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Le << idee chiare » di La Mal fa 

In nome 
del prof itto 

E' questo il senso dei tediosi appelli aH'«aus!erifa» chr 
il leader del PR I non si stanca di rivolgere ai lavoralor 

LETTERA DA NEW YORK 

La re la t ione che Ton. La 
Malfa ha svolto nci ^ionii 
scorsi al Consiglio naziona-
lc del PHI c stata in larga 
par te dedicata a r iproporre 
un vecchio e liso artfornen-
to. II leader del part i to che 
si autodefinisce por ta tore 
delle « idee chiare della si
nistra » ha riproposto, conic 
quest ionc ccntrale e preyiu-
(liziale di una politico di 
progressn civile c di svilup-
po cconomico cqnil ihrato, 
i 'accetta/iono da parte delle 
organiz/azioiu sindacali • di 
una vera e propria austcri-
ta, di una assoluta «.everi-
tn ». L'on. La .Malfa ha avu-
to il huon gusto di non no-
mi nare il t enn inc « politica 
dei redditi ». Si sa: dopo le 
esperienze detfli ultimi t re 
qua t t ro anni , questo termi-
ne ha perduto qualsiasi suft-
pestione ed e stato abhan-
donato da tu t tc le persone 
che si pongono con serieta 
i problemi di una politica 
di piano democrat ica. Ma 
sc anchc il leader repub-
hlicano sombra essorsi reso 
conto dcH'iisura stihita dal-
la formula che ha costitui-
to il suo cavallo di batta-
R1 ia dal 1fl(i4 in poi. cio 
non sifznifica che egli ab-
bia muta to posizione. In al-
tri termini , cambiano le pa
role ma la musica dell 'on. 
La Malfa e sempre la stes-
sa: c s empre la vecchia mo-
notona nenia. 

Dice il se^re tar io rcpub-
blicano: « Le grandi socie
ta industriali moderne si 
sono c rea te a t t raverso il 
sacrificio di possibili ma«-
giori consumi attuali a fa-
vore di consumi fuhiri e 
una vasta politica di inve-
s t iment i ». Occorre dunque 
— egli agqiunne — che le 
classi lavoratrici accet t ino 
ora di l imitare i propr i 
consumi « per p r cpa ra re la 
cspansione dei consumi fu-
turi e un piu ghisto e si-
' • i ro avvenire per tut t i ». 
Ma Ton. La Malfa. men t r c 
chicde ai lavoratori italiani 
di r inunc ia re all 'uovo di 
oj»gi per avere la fiallina 
domani . si guarda bene dal 
compierc una analisi seria 
della reale situazione eco-
nomica del pacse e r ipe te , 
con l 'aria di fare una gran-
de scoperta, delle cose ov-
vic a tu t t i . 

Chi ignora la neccssita 
del r isparmio? Chi non sa 
che per rcalizzare gli inve-
st imenti neccssari all 'ulte-
r iore espanstone nrodut t iva, 
aH' incrcmento dcH'occupa-
zione e alia conquista di 
un piu elevato grado di in-
civilimento occorre accumu-
lare una adeguata massa 
di capitali? Anche i racaz-
zi che frequcntano gli isti-
tuti per ragionieri o pe r 
gcomctri conoscono ques te 
cose a memoria e Ton. La 
Malfa non puo avere la prc-
tesa di svolgere un discor-
so moderno r ipc tendo dei 
discorsi che r isul tano addi-
r i t tu ra banali . II fatto e che 
il leader repuhbl icano con-
t inua a non volcre consi-
de ra re a lcune real ta sullc 
quali noi ( e non sol tanto 
noi) ci s iamo piu volte sof-
fcrmati pe r d imostrare la 
falsita depli appelli al sa
crificio rivolti alia classe 
operaia dagli csponenti del-
la coalizionc di cent ro si
nistra- Le question! che 
Ton. La Malfa continua a 
voler ignorarc sono, molto 
s in tc t icamente , ques te : 

1) in Italia i lavoratori 
impegnati nclla produzione, 
p u r cont r ibuendo alia for-
mazione della quasi totali ta 
del reddi to nazionale, ricc-
vono una quota cstrema-
mente modosta c s empre 
minore di ques to redd i to ; 

