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Le agitate vicende che hanno portato 

al piccolo « colpo di Stato» nella RAI-TV 

Perche il diktat 
di viale Mazzini 
II significato dell'« online di servizio* e del terremoto che ha de
terminate nell'ente . Un collegamento nuovo tra utenti e dipendenti 

Quando, nella notte tra il 
20 e il 21 maggio, riuniti per 
undici ore in una stanza al 
settitno piano di viale Maz-
zini, misero a punto 1'enne-
sima nstrutturazione del
l 'Ente radit>tele\ isiv o (ap-
prontata da Bernabei con la 
collaborazione di alcuni fun-
aonar i delle segreterie di 
Piccoh e di Rumor), i mas-
simi dirigentj della Rai-TV 
pensa\ano, probabilmente. 
di essere giunti finalmente 
in porto, dopo il lungo tra-
^aglio dei mesi scorsi. e di 
aver conci l ia la battaglia 
stabilendo saldamente il nuo
vo potere nell'azienda. In 
realta, invece, il varo del-
I'ordine di servizio ha aper-
to una nuova fase della 
« guerra al video ». una fa
te che, come dimostrano gli 
ivvenimenti di questi gior-
ni. promette di essere la piu 
« calda » della storia della 
radiotelevisione in Italia 

Come un vero e proprlo 
diktat, l 'ordine di servizio e 
atato imposto con una tec-
nica da piccolo colpo di Sta
to. Dopo otto mesi di este-
nuanti rinvii e trattative, es-
so e stato varato improwi-
samente. anticipando di due 
jfiorni la riunione del comi
tato direttivo e dopo la riu
nione notturna cui abbiamo 
accennato. La scelta del mo-
mento non e stata casuale: 
11 comitato direttivo della 
Hai TV e stato convocato 
mentre era in corso un tem-
pestoso comitato centrale del 
PSI; alia vigilia del dibattito 
parlamentare che si apre og-
gi: nella imminenza del con-
gresso della DC. 

Si e cercato jn questo mo-
do di forzare la mano, nel 
t imore che nuovi sviluppi 
della situazione nella DC e 
nel PSI indebolissero la po-
sizione delle segreterie di 
Piccoli e di Ferri (dirette 
lspiratrici della ristruttura
zione), rinviando cosi anco-
ra una volta l'ordine di ser
vizio in alto mare. Ma que
st* forzatura non ha fatto 
che scoprire ancora di piii 
lc contraddizioni esistenti 
tra i gruppi di potere, e ha 
chiaramente dimostrato qua
le consistenza abbia la « ga-
ranzla » che alcuni, e in par-
ticolare i repubblicani, sd 
ostinavano a far risiedere 
nella nuova presidenza del
l 'Ente. 

Conccpito nell 'estatc scor-
*a da Bernabei come uno 
strumento di « autodifesa », 
che avrebbe dovuto servire, 
anche attraverso « opportu-
n i» compromessi, ad argina-
rc le mire dei gruppi in 
ascesa nella DC e nel PSI 
(insediatisi piu tardi . con 
Piccoli e Ferri , ai vertici 
dei due part i t i ) , e, quindi, 
a prevenire una «svolta a 
des t ra» nella Rai-TV, l'or
dine di servizio si e * evo-
luto », nel corso di otto me
si, fino a diventare proprio 
lo strumento della «svolta 
a destra >, l'espressionc del
la volonta dei gruppi di po
tere doroteo e socialdemo-
cratico. Bernabei si e • auto-
difeso » passando, puramen-
te e semplieemente, al ser
vizio dei nuovi « mandanti » 
e «rinfrescando» cosi la 
sua gestione. Paolicchi ha 
agito di conserva, conqui-
standosi il posto di ammini-
stratore delegato e giocan-
do, nel suo stile consueto, 
RuH'organigramma: col risul-
tato inevitabile di raccoglie-
re per la sua parte, ancora 
una volta, soltanto alcuno 
briciole, e di trovarsi, oltre 
tutto, scopcrto, nel momen-
to in cui la segreteria Ferri 
e entrata in crisi nel PSI, 

