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K receiifte convegno dellistihrto Gramsci 

Disadattati 
alia legge 

del prof itto 
Dalla lotta contro la tegregazione psichia-
trica la spinta a un* societa modellata 

tulle esigenze 0 swi diritti delPoomo 

Profitto 
Poiehe e stato tuttavia ai< 

•erito one, pure in quest a na-
tura composita del Convegno, 
agli psichiatri sarebbe stato rl 
servato un ruolo ingiustametv-
te predominant*, credo eh# 
qualche osservazione al riguar-
do vada fatta. Fra le indaginl 
e 1« elaborazioni piu imp*-
fnate cui il nostro Partito ha 
dedicato parte non secondly 
ria della sua attivita nei r*-
centi anni, vj sono quelle r* 
lative al nesso tra le malattia 
t la societa. col raggiungimen-
to di risultati one costitul-
acono una delle pttnte piu 
•vanzate fra le elaborazioni 
prodotte in tal senso da grui»-
pi di cultura e dalle forze 
politiche. 

Si tratta di elaborazioni ch* 
hanno disvelato le eonsegut'n-
•e spaventos* della modpllazio-
ne della societa, da parte del 
le olassi dominanti, alle esl 
genze del profitto. La modlfl-
eazione di ogni amhiente in 
*enso lato, In termini che la 
discnstano sempre p:u grave 
mente e rapidnmente dallo 
utandard minima indispensa-
bile al mantenimejito dello 
»tato di benessere ps icof i s ico 
cui ogni uomo ha primordia-
le diritto, provoca un grido dl 
allarme tale da diveni»e nello 
tmmediato luturo una della 
leve piu potent i e piu difficil-
mente contestabili della spin
ta al mutamento radical* • 
profondo della societa. 

In tale quadrn lmoresslona 
profondamente la hrutalita del 
rapitalismo maturo nel pre-
tender* d i e ogn: pur mini
ma condizion* di sviluppo del 
proprio proeesso di accumu 
lazione passi davanti ad ogni 
diritto di vita, a costo dl cau-
•are inquinamenti di Uvello 
mortal* dell'atmnsfera. de'le 
*eque, del terrenn, depli all-
PMnti; a costo di lmporre svl-
fcappi degeneratM dell* olttA 

Coo II Conve»mo orgamzza-
to dall Istituto Gramsci sul 
t a n u « psicologia. psichiatria 
• rapporti di potere *. si • 
roahzzato un mcoiuro di Ion-
damemale valore che va ben 
al di la della letter* degli in
ter vent 1 che ne hanno cosU-
tmto U tessuto. Un vasio grup-
po di intellettuali. dl tecruci. 
di specialist! lmpegnati nella 
lotta contro rmdinzzo di re-
preasione, di segregation*. dl 
riolenza. che si rivela sempr* 
piu palesemente come una 
component* mtnnseca * c o m * 
uno degli element! piu tipica-
mente carattenzzanti della so
cieta capital istica. si e mcon-
trato con un altrettanto v*-
• to gruppo di quadri del mo-
Yiraento operaio'. dirigentl po-
litici, amministratori, sindaca-
listi . 

Si e trattato di un Incon-
tro assolutamente scevro dl 
carat t en formal*. Infatti e s so 
ha registrato anche punte po-
Jamiche e difficolta nascent i da 
dilt ideiue, residui disserts! a 
da giudixi errati sul movimen-
to operaio da parte di alcunt 
degli specialist!, e da alcune 
riaerve verso di questi an 
parte di non pochi quadri »o-
Utici. 

Non ci vogliamo nasconde-
re che alctine delle manifesta-

t ioni polemiche «rano in gran 
parte motivate dalla convm-
zione di importanii gruppi di 
Bperialistt della necessita dl 
atabilire una propria « leader
ship » sul movimento, conten-
dendosela e conte.standola al-

l'ala piii avanzata del movimen
to operaio, per il suo suppo-
sto tatticismo accreditato dal
la pubblicista borghese. 

Ma l'alto e schietto valor* 
del dibattito ha finito col 
most rare qual e in sostanza la 
realta. Quel la che viene defi-
nita la crisi della psichiatrla 
• in effetti la crisi di uno dei 
modi piu significant! dl espri-
mersi della egemonia della 
class* dirigente capitalistica; 
la esclusione e la segregazione 
dei secialmente indesiderabil!. 
Tale crisi si e maniiestata 
con scosse profonde che han
n o investtito oerte atrutture e 
con 1'ent rata in lotta di for-
*e che fino a K>ri costitulva-
po j quadri mi cui al regge 
j'egemonia dl classe. 

