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Scienza 

M k M F M K M H e It formazione del Ihguaggio scieatifleo 

Sapete descrivere 
una scala 

a chiocciola? 
Come iHraverso la clinica Cuomo ha trasferMo dal mondo del 
«vedere»a quello del • dire»la conoscenza del corpo - Dall ana
tomia descrlffiva alia conoscenza moderna, dinamica, funzionale 

< Com'* fatta una seals • 
ohioociola? • domando agli 
•mid IIDO studio*? <U problo-
ml del Mnguaggio. c E* fatta oo-
sl». (11 rlsposero: • traeciarono 
neU'arla, flol dlto, un* figure 
eh* —ooodo loro reasomiglla. 
vs * an* seela a ehioeciola. 
SI pub perfcarionare reaper*-
rosoto m quel linguists • to-
t*rrlstare amid • cooosoent) 
per t*l*fono snzJcbe di per
sons, creando loro un problo 
ma motto Imbaranante: In-
fatti nessuno — preso all* 
•provrlsta — sa descrivere 
con le sole parole eotne e fat. 
ta una aoala a chiocctola. 

In resit* I'lmpreee • f a * 
ooaa ma poaslblle. per esenv 
plo to questl termini: «In> 
rnagtae una aerie dl oerchl del 
ragglo di un metro: unmagi-
na ohe slano disposti *u su-
perfioi orinootall, parallel*. • 
distansa dl **nt| oentimetri 
l'una dall'altrs; lmmagina che 
la tinea ohe oongtunge I een-
trt del dl«eral oerohl sla una 
vertical*: lmmagina di traccie-
re alllnterno dl ognl eerchlo 
un eerchlo coneentrlco del 
ragglo dl died eentimetrt: 
ooal hat tent* eorone drools* 
rl parallel*: lmmagina dl di-
viderla ta a*ttorl • • coal via. 

Ltmpreea * possibile, eome 
at eado: ma coal noioea • lun-
ga one nattuno la affront*. B 
t teontol. one devono oomunl-
ear* tra loro la deacrtslanj 
defll najettt en* eostruiseono 
preJorlaeono uaare un Unguag* 
(to diverso da quello paria-
to: fl Mnguaggio del dlsegnj 
ooo proiesionl su piano coo-
venatanan « mlsure in acala. 

La onnoaown— della nature, 
degll oggettl oom* U oorpo 

esistentl In nature e 
non fabbrlcaU, pone problem! 
<M Hnguagglo ancora plii dlffl-
elll: tnfattl ell oggettl labbri-
catt dall'uomo vengono do-
scrlttl in termini operatlvl, * 
per deseriver* una aoala a 
ehtooeJola non tanto at d*. 
acrlv* «la aoala» quanto le 
operaalonl che gli uomlnl nan-
no compluto per costnnrla: 
hanno aptanato una auperflcle 
randendola orlsaontale vi han

no anche essere almboll vtslvl 
coma la scritturs ma che si 
rlfanno a un suceedersi tem
poral* dl segnali uditirl. ala 
non vi e conosoenza sens* 
linguaggio, senta comunlcasio. 
ne fra uomlnl. doe aensa tra, 
duzlone dl d o che diretta-
mente e simultaneamente si 
rede In una aerie dl tlmboll 
suooessivi: un esperimento 
scientific*) non e tale, non e 
scientifico. se non In quanto 
venga comunlcato ad altri uo-
mini attraverso I simboll. e 
dagU altri ala rlpetibU*. La 
conoacensa della nature • 
qulndl prima dl tutto un 
gnardari-dire: questu pessag-

f o dal guardare al dire, ohe 
U descrivere, e difficile co

me parlar* a una creatura dl 
altri mondi. perch* trasferl-
ac* dal mondo del « vedere» 
al mondo del « dire a. 

II primo oggetto della na
ture che gll uomlnl hanno 
auardato-detto doe descritto 
In manlera aoientif ice, e tl cor-
po umano: lo afono che la 
mediclna ha condotto, secon-
do Michel Poucault (1) e 
quello di «ttefintre una for
ma statularia di correlazio-
tu tra lo tguardo e U lingvag-
pto • e coal egli tndlvidua la 
nascita della medidna aclen-
U/ica nel guardare-dire degll 
aratomlaU, in quel «tragitto 
verbale lento, aderentt alle 
eoMtm che nej prim! trattati 
di anatomia abbandona ognl 
metaflsica * crea il discorso 
oggettivo. 