D'altra parte, non era pos-
eibile che le c o ^ andasse-
ro in modo diverso, perche, 
In qualsiasi direzione fosse 
atata concepita, la ristruttu
razione dell 'Ente radiotele-
visi \o ribadiva il potere e i 
metodi di gestione che da 
quindici anni, con alterne vi
cende, regolano la vita della 
Rai-TV. Questa volta, lope-
razione e stata condotta in 
porto nel peggior modo pos-
sibile: e, infatti. essa ha fi-
nito per determinarc clamo-
rose spaccaturc anche al-
l ' interno delle formazioni 
democristiane e socialiste. 
Perfmo nel comitato diret
tivo dell 'Ente si sono avuti 
vhac i contiasti. che hanno 
t ro \a to un pubblico riflesso 
nella polemics tra il \ice-
presidentc De Feo e tl nuo
vo membro del comitato di
rettivo Massimo Fichera. 

Ma Id MtM.anza aoU ordme 
di seniz io che sta sanzio-
nando un nuovo terremoto 
nell 'Ente radiotelevisivo a 
van livelli (e che. come si 
sa, sta per avere un seguito 
con altre nomine e sposta-
menti) non puo essere giu-
dicata sulla base dei noml o 
delle singole decisioni. La 
logica che ha ispirato que
sta nuova ristrutturazione 
non e, owiamente , una logi-
m * aziendale»: basta pen-

che, nel corso dei mesi 

scorsi. alle <;tesse persone 
sono stati offerti cinque o 
set incarichi diversi, su^ge-
rendo un criterio di « mter-
cambiabilita » del dirigentc, 
che appare particolarmente 
assurdo in un organismo co
me la Rai TV In realta. l'or
dine di servizio segue una 
logica di potere. che va per-
fino al di la della stessa 
personalita di coloro che ne 
sono oggetto: a rigor di ter
mini. infatti. non si puo af-
fermare che Willy De Luca, 
nuo\o direttore del Telegior-
nale, abbia personalmente 
\ edu te politiche piii • mode
rate » di quelle del suo pre-
decessore, Fabiano Fabiani, 
ad esempio; ne che Angelo 
Romano, nuovo direttore 
centrale dello spettacolo te-
levisivo, sia piii « chiuso » 
di Pieremilio Gennarini. suo 
predecessore in quel posto. 
Ma la verita e che gli uomini 
vengono concepiti. in questa 
ristrutturazione, come pedi-
ne condizionate da un certo 
« mandato ». da certi lega-
mi, anche dalla loro debo-
lezza. 

Cosl, la nomina di Leone 
Piccioni tra i vicedirettori 
generali significa la valo-
rizzazione di un uomo tra-
dizionalmente legato alia 
« destra storica » della DC; 
la dispersione del gruppo 
dirigente dei sen iz i giorna-
listici risponde alle critiche 
che, da molto tempo, le de-
stre muovevano all'informa-
zione televisiva, aecusando-
la soprattutto di non essere 
abbastanza ligia alle tesi piu 
aggressive deH'imperialismo 
americano, e, insieme, mira 
a rimuovere ogni pericolo di 
« autonomia » in questo set-
tore; la creazione della nuo
va direzione centrale dei 
programme culturali, con 
la contemporanea rimozione 
del vicedirettore Angelo Gu-
glielmi, mira, esattamente 
all'opposto di quanto appa
re, a indebolire questo set-
tore e a renderne alcuni 
servizi, trasferiti in altre di-
rezioni centrali, piu «ma-
neggevoli» da parte del po
tere . 