Questo e storicamente il mo-
mento in cui le f o r « nuove, 
ehe emergono, riconoscono 
nel mancismo il solo etru-
mento capace di dare una ri-
cpo.sta ai problemi della so
cieta. A front* di questo. di-
viene evident* che la poleml-
ca sul supposto « rifardo » del 
P.C.I, non assurge nemmeno 
al valore d'una guicciardi-
niana ricerra del «parttcu-
lore ». 

II processo di disgregazkv 
ne di cui abbiamo parlato, nel 
cui ambito si pone la crisi del
la psichiatria, e aperto dalla 
strategia generale del movi
mento operaio, dal vigore del
le lotte dei lavoratori, dal ruo
lo egemone ehe esse riesco-
no a determinare anche sul 
oonflitti che si aprono nello 
ambito della cultura e del
le sue organizzazioni e quin-
di piii in generale dal fatto 
che tali lotte hanno aggredi-
to e contestato l'insieme del
la ideologia che regge la so-
eiet* del profitto. 

Per questo quadro vasto e 
eomplesso in cui si formavano 
1 teml del Convegno. ad esso 
pon erano stati invitati sola-
mente psichiatri e tecnici del
ta psichiatria, ma altresl psi-
eologi, assistenti sociali, filo-
tofi ed intellettuali di altri set-
tori comunque collegatl con 
tale problematic*. 

con la multiplication* dl quar 
tien-ghetto. la d:struzion* del
la natura, l'imposizione d: re-
gimi disumani d: vVa provo-
cati da distanze, trasport:. ora 
n w e . Ma s* tutto ci6 im-
pressiona profondamente. an-
cor piii allarma la distruzio-
ne di valori umani, la deva-
stazione dei vaiori di vita in
terior*, e quindi dell'/iumu-s 
fondamentale dello svijuppo j 
oel la persona umana che dal- < 
la s t tssa unica causa sono 
provocate. 

Ci rifiutiamo In genere di 
accettare i calcoli di coloro 
che vogliono numerare e cata-
logare i minorati. i disadat
tati, perch* tal* operazione e 
inevitabilmente p* ,'liminare al-
rimmagazzinamento e alia a*-
gregazione dei socialmente in-
desiderabili; ma ci riliutia-
DKI ancn* perch^ tali ricer-
che sociologicostatist iche non 
riescono mai a dar conto an
che d*gli stati di angoscia di 
un enorme numero di « nor-
mali » che tuttavia sentono pe-
sare su di se la minacria 
di cade re nell'area degli 
esclusi. 

Selezione 
Ora, la fossa ultima in cut 

cadono coloro <-he non rie
scono ad adattarsi alia .< nor
ma » della societa del prof:f 
to e quella del manieomio che 
si rivela pertanto come se-
gnacolo e indice di un intero 
lndirizzo di classe. 

E' giusto quindi part ire dal
la lotta anti istituzionale p»̂ r 
negare l'apprvdo ultimo dello 
indirizzo caratterizzato dalla 
societa capitalistica come oon-
dizione della selezione dells 
forze utili alia produzione: 
permanente minacria rivolta a 
spremere da tali forze il mas-
s imo di produttivita. E ci6 ser 
ve anche a form re una spje-
gazione a quanti. nelle file del 
movimento operaio stesso, si 
domandano perch* il P.C.I, ab 
bla scelto la lotta sul terr*-
no della psichiatria come uno 
dei suol impegnl rilevanti. 

Cosl argomentando abbia
m o anche dato conto dl mol-
ti del contributl decisivi del 
PCI al maturare delle condl 
zionl della lotta anti-istituzio-
nale. Ma non abbiamo parlato 
del piii important! fra tali 
contributl, cioe del permanen
te lavoro di analisi della con
dizione operaia * dell'incessan 
te rostruzione delle condi^ionl 
di sviluppo delle lotte per 1* 
tutela della salute dei lavora
tori sui luoghi di lavoro. 

Se abbiamo concordato 'til 
valore essenziale del lavoro t 
della lotta rivoiti a negare la 
istituzioni della segregaziona 
svelando con limpidezza alia 
opinione pubhlica quail d^lit 
ti vi si compiono in obbe 
dienza alia logica ultima del
la societa del profitto, dev* 
essere perb chiaro che tale ne-
gazione deve aver* un segul-
to ed una prospettiva col rin-
vio alia societa dei conflitM 
che essa tende a na^conder* 
e a segregare. e coll'aprir* 
la strada ad una soluzione fhe 
nasce soprattutto dalla presa 
di coscienza nelle masse del
la connessione tra sfruttamea-
to ed esclusione. 

Prende, quindi, risalto la piii 
antica delle lotte anti-istituzio-
nall della classe operaia: quel
la contro tutti gll strumenU 
della selezione che si annida-
no particolarmente nelle isti
tuzioni assistenziali e para-a*-
sistenziali. cioe nelle mutue, 
negli istittiti cosiddetti antin-
fortunistici, e via dicendo. 