2) i salari degli opcrai , 
come p u r e gli s t ipendi de
gli impiegati e dei tccnici 
addct t i alia produzione, ol-
t r e ad cssere al l ivedo piu 
basso dei paesi capitalistic! 
avanzati, r i sul tano anchc di 
gran lunga inferiori ai red
diti di la rghe categoric di 
persone che non svolgono 
una att ivita produt t iva: 

3) la produtt ivi ta del la-
voro. nel corso degli ulti
m i a n n i , ha r e g i s t r a t o nel 
nostro paese increment i ec-
cezionali. super ior! in gene-
rale a quelli degli al t r i pae
si sviluppati , men t r e i sa
lari sono aumenta t i in mi-
sura e s t r emamente mode
sta; 

4) ques t ' andamento a for-
bice della produtt ivi ta c dei 
salari ha de tc rmina lo una 
eccezionale accumulazione 
di capitali che soltanto in 
pa r te sono stali poi impie
gati in invest imenti all'in-
t e r n o del paese, m e n t r e 
una quota impress ionante 
di essi (o l t re 3.000 miliardi 
di l i re in 4 ann i ) e s ta ta 
espor ta ta verso al tr i paesi ; 

5) la politica dei bassi 
. salari , il basso livello degli 

invest imenti c lc scandalo-
se fughe di capitali i taliani 
verso l 'estcro hanno frena-

to 1'espansionc produtt iva 
ed hanno impedito quell 'al-
largamento del mcrcato in-
terno che era possihile e 
necessano per por re su basi 
piu solide e piu stabili lo 
sviluppo cconomico nazio
nale. 

Ora, che il g rande padro-
nato, la s tampa benpensan-
te e la televisione ignonno 
tut t i quest i aspett i della 
real ta italiana non puo cer-
to ineravigliare. Ma chi — 
come Ton. La Malfa — si 
sente in dir i t to di salire 
in cat tcdra e di impar t i re 
la lezione a tutt'J le forze 
di .sinistra non puo conti-
nuare a insisterc su un'ana-
lisi dei problemi del paese 
che risulta del tut to super
f i c i a l e di comodo. 

Visto che il problema cco
nomico fondamentale che ci 
sta dinnanzi in Italia non e 
a t tua lmente 1'aumcnto del-
l 'accumulazione, bensi l'im-
piego all'interno di tutti i 
capitali che vengono man 
mano accumulati , che sen
so ha chiedere ai lavora
tori di accet tare un regime 
« di vera e propria auste-
rita e di assoluta severita >? 
La risposta che Ton. La 
Malfa ha dato a questo in-
tcrrogat ivo e parsa sin qui 
abbastanza vaga e fumosa. 
A noi sembra pero che nel-
la pnsizione del leader re
puhblicano. al di la della 
vaghezza e della fumosita, 
sia possihile cogliere on 
e lemento che e comune alle 
posizioni del dott . Carli e 
dell 'on. Colombo. In altr i 
termini , anche Ton. La Mal
fa, al pari di tu t te le forze 
conservatrici , chiede ai sin-
dacati di l imitare drastica-
mente le loro rivendicazio-
ni non gia perche questo 
sia necessario alia accumu-
lazione dei capitali occor-
rent i per gli invest imenti , 
ma perche egli si preoccu-
pa di sostenere e innalzare 
il tasso di profitto. 

P e r un par t i to politico 
che si definisce di s inis tra 
non e certo agevole soste
nere una posizione di ta le 
genere . Questo vale forse 
a spiegare il ca ra t t e re equi-
voco e la confusione di tan-
ti discorsi svolti su La voce 
repnbblicana. Ma se Ton. 
La Malfa r i t iene che il so-
stcgno e 1'innalzamento del 
tasso di profitto costituisca-
no una condizione impre-
scindibile di una politica di 
piano, quale t ipo di svilup-
po puo egli prospet tare al 
paese? Pub forse s p e r a r e 
di g iunse re ad uno sviluo-
po equi l ibrato e volto alia 
eliminazione del le carenze 
e delle ingiustizie piu stri-
dent i? 