Insomma, la ristrutturazio
ne, in realta, e perfettamen-
te omogenea ai metodi da 
quindici anni in u.so alia 
Rai-TV (e, in particolare, 
alio stile di Bernabei) e ac-
centua tutti i vizi organici 
dell 'Ente Tipico esempio la 
promozione di Gennarini a 
direttore centrale dei ser
vizi giornalistici: decisa per 

confinare 1'uomo in una ca-
rica che da tempo c svuo-
tata di contenuto politico e 
di qualsiasi potere di eon-
trollo sulla produzione. Ti
pico esempio, anche, l'assur-
do sdoppiamento della dire
zione centrale dei program-
mi televisivi in due nuove 
direzioni centrali (spettaco
lo e culturali) : da anni. or-
mai, alia Rai-TV si moltipli-
cano le s tnj t ture solo alio 
scopo di separare le compe-
tenze. limitare l'area di in-
tenento dei v a n dirigenti, 
e, quindi. accentrare sem-
pre di piii il potere decisio-
nale. second© la vecchia 
massimr «divide et im-
pexa ». 

Ma sono proprio questi 
eriteri di gestione e questi 
metodi che hanno reso la 
Rai-TV sempre meno gover-
nabile, che l 'hanno inchio-
data airimmobilismo, che 
hanno generato in coloro 
che lavorano nella produzio
ne radiotelevisiva una tota-
le incertezza e un profondo 
dlsaglo. Cosl, lo stesso pote
re che ha cercato attraverso 
queste vie di r insaldare la 
sua presa sull 'Ente, ha fini-
to, viceversa, per fabbrica-
re strumenti di confusione, 
per trasformare i suoi po-
tenziali « quadri » in av\er-
sari, per preparare, in pro-
spettiva. la propria sconflt-
ta E oggi questo processo 
viene in evidenza con for-
za; gruppi della elasse do-
minante che hanno voluto, 
attraverso questa operazio-
ne, assicurarsi la « fedelta » 
della Rai-TV e rendere la 
produzione radiotelevisiva 
ancora piii omogenea ai lo-
ro interessi cont ingent , si 
illudono forse di poter su-
perare gli attuali contrast! 
e le violente opposizioni su-
scitate dalla loro manovra. 
Ma trascurano l'esperienza 
del passato, e soprattutto la 
profonda novita della situa
zione che, come dimostrano 
gli aweniment i di questi 
giorni, e caratterizzata da 
una maturazione di coscien-
za nelTopinione pubblica e 
nei lavoratori dell 'Ente: sul
la base di questa maturazio
ne va stabilendosi, finalmen-
te, quel collegamento tra 
utenti e dipendenti che puo 
determinare una svolta del 
tut to opposta a quella per-
seguita dagli autori del pic
colo * maggio reazionario» 
della Rai-TV. 

Giovanni Cesareo 

II laburismo di Wilson di fronte al duro esame dei f atti 
^ i i 

II travaqlio delllnqhilterra 
La f acciata di un'abbondanza da supermercat o non riesce a nascondere problemi gravi, un 
disagio reale, un fermento che si fa sempre piu esteso — I disoccupati e il concetto «moderno» 

di poverta — Cinque milioni di f amiglie sf ior ano il livello minimo di vita 

II «Ra» naviga in un mare di guai 

jjp" V ^ 

f***Sc 
HUM i^MI 

Prime difflcolta per I'imbarcazlone di canoe di papiro « Ra », con ,1 bordo la spedizione di Thor Heyerdahl- nonoslanle il 
tempo ottlmo e il mare calmo, II timone del vascello si • speziato. Ora il « Ra » viene guidato con un remo di r iserva; a 
bordo pare che II morale dell'equipaggio non sia molto alto. Ma la spedizione verso le coste dell 'Amenca meridionale pro-
segue. Nella foto- II « Ra » nel suo prime g ior no di navigat ion* 

CASA E FITTI: UNA GRANDE LOTTA DEL 1969 

Decine di migliaia nelle baracche 
II drammatico problema investe le grandi citta: colpite soprattutto Roma, Napoli, Torino e Palermo — Solo nella capitale 
quindicimila famiglie abHano nelle cosi dette « abitazioni improprie >• — Proposta di legge del PCI alia Camera e al Senato: lo 

stato stanzi 250 miliardi per la costruzione di alloggi con pigioni non superiori alle dodicimila lire mensili 