E. come ri*vo]ro pos i t i ve 
prende risalto la ricca e pr*-
gevole elaborazione del movi
mento operaio di una struttu-
ra aMernativa alia medicina 
di classe: una stnittura che 
oualruno impnidentemente ha 
dpfinito r.formi'stioa, comply 
tament* ignorando come tale 
elaborazione fiia venuta snr-
pendo in polomira con tutt* 
le spinte alia razionalizza/ione 
dello ordinamento sanitarln 
che ne difendono le caratte-
risfiche di s tmmento interno 
al sistema capitalistico. postu-
lando per rnntro una stnittu
ra che nella diramazione di 
una miriade di centri di po-
tare popolare, appoggi la spin 
ta oroorrente per srariirare le 
cause di classe d*iraggrp<;<;:o. 
ne ai livelli di salute e d*Ua 
segregazione di una part* n-
Ipvante d»>l!a popolazione. 

Al limit*, tale modello d! 
.Servizio sanitario nazionale e 
un modo di organizzazione del 
le fomunita che promuova una 
effirar* risposta ai caratter< 
disumanizzanti della society 
ndierna ed un modo per tra 
nformare le comunita da agen-
ti diretti * inconsapevoii del
la esclusione in strumentl del
la rein'pgrazinne social* tie-
g'.i e^nlus:. 

II Convepno ha posto quindi 
premesse di eccezionale im-
portanza alio sviluppo dl una 
fase di lotta di grandi pro-
spettive. I tecnici non debtw* 
no rientmre solo nei labor*-
tori, ne i politic* subir* la 
attrazione della routine. 

Se questo primo momento e 
stato di « inconfro » il seguito 
della azione deve registrar* 
l'integrazione delle forze di 
diversa provenienza in un 
blorco unitario. 

Solo cosl la lnfta, di cui 
il Convegno ha posto la pre-
messa, potra essere ne setto. 
nale ne confinata al ruolo de
gli specialisti, ma una batta-
gl;a di fondo per edificare una 
aocieta a misura dell'uomo. 

Sargio Scarpa 

Ai due richi ami tradizionali della stagione 
turistica brit annica quest'anno si e aggiunta 
la vicenda (travagliata) del principe Carlo 

Uno storico inglese scrisse una volta della monarchia che « i l mistero e la sua vita, e non si 
deve quindi permettere che la luce del giorno scenda a rompere I'incanto »: ora, perd, I'istituto 
sembra in ribasso, e comincia ad apparire ai giovani come inutile e arcaico - E' un processo die 
sara certamente lungo ma che andra avanti, anche se i laburisti hanno rinunciato a cbiedere 

raboliztone della corona e accettano persino I'anacronismo della Camera dei Lords 

IL * FIDAYi » E LA SUA ARMA — Un partigiano palestinese in mar-
cia lungo il Giordano, con la sua arma antiaerea (una mitragliatrice 
sovietica recuperata dopo la disfatta araba del giugno '67). II tentativo 
di liquidate la guerriglia palestinese figura in primo piano tra gl i 
obbiettivi dell'amministrazione Nixon, come gia di quella che faceva 
capo a Johnson. In una situazione irta di difficolta e di pericoli, i 
« f idayin» continuano la loro lotta e ottengono nuovi, significativi 
successi militari e politici. 

Dal aottro corrispondente 
L4JNUKA, luglio 

Per la Or an Bretagna turi
stica non ci sono mesi nu-
gliori di giugno e luglio. Me 
n> ha ricordato qualcne gior
no fa — con mm pun la di 
OTKO^IKJ — un inKle:»« cii* lo 
sUJe di questo pae.se dice di 
mtendert- e appr*z/.are. 

II calendano dflla moda, 
dello S]>eitucolo e dello sport 
e al colmo. Ad Ascot i mi-
gliori caviilli slreci-iniiM di 
^ran K*aIopi»i nu'iure le jjt'n-
tikiontu! in « max:: » n in u mi 
m » fMbi.Ncono con u:npi;t fal 
cata le ultuiif erea/ium in 
fatto di c«>])r.i-jip:. A Wim
bledon gli oivhi (1I-11I» sprtta-
tore battouo v«'l(K,i sul ritmo 
]M*ndolar* dell* piu note ra<-
chett* del tennis interna/.io-
naif. I/intrsauiibile ritual* dfl 
c n r l v l si tra^cina K">rno do-
JM) giorno n*ll'atmosf*ra uu' 
(iitalionda dfl ranipo di 
Lord's II Taniigi, ad Hfnlty. 
v*d* gl: «t itton (i i « du« s**n-
7Ji >» si'ivolar* raj>idi davanti 
al pubhlico t>en* educato del
la reuata. II « Mercjinte di V*• 
nezia » dipuna la sua trama 
vfiui;i'ativa sulla ribalta all'a 
na aj>erta del t*atro shake-
speariano di Regent s Park. 
IJI « tradizione » tnonfa. Ma 
quale tradizione? I giochi, il 
1>*! garbo e l'etlchetta del ce-
to privilegiato ohe dl solito 
mandano in estasl 1 cultori 
cKmtinentali dl un certo « co
stume anglosaaBone». Qoe-
at'aono c'# dl nUi. U diade
m s dell* mantfeeiaaionl oon-
suete ha trovato 1* aua perla 
nel superspettacolo reale: 1'In-
vestitura. 