II * modo dl guardare a nel 
oorpo umano, dopo rabbando-
no della metaitslca « u fon-
dailone del disoorao oggetti
vo * andato via via scopren-
do dimension! nuove: Pou
cault sottolinea come I'inter-
sesione deU'anatomia e della 
clinica abbia creato i concet
ti general! dl atessutos e dl 
a organo »: 11 tessuto come en-
tlta che possiede determina
te caratterlstiche anatomiche 
percepiblll dall'anatomista ed 
e aede di determlnat! proces-
al patologlcl individual da) 
ellnieo: cosl le membrane sle-
rose (pleura, perltoneo, peri-

no tracdato un eerchlo, e co
at via. E tn effetti l'uomo che 
domsnd* la descridone della 
aoala a ehloodola, doman-
da proprlo toome e fattaa 
d o * a come * atat* fattaa, 
quajj aaJoni hanno compluto 
gll uomlnl che 1'hanno oostrul 
ta, La acala a ehloodola per 
quanto faticosamente pub ve
ntre deaerltt* in termini dl 
auperfld orizsontall, dl asat 
verttoalt. dl oerchl. perche * 
state oostrutta In questl ter
mini; ad • atata coatruita in 
quaatt termini perche questl 
sooo i termini in cut l'uomo 

Ma una part* anatomlca. 
per esemplo la stessa mano 
deU'uomo, non e stau fatta 
dall'uorno: i noatrt achemi di 
penalero devono venire fora-
ti per poterla descrivere; e 
le convensloni alle quail &t cla
ve (are rioorso per identifies-
re • formulare verbalmente 
I* su* caratterlstiche sono 
molto oompleaae. S« M voles-
ae desorrvere la mano deU'uo
mo a un marsiano che non 
abbla mat visto ne un uomo 
ne un animal* ma one pos-
aieda gll steasl soheml geo-
metrld deU'uomo, one poaste-
da par eaampio 11 concetto dl 
auperfld* * dl line* * d< vo
lume, at affrontereobe una 
tanpreaa molto plu difficile di 
qualla dl aplegare a un ami-
oo binarro, per telefono, eo
me e (atta una acala a ehloo
dola, Queeta impreee. perb, * 
atata compiuta: 1) corpo uma
no dapprtma. e poi I eorpi 
degU animall, e quell! del ve-
•ataJi. e tuttl gli oggettl del 
& nature terrestre, aono statl 
deaortta eeoondo 1 nostrl 
scheml dl penalero: nel volu-
minoal • notoslaaimi test) dl 
anatomia, dlffldll da leggere 
oome la daacrtsiooe, plft sopra 
accennata. della aoala a ehloo
dola (anal plu dlfflclli dl co
al) II oorpo umano * mtnu-
tloaaanent* d—eritto come lo 
at deacrlverebbe a un essere 
di altri mondi oh* volesse 
averne un'idea precisa senza 
aver mal vlsto oe un uomo 
a* un anlmale ma soltanto 
pontl, Uoaa, aupertktL 

Quaato • ataio fatto non to 
vlata dl un (potatloo marsla-
ao oh* avrebbe potato uit*-
reasaral a not, ma in quan
to alamo, eotto un certo pun-
lo di vista, merslanl a not 
ataael. C etoe perch* 11 no-
ttro rapporto ooo la cose al 
svolge in manlera complete-
manle drveraa dal noatro rap
porto ooo la aped* alia qua-
at aapa/tanaaaao. D mondo de-
Hi ogaettl ol arrive attrarer-
so la vatm d o * tn manlera 

a atflBUltaoaa mentre 
ipporto ooo la aped* 
inaerttj attraverao un 
di aUDboli che poaao-