A Roma, nella ion* dell'Acquodotto Felice, •ll'ombra dei ru
der) romeni, e collocato uno del meggiorl agglomerati di ba
racche della capital*. Gil abltantl hanno menlfestatc In diver
se occasion I II loro sdogno per essere costrettl a vivere in 
tuguri malsani e pericolanti. Nelle foto- due cartelli comparsi 
recentemente sui resti dell'Acquedotto Felice 

Quante r,ono le famiglie lta-
liane costrette a vivere nelle 
baracche, nei tugun, nelle ca
se fatiscenti? L'ultimo ceru»i-
mento sugli alloggi impropn 
nsale a cinque anni fa, al 22 
luglio 1965, ed e certamente 
superato dal tempo. Secondo 
questa vecchia indagine le fa-
miglie a baracrate » .sarebbero 
nel nostro paese 184.834 per 
un totale di oltre 450 mi la 
abitanti: una cilra senz'altro 
inferiore alia realta se tenia-
mo conto che il ceasimento 
liidica in 9.480 le famiglie del 
Lazio costrette a vivere in 
abitazioni improprie mentre 
sappiamo che solo a Roma le 
baracche abitate sono circa 
15 mila. Ma il problema inve-
ste grandi citta come Paler
mo, Napoli, Torino. 

E' una vergogna — e stato 
detto — che in un paese co
me il nostro una considere-
vole parte di italiani sia an-
cora costretta a vivere nei tu
guri. Una vergogna che non 
pub essere certamente cancel-
lata se- si continua a perseve-
rare su una polltica riplla ca-
sa sbagliata. Se si contmua 
cioe a tener la porta aperta 
alia speculazione sulle aree, a 
puntare snl ma'.snno protitto 
da reahzzarsi attraverso il piu 
parassitano degli investimenti. 
Nelle grandi citta, MUano, T<v 
nno, Firenze, Bologna, Roma. 
Napoli. Palermo il costo del
le nuove abitazioni viene rad-
doppiato, triphcato e anche 
quadruphrato proprio perche 
sui costi delle costruzioni gra-
va in modo incontrollato il 
urezzo delle aree Nell'indice 
del costo della vita in Italia 
la voce «alloggio» e quella 
che fa 1 maggiori balzi in 
avanti. Nell'ultima statistics lo 
aumento in percentuale per 1 
gen**ri alimentari e stato del-
lo 0,8 mentre per i fitti del 
5.8. Tutto questo perche 1 
prezzi delle aree su cui ven
gono coittruite le nuove abita

zioni continuano ad aumenta-
rc in niodu linpressionante a 
t>errhe il <;overno ha unbocca 
to la strana dello sblocco to
tale dei fit11, senza pensare a 
le^olare questo delicato setto 
re deU'eronomia familiare con 
una legge sull'equo canone 

E' ciuaro che in questa .si 
tua/ione il problema delle fa-
mi^'lH' 'ostif i te a vivere in al 
loggi impropn si aggrava di 
Riorno in Kiorno: una pia^a 
che pub essere curata solo 
(on un m'ervento statale. 

Alia Camera e al Senato l 
p.iriatiH*t)'an del PCI hanno 
prrsrntato recentemente una 
IeKKe che prevede appunto la 

costruzione di case popolari 
da assegnaic alle famiglie (he 
abitano nelle baracchu, nenh 
scantinati c no^li ;»llt)/4K' mal 
sani. IA legge prevede che le 
case siano costruite a totiile 
ranco dello Stato, con una 
spesa complessiva intorno ai 
2.30 miliardi; i fitti non do 
vranno superare le 12 mila h 
re mensili. L.i lct,'Kf\ se venis 
se appro,ata, non darebbe so
lo un ca-sa a rhi vive in con 
dizioni impossibili, ma permet-
terebbe anche una niiinuion-
dispombilita ppr lassecna/ione 
df-lle abita/iom costruite dalla 
(lesc al Una ICRKP cne non in 
teressa solo l « baraccati » ma 