Se ne parla ancora ma sul-
l'eco dttgli o.sanna si e steso 
un velo di tristezza. aOccasio-

Intervista con il generale Fernandez Maldonado, ministro dell'energia 

II Peru pieghera alle sue leggi 
gli imperi minerari stranieri 

II conflitto con I'ICP h <« definitivamente risolto » — La battaglia contro i conces-
sionari inaftivi — I grandi progefti alio studio e H problema dei finanziamenti — La 
protesta contro Rockefeller e « un segna le d'allarme tuonato dal terzo mondo » 

Nostra temzio 
LIMA, luglio 

« La nazionalizzazione del pe 
troiio e un atto dednitivo e 
irreversibile, una quest lone in-
terament* risolta secondo il 
dint to interno del Peru * ha 
dich:arato all'inviato speciaie 
di « Prensa latina» il z-ne 
rale Jorge Fernandez via d j 
nado, mirustro dell'energia e 
delle rruniere del governo pe-
ruviano. 

«S i tratta — tia aggiunto 
— di un conflitto i<ia defmi-
tivamente concluso tra lo Sta
to e un'impresa canadese. Sui-
la base di questa conclusio 
ne possiamo ccntinuare a di 
scutere, ma le discussioni non 
cambieranno alcunche ». 

La dichiarazione di Fernan
dez Maldonado. considerato 
uno dei tre principal! dirigen-
ti della giunta militare di go 
verno, e una risposta al pr<»-
nunriamento del Dipartimento 
di Stato americano. nel sen
so che il governo degli Stati 
Uniti e disposto a riallaccia-
re in qualsiasi momento If 
conversazioni con il Peru sul 
conflitto sorto tra i due pae-
si con l'espropnazion* dei be-
ni del l« International Petrc> 
leum Company* (IPC». 

Maldonado ha detto anche 
che cio che e accaduto ai.o 
inviato presidenziale statuni-
t*nse in America latina, Nel
son Rockefeller, e un segna-
le d'allarme del terzo mondo. 

Ecco il testo completo della 
lnterrista con il ministro pe-
ruviano dell'energia e delle mi-
nJere. 

Q t t C O M ti propoae dl 
fare il TOO miniatero per 
accrescere la partecipaaio-
ne del Peru acti atUl del
le sue mintere? 

II governo rivoluzlonario pe-
luviano e intento a perfeiio-
nare il meccanismo legale che 
nguarda le conceasioni stra-
niere inattive. Questo permet-
tera di Aradlcare l'anacronisti-
co sistema che vede concentra
te In poche mani ingenti ri
sen'* minerarie, spesso uuliz-
zate, dietro 11 semplice paga 
mento dei canon:. 

Credo oh*, t> flnl ipecula-

tivi. il Peril non possa sot-
trarsi al dovere di dare inv 
pulso alia piccola e media at-
tivita mineraria non solo <;on 
roncessioni fiscali, ma tmche 
con misure creditizie e con lo 
sviluppo delle in/rastrutture. 
Tutto rio, senza tralasciare di 
firmare i rontratti per gran
di valorizzazioni che si trova-
no pendenti. 

Qual e la situazione del 
graitdi progetli idroelet> 
triei? 

Attuainipnte, la nazione sta 
sviluppando in modo dinami-
co progetti come la centrale 
ldroelettrica del Mantaro, che 
nella sua prima fase fomira 
energia ad un'estesa reglone 
della « s i e r r a » centrale del 
paese con 34.fKW kilowatts, ci\n 
la prospettiva di superare ii 
milione di Kilowatt nella fase 
conclusiva. Alio s tesso modo 
saranno realizzati progetti tpr 
moelettrici di facile finanzia-
mento, ma pe^ il momento, 
data la situazione della no
stra bilanoia dei p a y m e n t : , 
espi sono ancora in fase dl 
studio. 