cardlo) che per 1'anatomista 
presentano caratterlstiche si-
mill, aono per 11 cllnico sede 
di process) patologicl anaio-
gnl (versamento pleurico. ver-
aamento peritoneal© e pericar-
dloo). L'organo lnvece come 
entita che possiede determina
te caratteristiche funzionali, e 
nel quale 11 processo patologl 
co pub colnvolgere uo solo 
tessuto e poi estendersi ad al
tri, In dascun tessuto con-
aervando la propria fisionomia 
caratteristica ma compromet-
tendo globalmente la futuio-
ne: come awiene quando la 
lesione del tessuto meningeo 
apre la via a una compro 
tnisslone delle funzioni del 
oervello attraverso una lesio
ne o eofferertsa del tessuto 
•ervoso, pur conscrvando la 
lesione del tessuto nervoso 
una fisionomia partlcolare e 
speclfica, distint* da 11a lesio
ne del tessuto meningeo. 

I prtmi anatomistl, osser-
vando l'aspetto statico del tes 
suto e dell organo venuti a 
morte, avevano un solo dina 
mlsmo al quale fare rile 
runento; il dtnamismo della 
malattia. osservato dal cllnico: 
e si pub dire che una gran 
parte di questo lavoro di Mi
chel Foueault concerns ap 
punto 11 rapporto fra lo stu
dio deU'anatomia e quello del
la clinica. Ma oggi l'anatomia 
ha altri dlnamisml al quail 
fare riferimento nel suo sfor-
so di comprendere la forma, 
doe dl andare al di la di 
quel discorso oggeCiv.unente 
descrittivo ohe costjtul la 
fondasione del metudo scienti-
fioo. C'e U dinamismo dell'evo-
luclon*. nel suo dupUce aspet-
to di evoluzlone deH'organi-
smo (studio della forniaaione 
deU'embrione, del (eto, del-
rorgaraamo nelle sue diverse 
faai di avlluppo) e di evoiu-
slone della specie (nell 'ana
tomia comparaLa). E c'e U di
namismo della funzione. la do
ve lo studio della forma viene 
condotto attraverso lo studio 
della funzione: come avvlene 
ad esemplo neilo studio del 
sistema arterioso, ohe un tem
po era aempHcemente descrit
tivo (enumeraxlone di tutte le 
ramlficaziom arteriose. desert-
stone del loro percorso e del 
loro volume), e oggi fc tnve-
oe tunaionale e tende per 
esemplo a mettere In luce U 
rapporto che esiste tra il vo
lume della ramlficasione ar-
terioaa e la funzione dell'or
gano al quale « destlnata op-
pur* fl rapporto ohe esiste 
fra 11 perooreo delle ramifica-
stool * la posaibilits che una 
arteria sana suppltaoa, con un 
aumanto della sua portata di 
sangue, alia diminuaione del 
caiibro di un'arteria aclerotl-
oa, oom* awiene in chi guar 

rlsce di un tnfarto. 
Ma queeta conosoenza m o 

dema. dinamica. funzionale, 
non sarebbe stata poaslbUe 
senza la Junta fatica deU'ana
tomia descrittiva, aenza quel 
«tragitto lento a che per seco-
U ha accumulate nmmenso 
petrimonio. di cul disponia-
mo, delle conoscens* mor 
fologlche: quel lento tragit 
to le cul fasi Foueault ha he 
n* Individuate, * riper 
corr* con indaalne acuta e 
appasaionau. Porse questo II-
bro e coTWigUablle soprattut, 
to agll studenti del primi an-
ni di mediclna. perch* da 
un senso alia tremenda fati
ca — tanto plu pesante In 
quanto apparentemente In
sensate — del priml annl dl 
studio Ma oltre s essere una 
storla del modo di former-
al del penstero medico fo for-
se del penalero SRlent!f1ro> e 
anche una storia del rnpporto 
fra II penslero medico e la so-
cleta- l capltoll concernenti 
la Rivoluzione fmnrese e le 
questloni dell'lniunmamento 
della medlrlna che durante la 
Blvolurlone vennero affronts 
te. proponeono temt attualls 
slrnl Dl atriiflllta rosl straor 
dlnariamente viva, che forse 
varrft la pena dl fame ogget
to dl un esame partlcolare 