Le risposte a queste do-
m a n d e sono ovvie. II fatto 
e che il leader repubblica-
no, dopo avere tanto rim-
proverato al par t i to comu-
nista di cssere fermo alia 
CDOca del palcocapital ismo, 
dimostra di non saper usci-
rc dagli schemi tradizionali. 
Insomma. al di la del < Da-
Ico > o del < neo > caoita-
lismo. pe r Ton. La Malfa 
e'e sempre il nrofit to capi-
talistico. E ad esso ci si 
deve inchinare . 

Eugenio Peggio 

t 
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II suono amaro della «liberta» 
Una visita al Village, nel floreale mondo degli «< hippies» - Mrs e mr Johnson raffigurati come Bonnie e Clyde - E' 
nata l'industria del manifesto « contestatario»- Giovani e studenti sono una forza critica importante: ma il rifiuto 

delF« american way of life » non serve senza la scoperta di una dimensione politica e partitica nuova 

Torn a no « Bonnie Clyde » in una versione aggiomata e dura mente polemica: Johnson, lady Byrd e Humphrey sono indicati 
come i gangster degli anni 60 da un manifesto affisso a Berkeley. Gangster meno simpatici ed assai piu pericolosi, nafural-
mente: i quali con le armi ci fanno anche i quattrini (o le fanno usare agli altri) 

« Condizione operaia » al ia Pancaldi di Bologna 

Otto ore di f atica disumana 
un po' di tv e poi a letto 

La drammatica testimonianza di una operaia della camiceria bolognese occupata dalle lavoratrici - Nessun rapporto 
tra madri e figli - Oggi si ferma a Bologna tutto il settore abbigliamento • Le rivendicazioni in fabbrica e quelle sociali 

Dalla nostra redaxione 
BOLOGNA. 3. 

La lunga lolta aelle ope 
rate della camiceria Pancaldt. 
I' occupazwne della fabbnea. 
lo straordmario spinfo balta 
QUCTO di Queste giorani donne. 
la quahtd delle rivendicazioni 
hanno slretlo aUorno a lorn 
operai. contadmi. laroraion d; 
lulta la pronncia con dich-.a 
razwm sohdali. concreti oiuti. 
azioni di lotla unilarui dl tutte 
le fabbriche dell'abbipUamento 
e tessih. come avrerra domani 
L'eco e la natura di qveita lot 
ta e rimbalzata nelle sedi poll 
Uche chtamando in causa i par 
liti. Una folia di problem m 
/aid. sono tvnnli alia ribolta. 
tanti qvanti ne conliene la con
dizione operaia. 

Cosi leri sera, nella sola del
la bibboteca comunale di Bo
logna. e suscilato propno dalla 
vicenda delle operaie della Pan 
caldi. c'i stato un dibattito che 
ha visto dinoenti nazionali e 
provinciah dei monmenli fern-
minili del PCI. PSV. PSWP e 
PR/, discutere tnsieme davanti 
ad un puhblico di carta parte 
e condizione, le questtoni delle 

donne operaie Presieduta dal 
pro}. Bonbaholi. la tarola roton 
da ha aiuto come protagomste 
la sen. (hglia Tcdesco dd PCI. 
la avr. Serena Martwta del PRl. 
Adnana Villone del PSU. E 
mancata per un contrattempo 
deU'ultimo momenlo la pro) Bo 
sren del PSWP che ha mandato 
la sua adc*ione ed espressione 
di soManetd. 

La lotto della Pancaldi non 
e un episodio isolato. ma assu
me un valore embiematico ~ 
lo ha detto Oiplia Tedesco e 
anche le altre oratnet e tl pro 
lessor Bonftolioli — perche met 
le in luce con particolare forza 
s<a lo scandalo della condizione 
delle lavoratrici, <»a U valore 
delta lolta delle operate che n 
Hutano lattuale meccamsmo di 
produzione offermando al tem
po stesso il loro dxntto al la-
coro e ad essere protagomste di 
un dicerso proces*o produltiro. 
Ma anche e soprattutto perche 
sollevando problemi dt liberta. 
di democrazia, di dijesa della 
salute, dell'assetto della societd 
civile chiamano in causa le for
ze poliliche e le shmolano ad 
agire e a trovare giuste so-
luziom. 

