, a titolo soltanto esem 
pltttcattvo. naturalmcnte 

Colplsce, prima >Ji tutto ta 
mancanza non di una politi
co culturale da parte droll 
enti localt. ma il fa'to che 
questi enti mostrlno addirit
tura di ignorare comp'e*avien-
te il problema. oerpe'vantlo 
una lunga tradizione che al-
meno nelle forme estenon il 
cauto riformismo dominante 
ha altrove rotto. Gtt esempi 
non mancano. alcuni partico-
larmente clamorost Napoli e 
I'unica grande cittd italiana 
a non avere un Teatro Sta
bile, dopo anni e anni di ste-
rili discusstont durante le qua-
li del resto I'idea stessa del 
teatri stabili ha subito modi-
ficaztont notevoli Fu appro-
vato. moltissimo tempo fa, 
uno statuto abbastanza avnn-
zato, ma ogni *uccessiva de-
cisione fu bloccata Inlorno 
a tutta la questwne e stato 
vol calato un fitto velo dt st-
lenzi Conclustone inevitable: 
di Teatro stabile non si e par-
lata piu 

Occasioni 
perdute 

Ugualmente il Comune ha 
proceduto quando si e trat-
tato di nominare — come 
prescrive la legge — il nuovo 
Consiglio di Amministrazio-
ne del Teatro San Carlo. Sem-
plicemente non se n'e fatto 
nulla. Questo pud servire a 
dare un'idea della situazione. 
II discorso successivo dovreb
be essere — per r'imanere nel 
campo del teatro — quello 
relativo al tipo di articolazio
ne della vita teatrale napole-
tana. II San Carlo sembra 
aver abdicato a ogni funzio
ne culturale serta. limitando-
si per lo ptu a riproporre 
uno stanco e stentato repcrto-
rio. L'unico musicista «mo
derno » conosciuto ai pro-
grammatort dell'antico teatro 
sembra essere Renzo Rossel-
lim, come hanno rilevato a 
suo tempo autorevoli musici-
stt e criticl. 

Per ta prosa due soli teatrt 
assicurano in qualche modo, 
a proprto rischto e pericolo, 
occorre sottoltnearlo, un «gi
ro a delle princtpali novtta 
della stagtone. con una certa 
prevalenza, naturalmente, per 
il settore *leggero». L'elemen-
to nuovo e interessante, di 
questi ultimi tempt, e stato 
il sorgere di gruppi teatrali 
d'avanguardia, alcuni dei qua-
li propongono un discorso se-
rio e rigoroso. In particolare 
il Gruppo Vorlesungen ha mo-
strato Imora di avere accolto 
in modo abbastanza originate 
la grande leztone del Living 
Theatre. 

Si fa sentire, anche per quel 
che rtguarda il teatro. las-
senza di ogni programmazio-
ne, soprattutto nella stagna-
zione del pubblico che e estre-
mamente tcarso di numero e 
ancorato a una visione del fat
to teatrale come evento mon-
dano e occasions dt incontri. 
Qualche tentativo dt avvictna-
re al teatro un pubblico nuo
vo, socialmente e qualitativa-
mente diverso. e stato fatto 
in mantera eptsodtca ed 
estemporanea, con tisultati di
screte, solo in occastone dt 
qualche evento particolare, co
me certe rappresentaztont del 
Piccolo dt Mtlano e di Da-
no Fo 

St e detto prima che le 
strutture o non ci sono o non 
assolvono la loro funzione. 
St penst a quello che potreb-
be rappresentare. nella real
ta napoletana, il grosso e ma 
dernissimo Centro dt produ 
zione della Rai-Tv. dotato dt 
atlrezzalure eccellenttt dt uno 
Studio che e fra t ptu grandi 
di Europa Ebbene. st 
pub tranquillamenle afferma 
re che tl Centro e ver t na 
poletam un'enttta astratta. 
qualcosa dt cut si sa che est 
ste per senlito dire o per aver 
ne visto da lontano gli edi 
fict II Centro da lavoro ad al 
cunt gtornaltstt. a un gruppo 
dt tecnlcx, a unorchestra sin-
fonica che gode dt mentato 
presttgio, e basta: m si pro-
ducono commedte e sceneg-
giatt, prevalentemente, per i 
quail arrtvano da Roma t re-
gisti e gli attori, che owia-
mente si fermano lo stretlo 
necessarto e npartono Ci dt-
ceva tempo fa un regista na 
poletano che ci tavora che 
per una trasmtsuone da lut 
curata gli arnpava ogni setti 
mana da Roma perfmo la sc* 
neggtatura compteta. la * sea 
letta • alia quale tut doveva 
slretlamente illenerti 

Qualche tempo ta cost co
me e stato fatto negli altri 
Centri dt produzione, e stato 
nomtnato d'ufficlo un ComU 
tato di consulenza formato 
dai maggiori rappresentontl 
dell'ufficialita culturale napo

letana, ma non risulta che ft-
nora il Comitato abbia avuto 
una parte effettiva nella dettr-
mtnazione delle scelte vrodut-
tive della Rai. 