Uura Conti 

Intellettuali e potere 

Interessante conrribeto di Giaa Paolo PraBaatraller 

Rivolta e sconf itta 
deir in telle ttuale 

Dal « sacerdtte » al «tecnica» - II mandate stciala • I'aattntmia 
Tra rffcelliaiie di ctnada e mtdiazitne del cansaiisa — Una batta-

gtia da condarre sal torrent reale del rapttfti di classa 

(1) Michel Foocault. « Na«i-
ta della clinica». Efnaudi Pa 

Attraverso una vssttastma 
oonsultaakme e discuaakme 
del principal! teatl stortd. teo-
rlci e sociolocid suiranromen-
to, Gian Paolo Prandstraller 
definisce le due categoric dl 
intellettuali operant! Delia so-
cieta oontemporanea: quelle 
dell* Intellettuale-fllosofo» (o 
pi(i genericamente • umanl-
sta ») e quells dell'a intellettua-
le-tecntco» F tiAVIntellettuaU 
tecnico. appunto. al tntitola 11 
suo rigoroso studio, edito net-
la collana di adenze social! 
di ComunitA (pp 212. L lflt»> 

Se un tempo — dice Prand
straller a proposito della pri
ma categoria — I'intellettuale 
sacerdote o mandarino espii 
meva e sosteneva U « proprlo 
gruppo a sociale, « dopo la crl 
si culminate nella Rivoluzio
ne francenea esso at diatao 
ca dal la societa e rlfiuta ognl 
• speciflco ruolo», per affer-
mare la propria assoluta • au-
tonomla », Inveatirsl di n com-
pit! eccezlonaU • e farsl ports-
tore di «t messaRgl » universal! 
e • prof eta • Ma lintel lettua
le-fllosofo — continua Prand
straller — si porta ancora 
dentro. in un mondo radical 
mente mutato. gli anticht le-
gaml di casta- la « sacrallta ». 
II « prestigio » arlstocratlco e 
magico. II senso del « potere a 
Egli in sostanza viene t a tro 
varsl nella condizlone del prln 
cipe apodestato. moralmente 
leglbus solutus. ma material 
mente condizionato da una du 
ra realta; tnsofferente all'ldea 
di asstirnere un ruolo. ma pur 
Uittavia bisognoso di aveme 
uno ». che vero « ruolo a in ef
fetti (aecondo Prandstraller) 
non e. 

• Nasce di qui I'ambiguita 
perbacks 5, pp. 238. L. 1.700. • del suo rapporto con 1 veri de> 

tentorl del potere »• rapporto 
dl attrazione-repulsione. com-
petlzione-subalternita, ecc. E 
nasoe di qui. al tempo stesso, 
tutta la lungs storia d«>i con 
fllttl tra ctilturali e pnlittci. 
rlaoltasl quasi sempre con la 
emanriruuione rleinntellettua 
le dalla afera del potere 

Prandstraller fomisce con 
ctb un quadro per rerti ver-
si oonvlncente. mettendo an̂  
che felicemente a funro alcu 
nl problem! (non ultimo, quel
lo dells persiwtenza dl una 
componente « rellginsa » nello 
Istituto dell'intellPtfiiale). ma 
off re anche II fianco a oble 
zloni non serondarie Anzitut 
to, l'« autonomla » che secondo 
Prandstraller I'intelletttiale af 
ferma a part ire dal romantl 
cismo. non esclude affattn una 
sua pit) o meno dichiarata 
asplrazione a Inrnrnare un 
mandate tociate delln sua clss-
a* (borgheae). che in molt! ca
st dlventa eserdslo di un « ruo
lo a effettlvo (e qulndl anche 
partedpazlone ad una quota. 
ptii o meno consistente. di po
tere). Tale eserclzio e la pre
dicate autonomla sono anzi le 
gati fin d'allora da un eo.nl 
voco nesso dl fondo che nal 
tera quando tra I'inrellpttuale 
* 11 suo mondo sorlnle nnpl 
rtarlo si aprlra nna cri«l. se 
gnata (a divers! hvelli) dAl 
primo decarlenritmo dalle 
avanguardle stonrhe e dalla 
Rivoluzione d'Otrohre Ma II 
processo non verrft portato a 
conclusione, neppure nelle si 
tuazioni e fasi dl piii profon 
da trasforma7inne rlvnluzlona 
Ha. Cadre, cosl ognl vero man 
dato sodale. mentre si svllup 
per* quella falsa antonomia. 
dando vita a tutta una seiie 
di relncarnazioni. riconducibl 