E" la qvestione in definitiva. 
di una scelta pcliVca dicersa. 
di nn certo tipo dt mterrenlo 
pubbheo. di una proqrammazio-
ne che paria aat bisogni e dalle 
nchieste dei laroraton. 

Un un-ta so^tanziale. attraver
so il dibailito. 5i e creata cost 
su temi dt non poco nhevo. Una 
umld impojtante perche impe 
gna forze poliliche diverse fa 
cendo mtravredere la pos*ir>ili1a 
di un'aztone comun* ad esemp:o 
in sede parlamenlare. oltre che 
nel paese. su quel fascio esplo-
siro di prolAemx che le donne 
operate ed il ruonio operaio tut
to hanno sollevato e sollevano 
con tanta farza in queste selti-
mane Alia discu*sione assislena 
un grvppn di operate della Pan 
caldi e per loro ha parlalo. do 
po i pnmi mtercenli delle reia-
Ina. Sara Lazzan. della com 
missione interna della fabbrica. 

E" stata non *olo una testimo 
inanza viva della condizione di 
quelle operate: paohe basse, 
sfrullamenlo, nimi insostenibili. 
malaltie che sono diretta con-
seavenza del modo come si la-
vora (cosi come testimonia una 
miao'xnc compmta da un gruppo 
di studenti della facolld di Medi-

cina dcll'L'niversita di Bologna). 
drammi p<tcolog:ci e afjelVvi 
oltre che matenali c I] pensie 
ro dei ficli assilla le operaie 
— ha detto Sara Lazzan — d-j 
rante lintera giornata la vora 
ttva. D: questa t>ondiz;one di vi 
ta disumana dentro e fuon della 
fabbrica del resto sono i fi^I 
per prim, a fame !e spese. afh 
dati a \ecchi parenti. a donne 

ma. ha aaoiunto I'opera a. non si 
nsoJre solo nella fabbrica h qui 
e ver.ula la tollecttaziane \m 
portante alle forze politiche. 
t . . . Per miplmrare la nostra 
condizione buoona svduppare 
un nuova mclo^o di lolta po-
hlrcosindacale laic da conte 
<tare opm scelta paircmale e 
per la conquista di una so-
ciela al $ervizw della col 

anche 800 lire... Ln rapporto tra - - ' 
madre e figli e praticamente ine 
sistente. ma altrettanto si puo 
forse dire tra uomo e donna.. 
Dopo una giomaia lavorativa 
cosi pesante e prolungata da
gli straordinan < volontan > a 
cui oobliga il padrone, dal tem
po impiegato per andare e ve
nire dalla fabbnea (in totale 
10-11 ore al giorno). dal lavoro 
domestico. non si ha nemmeno 
piu voglra di parlare: un po' di 
televisione e poi a nanna. Do 
po dieci anni di questa « vita » 
I operaia e finita >. 
. Sascono da questo dtamma le 
rivendicazioni della riduzione 
dell'orano di lavoro a 40 ore 
settimanali, della contratlazio-
ne dei tempi, degli aumenti di 
solar 10 e cosi via. Ma tl problc-

rato... Una societd piu giusta 
basata sul laioro m evi sia an-
nullato lo sfrullamenlo capitali 
stico ». 

Xoi rooliamo — ha concluso 
Sara Lazzan — otlenere tutla 
una serie dt cose all'interno del
ta fabbrica. altre fuon dalla 
fabbrica e una tene di servtzt 
sociali Ma sappiamo anche. ha 
aggiunto. che la lotto smdacale 
non basta c Rtvolgiamo per que
sto un invito a tutte le forze 
politiche qui presenti perche sui 
problemi che *ono alia base del
la condizione della donna ope
raia ci siano un maggiore tmpe 
ano e piu adequate miziative pet 
la loro soluzione >. 