Grande manifestazione di protesta 

Da tutta Italia inquilini 
a Roma il 30 maggio 

m Vp'icrdl 30 m/tgfiio, a\ra luojio a K«ma li m u.ifpsta/idiir 
J ni/o.i i 'e per la casa, per 1 eruio i.iimnc i ' t r forma 'ir 
Z hm staa Midiaia di itinuilim. proven,out, il i tutta Ital i 
Z (iaranno \ita a una scno di in,/iat.\r dip s sMluppcra m-lli 
Z capitale. per tutto l'arto della tfiornata \1IP !1 in.jinlni c 
Z 'avoraton si reclM-ranno alia ( amrra dpi Dpputati per aw re 
* ,'» icor.tro con i gruppi paririnicrnar, r ccri u prc^nn n -
* della C'fnuniss.one sppciale fitti. Contemixirancannnte, n„ 
m a st'Bnatan dc-U'ex IN \ Casa Oescal rr.ar.ifvstorannc) da\nn*i 
•• al M.nistero del I.I.. PP dove una dploaa?ione sara ncevuti 
» da! ministro 
- Nel porneriggio alle 17,30. manifestazione unitana a piazza 
• della Hepubblica (blsedra). Da qui. alle 18 partira un eorteo 
• che snodandosi per le stradc del centro ratfaiungera piaz/a 
J SS. Apostolt, dove avra luogo un comizio. parleranno gli 
2 on li Achilli del PSI, Pietro Amendola del PCI, Cacciatore 
Z del PSN'P, il segretano nanonale dell'UN'IA Aldo Tozzetti. 
2 II comizio sara presieduto da Vinccnzo Borghetto. Delega 
; noni di mqu.hni saranno anche ncevute dai rappresentanti 
" dr!U Presidenza della Camera e del Senato. 

anche le famiglie di lavorato
ri costrette a wveio in abita-
/.on) prese in aflitto. 

Itesta ora da vedete come 
il governo e la maggioran/a 
di centrosinistra reagiranno 
di fronts alia legge presenta 
ta dai parlamentari comum 
sti SP vpramente si voghonii 
rancellare lo Ij.iracche e que-
sta un ottima orc.Lsione per 
dimostrarlo A Roma, per fa
re un esempio, dove U pro 
blenia deuli allosui fatiscenti 
tappiesenia un vt'iKOgna cit-
t.idina, il eptitro.sinibtia aveva 
lanciatc) una oarola d'ordine: 
« Nel pnmo centenano di Ro
ma i-apit.ilt (-ancelliaino dalla 
citta 1P baracrhpi) II centena 
no cade fra poco piu di un 
anno, nel settembre 1970, e 
aneora non si intravede come 
rambi,:.oso programma posj>a 
essere attuato. Oltretutto il 
centrositiiiitra .s precipitato tn 
una ensi profonda e sia aJ 
( ampidoglm che alia Provin 
cia le amnunistrazioni sono 
dimissionane. 

Nella capit.ile il problema 
delle baracrhp non tocca solo 
IS mila f&mmlie ma 1'intera 
citta CHi msediamenti di abi
tazioni fatiscenti sorgono in 
massima parte MI aree desti 
n.ito a opere pubbliche: scuo-
le. pare hi, lolletton idrai , 
stradc, sta/.ioni di metrO. Molte 
di queste opere sono gia state 
finan/iate P dpc ine e decine d' 
miliardi restano cosl inutiliz 
uitl UM mij^iiaio ui iavomiu-
n edih potrebbero essere im-
piegati subito m questi lavori. 