Che cosa si intende fare 
per assicurare che le im-
prese pongano in sfrutta-
mento |* ronceasinni clie 
lasciann inattive? Quale sa-
pprfiiir coprono * che im-
portanza hanno quest* con-
cessioni? 

L'importante non sono le 
aree, ma le ingenti rlserve lo 
calizzate e non sf rut Late, che 
ascendono a quattordici mi-
lioni di tonnellate metriche di 
rame non metallico. I disp<j-
sitivl legali che st iamo perfe-
zionando ci consent) ranno di 
costringere 1 c o n c e s s i o n a l di 
miniere a metterle in funzio-
ne con una produzione mini
ma annua, pena un canone 
terntoriale aggiuntivo che si 
raddoppia annualmente. 

Sociologl ed economist! 
•ostengonn ehe eaisle nel 
Peru una horghesia inter-
medians che afiace come 
gruppo di pressione al ser-
visio dell«> imprest siranie-
re .Ksist* un tale strain? 
E ha avuto o ha tuttora 
un peao realeT 

Esiste un'oligarchia che dl-
pfnde dall'esterno. La rivolu-
zione si propone di liquidarla. 

Si e detto che rino al 
19K5, KU ogni cento dollar! 
prodotti da Toquepala (uno 
dei giacimenti di rame del 
sud del Peru - N.d.B.) ot-
tanta andatano negli Stati 
I iiiti f solii ipnti r*stava-
no nel Peru. Qursta pro-
porzione «- tuttora valida, * 
rmtUta <i sta mutandn? 

K' mutata « continuera a 
mutare. Attualrnente l'imposta 
sug'.: utili c del 54,5 per oento. 

Quali sono, Kecnnd<> lei, 
I fattori i he caratterizzano 
e distinguono I'attuale go-
vernu del Peril da altri go
vern! militari? 

L'opinion* na/ionale e lnter-
nazionale, s;>*ciaimente latino-
americana, si rese conto fin 
dal primo rno-nento ''he quel 
lo del 3 ottobre non fu un 
ennesimo coipo di Stato ina 
un'autentica rivoluzione nazio 
nalista e l;l>*ratnce, destina-
ta a trasformare le strutture 
soc:(i-economiche e ad elimi-
nare def:ri;t;vaniente un ingiu-
sto ordine nei quale l'opulen 
za degii urn riposa sulla mi 
seria de^li altri. 

La coesione e. la so l idane 
ta del popoio pr.-niviano e dei 
popoli latino atnericani e frut-
to non soltanto delle direttn 
ti dei;.i p"<'':fl<* economira * 
soma!* del governo rivoluzio-
nario peruviano, contenuti nel 
manifesto, ma dil la nostra in 
crollabile decisione di realiz-
zarli. I pop"li latino-amenca-
ni devono avere plena fidu-
cia che il governo rivoluzio-
nario peruviano raggiungera 1 
seguenti obbiettivi: trasforme-
ra la struttura dello Stato, ren-
dendola dinamica ed effi.-;ien-
te; trasformerh le strutture so
ciali, economiche e culturali 
del paese per portare a piu 
alti livelli i settori meno ta-
voriti; perseguira una politica 
nazionalista e indipendonfe 
basata sulla difesa della so-
vranita e della dignita nazio 
nali. Questo vogliamo e que
sto speriamo di realizzare per 
via paoifioa. 

84 d k e che II Peru non 
mai operative I* 

sue nuove grandi miniere, 
come <;uajowr, che richi*-
de 33(1 milioni di dollari. 
senza I'aiuto di capitali 
stranieri. K.' esatto? Vi na-
rphlM-ro altr* fonti di capi
tal]? 

Non e r:t'')ro<-arnen'e f"-at-
to. II I'eni e m urarlo di svi-
lupparc «|iiei;e miniere. :n par
te con If profir;'- r;sorse. :n 
jiarte ajjpo^tr:andosi ad altre 
fonti (1. fi'iari/iarnenVj: invo 
stimenti proven;ent: da forni-
tori dt a'Te/zaMire e da fu 
turi romprator:. si trovmo essi 
;n questo ron'.nfnte o in al-
tra parte del mondo. 

Quali progetti giudjra lei 
piii importauti. tra <|iirlli 
ch* il eo\erno sta attual-
mentp stinliandn? 

Gli studi necessari oer in-
staliar* ga/d'itti dai campi pe-
trolifer: alle zone induct r.ili 
Si prevftie runmediata invtal-
l.izione di raflmerie di rame •-. 
di z:nro. I! tifiverno * Jeciso 
ad allaryare e a modernizzare 
la raffinena di Talara. ad am 
pliar* !a r.iffmer a fi; Î i Pain 
p:l!a. ad :r,~';i::;ire una raffi 
ner.a a Mo'.'.erulo e a metto. 
re ;n funz:orie j - rjrnier* p;ii 
important del parse. 