I. a. 

Nostro servizio 
NEW YORK, luglio 

Non tutte ma molte delle 
librerie o cartolerie di Ma
nhattan quando vi vendono i 
giornali (e non soltanto la 
domenica che costano mezzo 
dollaro e pesano quasi mezzo 
chilo perche c'b da leggere 
piu di cento pagme oltre uno 
spesso rotocalco, ma anche i 
giorni feriali) vi danno un 
sacchetto di carta con mani-
co di cordoncino o di fettuc-
cia perche h possiate portar 
via comodamente. Carta per 
vendere meglio altra carta. 

E' vero che sulla carta stam-
pata del giornali non vi sono 
soltanto notizie e commenti, 
ma che ogni notizia e ogni 
commento sono, se cost si 
pu6 dire, intercalati e giustap-
posti a colonne e colonne di 
pubblicita, e che quindi il 
sacchetto di carta tipo spor-
ta della spesa diventa il sim-
bolo indispensabile d'un rito 
mercantile, ma si tratta pur 
sempre di carta inutile che 
viene ad aggiungersi a quel-
la utile. 

Ho toccato con mano il pro
blema del superfluo nella co-
lossale macchina consumisti-
ca degli Stati Uniti d'America. 

Psicologia 
di massa 

Entnamo in uno dei nego-
zi di drogheria frutta verdu-
ra came scatolame saiumi ge-
lati dolci, « robadamangiare-
chenonfiniscemai ». II sacchet
to di carta che vi daranno 
per infilarci dentro i vostri 
acquisti sara molto meno fi
ne di quello delle librerie e 
anche piu scomodo. Perche 
mettere in crisi con sacchetti 
di carta ben fatti il mercato 
delle sporte per la spesa? Ma 
esaminiamo la varieta incredi-
bile e perfezionata delle im-
pacchettature del pane a fet-
te, ad esempio, o di qualun-
que altra cosa: a volte gli stra
ti degli involucri, opactr o 
trasparenti, spessi o leggeri, 
sempre ospitanti spiegazioni 
e leggende scritte, sono persi-
no t re o quattro, perche la 
presentazione e la conserva-
zione del prodotto siano. o 
diano l'aria di esserlo, il piu 
perfette possibile. E ' questo 
il punto in cui il falso pro-
cesso ideologico che anche il 
superfluo sia utile, anzi indi
spensabile, mette radici non 
soltanto nella psicologia di 
massa ma nel senso estetico 
collettivo, nella idea di come 
il mondo (sempre meno na-
turale e sempre piu artificia
ls) debba presentarsi perche" 
l'uomo possa apprezzarlo an
che visivamente. 

Qualche anno fa era sem-
brato che il fenomeno arti-
stico denominato « pop art » 
(popular art, arte popolare) 
avesse effettivamente colto 
questo aspetto cosi importan
te del modo di vivere nella 
societa dei consumi america-
na e lo avesse, iperbolizzan-
dolo nelle immagini, cntica-
to nel suo fondo e, diciamo 
cosi, demistificato. II rappor
to diretto con la scena ame-
ricana contemporanea mi ha 
in gran parte disilluso circa 
una tale interpretazione del
la « pop art B. 

In effetti il fenomeno 
« pop n non e che un lontano 
nflesso di questa realta e in 
ogni modo, se lo e, ne rima-
ne un riflesso intellettualisti-
co, m e d i a t e estetizzante. Pro
dotto non gia d'un rifiuto del 
sistema bensi d'un disgusto 
che dei sistema stesso si ali-
menta come il baco nella me-
la o il verme nel formaggio. 
- La verita e che il metro 

estetico autentico del gusto 
popolare di massa negli Stan 
Uniti d'Amenca si trova piut-
tosto nel vivo del processo 
consumistico, nel modo come 
l'industria e il mercato modi-
ficano le cose e danno loro 
un volto, un disegno, che non 
nella immagine che d: esso 
hanno preteso di dare 2I1 r--
tisti. Quella immagine e. sem-
mai. un campanello d'a!lar-
me che soltanto delle mmo-
ranze possono cogliere e che 
nel suo inevitabilmenie cre-
scente tecmcismo semantico 
sempre pjii si distacca. vorrei 
dire si divanca, non tanto 
dalla comprensione quanto 
dall 'mteresse stesso delle 
grandi masse. 