Da decenni si parla a Na
poli — ma m modo del tut
to generico — della possibili
ty di arrivare a'Ja creazionm 
di una Gallena d'irte moder-
na. st'tiza che mai nessun or-
ganttmo ablua attrontato ef-
fettivamente il rfoblcma (a 
e'e chi dice- « mcohn co<f\ 
perche si puo tmmaamare di 
quali scemm sarebbe eapac* 
la classe dirtgente napoleta
na »). Se non un'impresa di 
tanto impegno si potrebbe 
perlomeno arrivare a organlz-
zare delle moslre periodirh* 
realizzate in mantera sena. 
o un Salone di esposizton& 
averto alle tenderize vive del-
I'arte attuale. 

Case editrici 
e riviste 

Nessuna delle tnizlative pre-
se ulttmamente (alcune ra»-
segne nei salonl della P !d«-
razione comunista, la Raise-
gna d'arte del Mezzopior^o) 
pud avere, come naturale, U 
respiro adatto per trastormir-
si in qualcosa del genere 9 
pcrmane, quindi. nel settt re 
una situazione trnntortante-
poche le qallerie mivate che 
oraanizzlno mnttrp intcrex 
santt e lungn I'arco dt ur,n 
intern ttaamne. ?rar««s-imf) '/ 
collcziomsmo moderno ect 
Questo. •?/ hadt. quando a .Vrt-
pnll operano dectne di pit to 
r\ e scultort mnltn tnteres 
santi. alcuni dei qualt di no 
tnnetd internaztonale (bast* 
fare i nomi di Perrz e di Per-
stco). 

Le possibilitd <* di salvcz-
za » esistono a live'.lo snpqet-
two, non nella situazione E' 
cosi per t pit tort, se ries^o 
no a imporre la propria p e 
senza alia critica e al merca
to in campo nazionale ed d 
cosi per gli scrittori, almcno 
per quelli che compirono le 
loro prime esperwnze ncoli 
anni del dopoguerra. e che sn-
no ora, perd. scarsamente in-
seritl nel discorso culturale 
nazionale, se non al hvello 
della piii piatta ufficialita. e 
nello stesso tempo sradtcati 
dalla realta napoletana Da 
questo punto dt vista, comun-
que, qualcosa di nuovo e for-
se venuto fuon in questi ul
timi anni, con I'appanztone 
di alcuni gtovant scnttort le-
gati all'avanquardia, che pub-
bhcano suite princtpali rivi
ste di punta e che d'altro can
to non rappresentano ancora 
una modificazione sostanzia
le della situazione 

Anche in questo caso tl di
scorso dev'essere appuntato 
sulle strutture. che sigmfica-
no case editrici, »-iriste. cen
tri dt ricerca e d> studio Le 
case editrici sono poche e, le 
piu importanti. con scarsi l«-
garni con la cultura locale 
Pochissime anche le rivistt 
culturali serie, e ineststentt t 
centri di ricerca modema-
mente ortentati (a questo pun
to si potrebbe inserire il di
scorso sull'Universltd. che e 
perd troppo ampio per potar 
essere affrontato in questa 
nota). 

Dei tentativi sono stati fat
ti negli ultimi anni. da parte 
di alcune librerte e parttcolar-
mente dalla Guida. di atfian-
care alia tradizionale serie di 
conferenze quasi sempre di 
buon hvello un parallelo la
voro di gruppi capaci di por-
tare avanti un certo tipo di 
lavoro Finora il tentativo non 
ha dato grandi risultati. ma 
e ancora in corso e non e U 
caso dt anticipare conclusion!. 
Proprio su questa base ten-
td d'tmpostare il suo lavoro 
il circolo De Sanctis — l'uni
co circolo napoletana decisa-
mente orientato in senso mar
xista — che ha perd da qual
che tempo sospeso ogni atft-
vild e che si sta tentando di 
riportare in vita. 

Fisica e 
cibernetica 

Conclustont non e il caso di 
tirarne, anche perchi si £ e#r-
cato dt far parlare diretta-
mente le varie situazloni, 

Alcune delle car erne dt fon-
do che rendono cost grama 
la vita culturale napoHtana 
docrebbero esser venute alia 
luce Son st pud tuttavta con-
cludere questo rapido sondag-
gio senza tar cenno a un'al-
tra questione sulla quale var. 
rd torse la pena di rltornare 
piu dittusamente Da oleum 
anni Napoli osptta alcuni de
gli istituti scientttia impor
tanti non solo in campo na
zionale, net quali lavorano de-
ctne dt scienziati italiant e dt 
altre nazioni (ci st rtfertsc* 
in particolare agli istituti dl 
fisica e di ciberneltca al La-
boratorio di genettca. che do-
vrebbero costttuire il tulcro 
della futura tarea dt ricer
ca ») E' di qui, torse - e la-
sciamo da parte per ora le 
dtscusstoni sul come st Mia 
portando avanti la realtzzazio 
ne dell'area — che parte la 
spinta a una modtfica dt ton-
do dell'asse culturale della cit
td, patria dt Vico e Croce 9. 
secondo alcunt, futura « cajri- • 
tale scientifica • europeo. 

Felice Piemontete 