Qual e, a suo parere, la 
lezjonr principals eh* emer
ge dal frustrato tiro del 
signnr Rwkefeller'.' Qudi 
rondusioni se ne devono 
trarre? 

La rt-az:one dei popoii lati-
no-american: alia visita d; Ho 
ckfeller e un segnale di al-
Iarme tirato diii puesi del 
terzo mondo, an.siosi di eam-
biare. di liberarsi dai ceppi, 
di diventare indipendenti da 
ogni vassallaggio economico. 
L'America latina non vuole es 
sere piu il cortile delle im-
prese monopolistiche, ne una 
semplice azienda cf>loniale. II 
suo motto e: sviluppo con In-
dipendenza Odgi l'Amer.ra la 
tina e convinta di lottare per 
la sua seconda indipendenza. 
l'indipendenza economica, for-
se altrettanto importante e de 
cisiva per questo sottomondo 
che e stanco dl vivere tn gi-
nocchio, 

Sergio Pineda 

ni come que.sta nun ne ve 
dremo piu », ammette la stes-
sa stampa borghes*. Uno dei 
quotidiam piu dichiaratamen-
te hlo monarchici ha addint-
tura so.spira'.o che si tratta 
del « canto del cigno della mo
narchia mglese* . 

Un fonUu della sera ha in-
tervisiato i giovam sulla In-
vesutura, che e « la prima e 
fors* 1'ultima it a cui e capita-
to loro di assistere. Le rispo-
st« andavano da: «diverten-
te », « curioso », « buon coni-
iiiercio » a- « inutile, arcaico 
sjireco di soldi ». K cosl , an-
cli* st! Vfxtublishment non 
vorr«»bl>e, il discorso torria a 
ferniarsi sul suolo della coro
na. C^tiesra ha attirato 1'atten-
zioiie su di se con l'esibizio-
ni: piii grossa di tutte. In un 
certo st-nso cio e contrario al
ia regola d'oro della reticen-
MI cvie ha sempre costituito 
la valvola di sicurezza piu ef-
firace di Buckingham Palace. 
Per tacita intesa, tutti i gran
di mez/i di informa/.iune han
no steso da anni una cortina 
discreta attorno al trono: una 
conKiura del silenzio o pmt.-
tost<j un complotto dciripocri-
sia. La BBC, ad esempio, e 
libera e su molte quest ioni 
perfino spregiudicata, quan-
do vuole Ma due temi fanno 
eccenione: la religione e la 
monarchia. 

Ora la aiscusslone ha 
eominciato a sciogliersi anohe 
aulle chiese e sul confronto 
fra le varie fedi. L'unico ar-
gomento tabU e dunQtie rltna-
Bto to soettro, il suo canUt*-
re •reditario * la funzione oo-
stituzionale del re. Non solo 
non si consentono cniUche 
ma non si lascia spazio nep-
pure ad una analisi obietti-
va. Oi sono solo i peana e la 
glorificazione. Per una nazio 
ne come l'lnghilterra, ch* 
eKalta hi forma della derno-
crazia ad ogni pie sospinto 
la lacuna e sintomaMca. 

«II mistero e la sua vita. 
Non dobbiamo permettere 
ohe la luce del giorno scenda 
a rornpere I'incanto ». Questo 
era il consiglio che lo stori
co della f'ostjturione ingle
se Walter Bauehot dava ai fi-
ni della preservazione dcll'i-
stiluto monarchico contro il 
detestato avvento della Kepub-
blica. I.'operazion* e in gran 
parte riusnta dalla fine del-
I'WKi ad oggi. I sovrani ingle 
51, anche al tempo del diritto 
divino dei re. non furono mai 
c.ir^ondJ.tji da rispetto €«:ces«i-
vo nel loro paese. Nel Medio 
evo erano uomini d'arm*. Ave-
vano il potere deU'esercito, 
delle terre, del denaro. L<jtta-
vano ed orano combattuti. Tal-
volta erano depostl o deca-
pitati. Î a Ietteratura politicA 
del '700 e plena di polemi
che, invettive e satire antirea-
11. II sentimento repubbllca-
no era a«sai vivace nslla pri
ma meta dell'800. Poi, al mas-
slmo delle fortune dell'Impe-
ro, vl fu un mutamento dl 
rotta. I/ermellino comtncift 
ad avvertire la pericolosa 
brezza che l'avvento de'la rl-
voluzione Industrial* aveva 
S')llovato. 