Consideraziom non dissimi-
li sono portato a fare su quel 
fenomeno socia'.e estetico rela-
tivamente di massa che va 
sotto il nome di «h ippie» 
Come la • pop art » aveva in 
dividuato nel « waste», vale 
a dire nella valanga di cose 
superflue, di scone, di rifiu-
ti, che la macchina consumi 
stica americana produce inm-

j terrottamente (tanto che e dif-
t ficile e quasi teoncamente im-
J possibile distinguere Tczgetto 

ancora intatto da quello con-
sumato) cosi il fenomeno 
« hippie ». assumendo U nfiu 
to, la scoria, il margine. a so
lo modo per aprire a t tomo 
a se uno spazio vitale, ha tra 
valicato dal campo della spe-
culazione estetica nel campo 
del comportamento. 

Non so quah dimensioni n 
fenomeno abbia assunto nel 
resto degli Stati Uniti d'Ange
lica, ma e certo che * New 
York esso presenta aspetti ri-
levanti. evident!, non occulta-
bili. Si t rat ta, pert), d a w e r o 
di un fenomeno di contests-
zione globale cost come ventl 

giorni fa anche Alberto Mora
via, gonfiandone a mto avviso 
1'incidenza sociale, lo ha de-
scn t to in una corrispondenza 
da New York apparsa sullo 
« Espresso »? Io non mi senti-
rei di affermare altrettanto. 
Se e vero che non si debbo-
no chiudere gli occhi davanti 
a tutti I nuovi veri e proba-
bili «becchim» che le socie
ta capitalistiche portano nel 
loro seno, oltre a quello cla-
mOrosamente individuato piu 
d'un secolo fa da Carlo Marx 
(il prolctnrinto lnclustriale). e 
pur vero che occorre fare 
molta attenzione a non pren-
dere per « becchini » del si
stema aspetti di esso che pur 
contraddicendolo sono ben 
lontani per la loro stessa esi-
stenza dal contestarlo oggetti-
vamente e dal divenire ma 
trici di idee-guida capaci di 
mobilitare idee e forze dirom-
penti. 

Gli « hippies » di New York 
hanno scelto come loro cam
po di esistenza il cosiddetto 
Village, un esteso quartiere 
al termine di Broadway ver
so Washington Park. Come e 
noto si tratta in genere. di 
giovani e giovanissimi. Non 
credo occorra insistere in de-
scrizioni naturahstiche del lo
ro comportamento, abbiglia
mento, linguaggio. Che la lo
ro stragrande maggioranza sia 
di estrazione grande e medio 
borghese non v'e dubbio. Che 
in questa maggioranza si ver-
sino numerosi gruppi di stu 
denti e altrettanto certo. 

Ma di qui ad affermare che 
nel fenomeno « hippif » pos 
sa in qualche modo ravv.sar 
si la presenza di un movi 
mento contestatore mi pare 
ci corra molto Intendiamon. 
io non escludo che dal Villa 
ge di New York possano da 
un momento all 'altro venir 
fuori anche pagine drammati-
che della storia americana, so
prat tut to se a qualche mora-
lizzatore verra in mente dl 
contrapporre alia non violen-
za degli a hippies » un sempre 
possibile connubio di violen-
za puritana e neofascista, ma 
non vedo ne 11 perch6 ne il 
come ne il quando cib debba 
accadere come il portato ine
v i tab le di una contraddizio-
ne del sistema. 