Ora la legge per risolvere 
11 problema dellp baracche, 
dei tugun, delle abitazioni (a-
t iventi e'e ed e giacente al
ia Camera e al Senato. I se-
natori comumsti hanno solle-
citato la discussione della pro
posta di legge ottenendo dal 
president© della Commlssione 
Lavon Pubbhci 1'impegno ad 
intervenire perche la propo
sta sia iscritta aH'ordino del 
giomo dei lavori, 

t. C 

Dal aostro conispoadeate 
LONDRA, maggio 

Oxford Street, la via degli 
acquisti iJindinesi, allunga l 
suoi negozi, empori e gran
di magazzini su un fronte di 
quasi due chilometn. Una 
grossa folia la fraquema m 
ogni ora del giorno, ogm gior-
no della settimana. La seletti-
vita delia minoranza si m 
contra agevolmente col jjusto 
della mas^a. Alle sue propag-
gmi. le vetnne di Regents 
Street Piccadilly, Bond Strtet, 
e \taytair, completano ia 4am 
ma del desiderabile. Pas-ano 
le stagioni. cambia lo stile c 
il volume d'affari aumenta La 
« novita » sen-e a sostenere il 
n tmo, a volte senza ra^ione 
visible. Prima erano « tele >». 
* fngo » e « lavastovtsUe ». 
Adesso sono 1 vestiti u>u$ex 
per uomo e per donna oppu-
re la suppellettile e dibpoiubi-
le » da gettare via dopo 1'uso. 
II centro dei consumi e il trat 
to che umfica paesi divjrsi, 
segno distmtivo delle econo
mic « avanzate ». Puo essere 
il punto di partenza per uno 
sguardo sull'Inghilterra di og
gi: sulla gente e sulle coie di 
un mondo m una difficile fa
se di transizione. 

Sintomi 
evidenti 

E' qui ehe si realizza, me-
se dopo mese, U boom com 
nien-iale invano combattuto e 
frenato da van govemi ngle-
si. La corsa alle compere ha 
seguito imperturbata una sua 
particolare spirale di escala
tion sotto 1 conservatorl. C01 
labunsti ha rallentato un no*. 
Ma di fronte aH'unpulso ciie 
tuttora conserva sembrerebbe 
difficile invocare la parola 
« orisi». Ne mancano a pri
ma vista i sintomi evidenti. Ri-
stagno produttivo, semi-coUas-
so finanziano, cronico disivan-
zo della bUancia dei pagamen-
ti, disperata necessita di espor-
lare di piu: gli indici di ton-
do della congiuntura inglese 
sono notl. La curva del decli-
no pros?gae ininterrotta da 
mezzo secolo, completata daila 
liquidazione dell'iropero vitto-
riano, appesantita dal fardel-
lo della pruria nvoluzione 
industriale. Siamo alle s.)glle 
del secondo e piu alto salto 
tecnologico e la nazione — co
me si dice — e ancora * alia 
ricerca di un suo nuovo ruo-
lo » E' su questa prospettiva 
che si mnestava nel 1964 il di-
scorso wilsoniano della * con 
quista delle frontiere della 
scienza». Poi vi e stato un 
susseguirsi di scosse, delusio-
ni, crolli. Anche la sterbna 
e caduta. L'occupazione e ca-
lata. II potere d'acquisto e 
il tenore di vita si sono ab-
bassati. Ma il boom . rfefat-
to continua. II contrasto fra 
realta e apparenze e stnden-
te. Porta quasi ad una Jindl-
zione schizoide, ad uno sdop
piamento di personalita collet-
tiva. 