(^crco dl prevenirla prima 
c'n*i si trasforrnasse in tern 
iws'a. II passag«:o entro la 
niech:a sempre p:u stretia del j 
monarca costituzionale avven-
ne sotto la regina Vittoria. 
Alia sua morte la discussio
ns e le passioni antimonar-
chlche si erano assopit*. II 
1900 si apriva con una fase 
di relativa tranquillita per il 
vernce nobihare dello Stato 
che si ritraeva dietro una fun
zione di pura rappresentanza. 
L'aveva sal vat o la coscienza 
precore ohi* l'esercizio diretto 
del potc-re reale era ormai su 
perato. Poi, sul piano delle 
nianlere e degli atteggiament: 
andava via via acquistan 
do terreno il processo di iden 
tif.cazione nei personaggi del
la famiglia reale di un pre
sume) '< comune denominato-
re »- na/ionale. E'cu la m figu
ra p;itema >i di Cl;orf?io V. Fc 
co 1'espressione delia « fam;-
glia media » che la pubblicl-
ta di corte attentamente ade 
guava all'andare d*i 'ernp: 

V e s'ato ancrie un altro 
fattore: la scoperta della ret*; 
delle comunicazioni di mas-
sa, i giornali, la radio ed ora 
la televisione. L'uso di quest* 
venne potenziato al mass imo 
sin dall'incoronazione d4 Eli-
sabetta II. 

Nasceva allora la « monar
chia TV ». Si cercav* al tem
po stesso di sviluppare un 
ruolo M interclassLsta » ( c a m e 
ra meno conventionale per il 
principe). Ci si sforzava di ri-
tagliare una presenza anche 
laddove non ce ne poteva es
sere al curia (le prese di po-
wzione pubbliche di pillppo 
che divertono e a volte « scan 
dal'.zzano» I benpensanti). 
Si dava ancor ma*giore Im-
pulso all'impersonificaziorv* d* 
quelle « qualltk » d̂ »l compor-
tamento che la mass* era ln-
diriaaata a oonaiderare desld*. 

Dio voulia che gli siano risparmiate l« bomb* • gll abbracc.1 
di una signor* Simpson com* • succesio * suo zio Edoardo 

rabih. Hi actiresoeva coscien-
temente il proprio enntnhuto 
come fornitori di trattemmen-
ti a'alta class*. II che equiva-
le a sollecitare I'accetta/.ione 
popolare attraverso la identi-
ficazione con l'oggetto in ve-
trjna. la persuasion* propa-
gandlsticu ed il m i r a g e " del
la immagine elettronica. Me-
todo e strumenti, questi, che 
1'era del supermercato ha Im
post o da un pezzo alia base 
della societa dei consuml con-
tempo ranea. 

Niente piii rlmane della 
forza e delle prerogative di 
un tempo. La monarchia e 
at***;' paragonata alle statue 
immohlli e mute del Museo 
delle Cere. D'altro lato lonta-
ni sono anche i tempi quan-
do ai congressi laburisti si pre-
sentavano ancora risoluzionl 
In cui si chiedeva l'abolizio-
ne della corona. II leader Ia-
burista Mac Donald venne ri-
pudiato dal movimento per 
aver tradito durante la crisi 
degli anni 30 gli interessi del
ta class* operaia e per esse
re entrato in un governo di 
coalizion* sottoscritto dal si-
gillo costituzionale del Re. I 
capi laburisti nei tempi piii 
recenti hanno preferito non 
affrontare piu \\ problema 
monarchico. Quello inglese e 
11 piu antico fra 1 sel super-
stitl scetfr: europei: pericolan-
t« in BelRlo. tollerato In 
Olanda, inroinre ne: tre Pae-
M scandinavi. L'anonimato 
monarchico ha trovato una 

integrazlone di maniera era. 
cosiddetto « benessere » del-
l'area delle socialdemocrazie 
nordiche. 

Wilson accetta senza batt*-
re ciglio di recarsi ogni setti-
m*na a Palazzo per 11 c o l l o 
quio con la sovrana che egll 
mette al corrente su l la t t ;v i t i 
del suo governo. E" un mi-
nuetto in cui nessuno crede. 
Altrettanto impossibile saretv 
be prendere sul serlo le due 
rimanenti facolta reali: U di
scorso al Parlamento P la pos-
sibilita di M-iogliere le Camo-
re, atti ch* la Corte compt« 
s o i o a u ^ n d o g ^ o ^ i c o n o . Co
st # V < ^ N « £ 3 B M t t i « a r e f e -

pur dl non •Ollevar* altri pro
blemi, dl rlschiare I'impupo-
larita e di affrontare la fati-
ca di spjegare razionalment* 
come stanno le cose. 