II movimento studentesco 
americano, e stato osservato, 
e cosa diversa dal fenomeno 
« hippie ». E ' vero. La vi e la 
dimensione politica, si dice, 
qui no. A mio avviso vi so
no, tuttavia. punti di parten-
zr. e di incontro convergenti 
che dal piano della sociolo-
gia si ribaltano in quello del
le idee. Ad esempio: la cosid-
detta rivolta antipartitica, va
le a dire contro le strut ture 
politiche organizzate dalla so 
c:eta americana e comune s:a 
al movimento studentesco che 
a' fenomeno « hippie « (anrhe 
se alia parola d 'ordme « stu
dent power », potere studerte-
sco. mai si e accompignata 
e mai si accompagnera auel-
la di « hippie power »). F an
cora: la rivolta antiparntica in 
che direzione si svolge? Essa 
tende a svolgersi in direzio
ne apolitica e astatale. ancor 
prima che contro una deter-
minata politica e un determi
nate stato per rovesciarli e 
cambiarli. Perche? Non cre
do che il ricorso alia simili-
tudine « hippie »-« student po
wer n-anarchismo tradizionale 
o antiburocratismo delle 
Guardie Rosse cinesi, possa 
dare una spiegazione. 

L'antipartitismo, 1'antipohti-
cismo. 1'antistatahsmo che si 
producono in una grande par
te della gioventu borghese 
americana e che possono an
che alia lunga incontrarsi con 
gli atteggiamenii puramente 
tecnologici d'una parte consi-
derevole della gioventu lavo-
ra tnee delle grandi metropo-
li, sono in realta il prodotto 
posiUvo (fuori stagione) di 
una struttura tecnico-produt-
tiva cosi avanzata da aver 
fatto inconsapevolmente attec-
chire la illusione che propno 
una delle fondamentali previ-
sioni del marxismo per la so
cieta comumsta. la fine dello 
Stato. possa realizzarsi ed es
sere mend ica ta nella soc:e:a 
sjpercapitahstica americana 

II decisivo 
«becehino» 

Ma, mentre occorre sapere 
apprezzare tutto cib che di 
aperto verso il futuro com-
porta il processo di una si
mile illusione. occorre al tem
po stesso non dimenticare che 
pur sempre d'una illusione 
si tratta e per giunta tale da 
collegarsi con un processo og-
gettivo che la societa ameri
cana sta vivendo per conser-
vare se stessa ai danni del 
resto del mondo, e prima di 
tutto del Terzo Mondo e della 
America Latina. 

Tanto piii ci6 di cui si sen
te Turgente. indispensabile 
esigenza, vedendo da vicmo il 
processo di disgregazione po-
sitiva che senza dubbio s u il 
fenomeno • hippie » che il mo
vimento studentesco america
no rappresentano all 'interno 
deU'amertcan way of life, e 
per6 esattamente il contrario 
di ci6 che essi postulano. Va
le a dire, ancora una volta, 
una dimensione politica e par
titica nuova sulla base d'una 
ana;isi che invece di gabel-
lare per principio scientifico 
un dato di fatto (vale a dire 
la Irreversible integrazione 

nel sistema della classe ope
raia americana) sappia risco-
prire al di la del dato di fat
to per quanto imponente. il 
principio che nella classe opn-
raia risiede tuttora il solo de
cisivo « becehino » cui possa 
spettare il oompito s tonco dl 
invertire la tendenza del si
stema neH'nttuale quadio in-
ternazionale. 