Nel nucleo metropoiitano 
tutto e ordinato. II denaro 
oircola con facilita. n ^raffi-
co stesso scorre. I servizi fun 
zionano. L'orgamzzazione gene-
rale della citta regge. Si Ian-
ciano nuove mode. C'e Car-
naby Street che ha fatto spe-
rare in una nscoperta di ener 
pia creativa La pubblicita au
menta 1'illusione. Su questa 
si eostruiscono fortune. C'e 
fervore di attivita editizia: 
grattacieli, blocchi di editici, 
altn shoppmq centers. C\ so
no cento teatn, dozzine di 
musei e gallene private La 
spenmentazione e l'avanguar-
dia artistica hanno via uera . 
E* stata abohta la censura 
teatrale. La litjerta del costu 
me P pressocghe mcontra-
stata Le mmigonne fluLscono 
per la strada II nudo trionfa 
in scena. Gli inglesi via({gia-
no di piu all'ehtero. Un nu 
mero maggiore di stranien ar-
riva qui in vacnza Ledito. ia 
pubblica 2T :W mila titoli .ivii> 
vi all'anno. I giomali .sup«ra-
no venti milioni di copie quo 
tidiane completive. E ch 11 
compra, e forse propnetano di 
un'auto (se non due) e pos-
.s.ede la casetta tche sconta a 
rate) nel suburbio orlato di 
verde e di fion. 

«Societa 
opulenta» 

La societa dl massa del ca-
pitalismo contemporaneo, con 
la sua diffusione centrifuga di 
« ricchezza » avrebbu ami llla-
to le stratificazioni, avrebbe 
Uqmdato le antiche divisioni. 
Questo era il «benesseie» 
esaltato dai conservator! alia 
fine del '50 I labunsti Crow-
sland e Fay scoprirono u 
« nuovo social iamo »: tecnocra-
tico, rriariigcflaic 0, natuxaj-
mente, senza classi. Wilson 
promise ammodem«mento, 

professionismo ammlnistr*tivo 
efticienn prodjuttiva. Hioe, si 
lmpegnb a geatire meglio dei 
conservatorl. Una crescita »co-
nomica annua del 4% avreb
be dovuto sanare le poAaivi 
ta precedenti, salvaguardare lo 
« Stato asslstenilale » e irepa 
rare il future II programma, 
come sl sa, « rimasto sulla 
carta. 11 fallimonto ha porta
to ad una ulteriore con t ra i io 
ne delle « eocedenze » da ueatl-
nare ai piani di inveetimento 
•ociale. 

Un soc.o'.ogo in»-ese (P. 
Townsend) ha scritto: «Sev 
rebbe uno dei supremi para-
dossi delia stona se le d.ffe> 
renze social! si allargaisero 
anziche ndursi e se la po
verta si es'endesse ancora di 
p:u durante il mandato Jel-
l'attuale govemo laourista Ep-
pure la -orobabih'La che iue* 
sto accada e urT al'ro cne re-
mota n Di^e.rua^'.ianza1 Naj 
I960 il lo c ^e..a pijpola/ >ne 
possedeva i'83 c di t u " a la 
ricchezza personale e m.-tssa-
va il 99" detle rendi ' j da 
propneta Anche la tassazio-
ne piu strizigente non e fjio-
ra nuscua ad mtaccare que
sta forma basilare di \jcxwi-
Ifgio- la redistnbu2ione o un 
mi'o Misena? II tennine pu6 
sorprendere se rifento ad una 
economia «matura» come 
quella inglese. tanto piii che 
qui si e imparato a terurla 
m disparte, a impedir'.e di 
essere appariscente. a sot-
trarla — appunto — agh oc
elli dell*osservatore straniero, 
Quando il laburismo ando al 
governo non si avevano nee> 
pure statistiche accurate ul-
la questione. Studi piu .-^cen-
ti hanno dimostrato che cin
que milioni di famiglie sfio-
rano o sono al disotto del li 
vello minimo di vita. 

II concetto di poverta e sta
to ndefinito in termini u rno-
derni » rapportandolo a»»e " « 
genze nuove della cosi detta 
.< societa opulenta » u Sai t 'no 
tutu piu ncchi di qui ad 
un decennio — diceva fempo 
fa un noto economista — ma 
una parte ancora piu grande 
della popolazione sara «!fata 
spinta sotto la Unea del'.a de 
stituzione ». Non e un fen me
no marginale. E' una conduto 
ne endemica. II problems del
la poverta si aggrava nella 
misura in cui l'inasprita com 
petizione sui mercato mondia 
le (USA. Giappone, Germania> 
porta a cercare un piii ^ t o li 
vello di profittabilita del ai 
sterna domestico bntannico a 
spese dei « residui» trad^io-
nalmente destinatt a mitigare 
1 fondamentali squilibri .xicl*-
li del paese. 