Da 50 anni il movimento 
laburista chiede la l;quidaz:o-
ne della Camera dei Lords. 
Wilson aveva presentato un ti-
mido progetto di nforma. Poi 
si e impresMonato e qualche 
mese fa l'ha ritiratu. II cul-
mine delVestablmhemenl. I'a-
pogeo dello snobismo — an
che s* e solo una facciata — 
rimane. Si eontinua a finan 
ziare un dispendioso anacro-
nismo. Ma, con i tempi ch* 
corrono, s ino a quando posso-
no permetterselo il Paese «d 
41 suo ceto dirigente? 

Antonio Bronda 

Era uno dei grandi architetti 

creatori del nostro tempo 

E' morto 
Walter Gropius 
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<• r>•;> ,;s ora na'.o a 
-I 1KH1 c i aveva itu-

(i..i!o a:\hit*'ttura v.c.e linger-
s:ta di Bcrlino * rii Monaco. 
Al l ien nVH'arch.tOito t*de>co 
Peter Behrnev nel cui studio 
comiricui a lavorare. divento poi 
una figura central* del movimen
to europeo di rinnovamento del-
1'arv'hitettura. 

I.a sua prima opera fu co
st itu;t<» dal progetto per gli sta-
bilimeriti t Fa^us » :n Alfeld. 
nel 1910: si tratuS di un'oper* 
del tutto nuoka p«T la tt>tal* 
sostituz:one deli* pitreti esterrK-
con superfln vetrate. Questo 
stptiv) mot:-.o fu [>ii r:preM) dal 
(irortui* n?lla e*rtc.s:zione de! 
t Werkb-ind > a ("ol.iuia n*?l 1914 

Nel 1»59 (Ir.^pi.n fond.t a 
Weimar la «r.inla <i. aroh.tetfjra 
# arte deooratwa chiamati 
< Bauhaus > per realizzare un si-

-•< ma ri: e>Lw «/...,-.*_• ar::.it::a 
in.t.ir.a ..- < o:n;).e'.,t. n rciaz.o-
.')<• H.;'.n'lii^tr:a morie.-fM. :- a nel 
iam;if> deila prejiar-iitune tern: 
i a va .n <\M-..H df ..'i.-i-cjia-
inento formale corc-i.-dcr it; :nv>-
;iarah:li comi>tnenti della nuo 
H architettura I.a i^uola fu 
trasfenta no! 1923 a Dt-s-.au in 
una nuova seri* progettata di 
(iropius. L'arL'h.tctto dirc-se la 
•-. uola lirKt al 1 tT2eI. La scuola fu 
rni: soppr*<sa nel 1933 dal na 
Zi-mo che la considerava espres-
^one di tendenz* mternazionali-
stiche nel camoo dell'art*. 

F»er<e8uitalo dal natismo. Gro
pius si trasferi a Londra. dov* 
lavoro pnvatamente come pro-
tf*tt:*ta per qualche anno. • 
'I; qui nestli Stati L'nti do .* 
•;̂ *iirx') nella facolta d: ar^hi-

ti'ttura dell'l'niver-iita di Har
vard da! 193ft a! 1952 

I! * R.i'ihaus » f'.i ni'tl'..i n.por-
t.mt* ne. dec*:in:<i !<fJ0 iO qjan-
'!•) fu :I cen'.ro dei mo'.itiwn;; »T-
t^tiv'i d'avan^uarcia. Fbrtc **rrt-
pre carrittcr* :r,'prna7:.-«PM> *d 
aiuno come :n^ir.,tr.:: * 1-: ':.-i-
' . . ; arr:-!: ej.-iir^: cotie K \n-
ii :r-kv. Kle<>. Ve."..x&pr Ti.-tn-
dl-i^.ma fu I'lTtfl-.KTiia r.az ona'.e 
del « Bauhaus > non soltanto sjl-
1'architettura ma *.u'.'. sundar'l 
de!!* form* moltep!;,;! d: arl* 
applicata (arredamento. d:**gno 
dei tes*uti. ceram:ca. graflca * 
pubblicita> nonch* come centre 
di elaborazione sistematica del
le correnti flgurativ* modern* 
astratt*. Sull* id*1* e sul'espe-
rienza coocreta di Gropius. is 
mezzo »*colo. v, sono formate 
fK>r>rrai:oni di architetti e d:se-
gnatori industrlali .n tutto il 
mondo. Sui!* id** * *u!l-*5p*-
r;*nza d Gropiu* * ancora ac-
ceso e vivo :! +batt:to. ^trtrat 
tutto -*u! punto ch* concern* la 
«na utitina. 'nt*ll*ttua!* ci- r*n-
ti?Tt arc-abi'* :1 mortdo diviao 
in /*%<\ rid:«*gnando il «** 
srtaio * i suoi oggetti 
str.a'.i aeconno cr:t#ri i l 
nahta • 
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