Ho percorso in lungo e in 
largo il Village un .sahato *«»-
ra. Vi era come al solito aria 
di assoluta liberta e di coin-
pleto disimpegno. Aromi di 
incenso, forse di op;>io e dl 
mnrijuana. Suoni e canti le^ 
geri di strumenti e von qua-
si bianche. Ecco alcune dal
le parole d'ordine dei « distin-
tivi » e dei « mamfesti » m e 
nel Village si vendono (« but
tons » e « posters »). « I'm for 
sexual freedom)) (Sono per 
la liberta sessualct, «Thank 
God I'm an atheist » (Grazie 
u Dio sono ateo); «Chastity 
is its own punishment » < I.n 
castita ecco il nostro ca-
sligo), n Psychedellcize Subur
bia » (Psichedeliz/ate i su-
burbi); « Fornicate for free
dom » (Fornicate per la li
berta) . «God is alive he just 
doesn't want to get involved >» 
(Dio e'e ma vuole soltanto 
non essere messo nei pastic
ci), «God is Dead» (Dm e 
morto), «God is alive in the 
White House» (Dio esiste nel
la Casa Bianca). « Verginitv 
causes cancer» (I^a vergmita 
causa il cancro). « Better 
Dead than Red » (Meglio mor
to che rosso). « Kill a com
mie for Christ i) < Annua/./i 
un comumsta in nome di 
Cristoi. ii The game the mce-t 
Whole family can play» (Lo 
mcesto e un gioco alia porta-
ta di ogni famigha). « Cop'i-
late for co existence » (Copu
late per la coesistenza). « Ste
rilize LBJ no more ugly chil
dren » (Stenlizzate Lindon B. 
Jonhson, basta con i bambi
ni disgraziati), «See the py
ramids visit Israel » (Per ve-
dere le piramidi visitate Israe-
le). «Abj for president: Ani-
body but Johnson » (Per pre-
siedente tutti meno Johnson), 
«War good business invest 
your son» (La guerra e un 
buon affare investite vostro 
figho), «Kill for peace kill 
for freedom ikll Vietnamese 
is. ikll» (Ammaz/a per la 
pace, ammazza per la liber
ta, ammazza I vietnamiti, am
mazza, ammazza). « Equality 
for omosexuals » (Uguaglianza 
per gh omosessuali). e c c , ecc. 

Un nuovo 
rapporto 

Sarebue fin troppo facile 
Iasciarsi indurre a demolire 
tutto cio come manifesta/'o-
ni d'un folklore neorapitali«-t> 
co subalterno. oppure alia 
esaltazione di tutto cio come 
espressione della supenore li
berta dalla democrazia ame
ricana. Uno dei manif>5ti che 
si vendono non solo al Villa
ge ma anche nel cuore di Ma-
nhattan o di Brooklyn raffi-
gura il trio Lyndon Johnson, 
sua moglie Lady Bird .» 11 
vicepresidente Hubert Hum
phrey nelle vesti di Bonnie, 
Clyde e il loro assistente mez
zo scemo che poi canta e !i 
fa arrestare. Tutti e tre s »no 
armati di mitra e rid >no di 
un riso idiota. II man:fe-.-o 
costa un dollaro. Anche q i^I-
la dei distmtivi e dei nnvii-
festi contestatan sta diven-
tando inevitabilmente un bu
siness. Ma non e questo il 
problema. 

II problema sta nel consta-
tare come la democrazia ame
ricana puo permettersi anche 
il lusso di Iasciar raffigurare 
il Presidente degli Stati Dni-
ti come un bandito sangui-
n a n o (e Iasclamo da parte 
che in «Gangster S tory» II 
regista non ha mvocato p*»r 
Bonnie e Clyde disprezzo ma 
una sorta di mitica simpatia 
per la violenza e per la fru-
strazione sessuale sconfitta). 
Ma una volta constatato tut
to ci6? Non e d a w e r o di que
sto tipo di liberta cne tanto 
attraggono gli mtellettuali oc-
cidentah che vive ia societa 
americana. 

Intanto a questo tipo di li
berta la societa americana fa 
cornspondere come piiastro 
del sistema Ia pratica deii'as-
sassmio politico, e poi le gran
di masse popolan degli Stati 
Uniti di tut to cib non sanno 
quasi che farsene. Sono altre 
le liberta di cui questo un-
menso potente e decisivo pae
se dovrebbe poter godere. E 
mnanzi tutto quelle d'un nuo
vo rapporto iiberatore fra la 
macchina dei part it i lo Sta
to e i cittadini. per un nuo- ' 
vo rapporto iiberatore fra gli 
Stati Uruti e il resto del mon
do. In questa direzione non 
e dato di ascoltare che vocl 
Iimitate, contraddi t tone, m-
certe. E tuttavia e questo il 
vero suono dell "America vera 
nel cuore dell 'imminente con-
fronto e dell ' imminente scel
ta elettorale. Difficile, quasi 
impossible per un visitatore 
passeggero andare oltre, nel 
profondo del popolo, cosi del
ta sconfinata massa degli ope
rai a grande livello di vita, 
come dei poven e dei disere-
dati che pure esistono, per 
capire di piii. 

Antonello Trombadori 
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