Citiamo dal Manifesto tfi 
Maggio della «Nuova sini
stra »: « In una prolungata cri 
si economica, che ha cos'an 
temente debellato definiziom e 
rimedi ortodossi. un govarno 
laburtsta si e attaccato ad una 
vecchia e screditata politica. 
ndurre 1 livelli di vita popo
lari anteponendo la pr.HdZio-
ne del sistema econurm.co 
finanziano capitalist aH'occu-
pazione, all'assist enza, alia 
estensione dell'istruzione oub-
blica ». 

Efficienza 
e utilita 

Dal 1966 (all'indomani del-
la seconda e piu ampi i vit-
toria elettorale labunsta). 1 
senza lavoro sono oltre mez
zo milione. Per la prima .oi-
ta, un governo sociahsta in In-
ghilterra ha uitrodotto i* di-
soccupazione come uno stru
mento deliberate di poutica 
economica. I senza-tetto che 
attendono una casa da gene-
razioni sono anch'essi t'iu di 
mezzo milione. I tuguri ;he 
nsalgono alia convulsa con
cent razione urbano industria
le del secolo scorso sup^ra-
no un milione e ottocentomi-
la. Si stanno spazzando via, 
ma l'operazione procede a n-
lento. II problema pers is ted 
ancora alia fine di ques 'o se
colo. Le nuove abitazioni :ion 
nescono a soddisfare aeppu-
re il fabbisogno normale 
Tutta la rete assistenziale, oel 
resto, e minacciata da decur-
tazlonl. E' un patrtmonio che 
depensce In maneanza ai ul-
tenon flnannamenti II siete-
ma trova sempre piti diffici
le alimentare le .< conq-uste 
sociali» cedute sotto Attlee 
venticinque anni fa. E' sn^nifi 
cativa la giustificazione che 
si aocompagna alia nstrut-tura 
zione dei servizi sociali mt'ial-
mente in corso- anche in que
sto caso il governo fa a Apol
lo al criterio dj « efficienza » 
piuttosto che a quello della 
« utilita pubblica * 

11 panorama e duro. -̂ u-»Uo 
che nsalta sono le due facce 
di un paese stretto in una 
crisi che impone restnzioni 
e sacnlici da un lato ma dal. 
l'altro condona agiatezza e 
spreoo. Siamo In una faae 
avanzata di capitalismo mo-
nopolistico che opera attra
verso l'agente statale. II movi-
mento spontaneo del meccani-
smo verso lo sperato nequi-
librlo detta le sue condiiioni 
e reclama il suo prezzo'; passa 
sopra i programmi del gover
no, limita la Uberta di ma
novra di questo entro lo sohe-

I ma d'ammirustrazione conven-
zionale cosl come sottrae ter-

| reno e risorse all 'interesse 
pubblico. E' questa la pruria 

I cosa che conferma 1 'e^perier.-
za Inglese in quest! anni. Ed 
e un ceto dirigente laburtsta 
che l'ha dovuta subire, en-
trando esso stesso, a sua volt-*, 
in una fase cr.Uca. De qui 1'ac-
centuata freddezaa dell"opuiio. 
ne pubblice verso la vicenda 
poiitica. l'apatia in cui e rica-
duto l'elettore dopo gli entu-
siasrni del 1904, 11 dissenao 
che pxevale nel movtmento u -
tauriaU. La facclata dell'ftbbon 
dania da supennercato noe 
rieece a coprire il real* di-
naglo e il fermento a lT in t eno 
deU'editicio. « - w ~ 

Antonio Bronda 
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