Mosca 
Dopo la richiesta d'asilo dello scrittore 
sovietico in Gran Brotagna 

La rinuncia di Kuznetsov 
Nuovo attacco di un giornale sovietico al direttore 

di « Novi Mir » , Tvardovski 

MOSCA, 31 
Pressoche nelle stesse ore 

uno scrittore sovietico della 
nuova generazione, Anatoli 
Kuznetsov ha chiosto alle au-
torita inglesi di potcrsi tratte-
nere a Londra e a Mosca. suUe 
pagine di un quotidiano. oa-
to solo da poche settimanc, 
L'Industria Sovietica, e usci-
to un violento attacco al poe-
ta Tvardovski e alia piii im-
portante rivista culturale so
vietica Novi Mir. Sono due 
episodi diversi c lontani, ma 
entrambi indicativi di una si-
tuazione rvalc. 11 gesto di 
Ku/not.sov c dol tutto lngiusti-
flcabUe. E' difficile capire 
come l'autore del « Seginto di 
una leggenda > sui giovani 
« romantici » costnitton della 
centrale di Irskustz e soprat-
tutto dello splerdido «B,»by 
Yar» (abbiamo ampiamonte 
parlato a suo tempo sitll'Unird 
da questo roman/o-inchiesta 
sul « cimpo » di Kiev ovc ven-
noro massacrati dai tedeschi 
miglinia e migliaia tli ebroi 
e di ucraini) sia potuto giun-
gere. a «I0 anni. a « cercare la 
libcrta > in un ufficio di Sua 

* 

Macsta bntannica. Compiendo 
un gesto che prima ancora 
di osere dispx'rato e as«urdo, 
Ku/netsov non ha rotto sol
tanto con la suj terra ma. 
prima di tutto, con se stesso 
e anche con coloro che affron-
tano nel suo paese i temi dello 
sviluppo della democrazia so-
cialista per andare avanti e 
liqiudare cid che del passato 
pisa rK'gatnarnente. 

I.'enore di Ku/netsov e qui, 
giacche non e vero die nella 
Unione Sovietica non ci sia. 
per uno scrittore. nulla da 
fare per liquidare, ad esem-
pio. quel che ancora resta del 
retaggio A>llo stahnismo e del 
metodi burocratico amministra-
tivi. I<a n'alia e che Kuznet 
sov non aiuta a fart̂  .uidart 
avanti le cose: mesitabilmen-
te da una parte dara una 
mano. in Occidente. all'antiw 
vietismo delta < Europa libe
ra > e dall'aRra, nel suo 
Paese, a coloro che si battono 
sulle trincee del dogmatismo 
e che avranno ora un motivo 
in piu per invitare a «diffi-
dare » degli Krittori. 

V'ogliamo sperarc che lo 
sU-sso Kuznetsov, quando le 
luci si saranno spente attomo 
al suo caso. quando avra vi-
sto cosa c'd dietro alle cen-
trali antisovietiche, a quella 
< Europa libera > che della 
pdrola liberta conosoe sola la 
traduzione in lingua russa, 
quando sara entrato in con-
tatto con quei giovani di Lon
dra che vengono accolti in mo
do ben diverso quando si pre
sentano davanti agli uffici di 
Sua MaestA a chiedere un po' 
di liberta. capira forse che 
uno scrittore sovietico non pud 
e non deve andare a Londra 
per combatterc cid che non va 
a Mosca. 

Ma Uittavia, se e necessario 
dire francamente ques<o a 
Ku/netsov, s^'iittore che ab-
bi.nno stimato o che stimianio. 
per ncordargli che noi siamo 
d.ill'nltra parte, non e pcrd 
giusto — {vnsinmo — finirc 
qui il discorso. II gesto sbaglia-
to di Ku/netsov «i*i e soltanto 
un epi^viio di disperazione di 
un uomo, ma un altro segno. 
se si vuole un campanello d'al-
larnie nvelatore dell'esistenza 
nell'Unione Sovietica di pro-
blemi non risolti e di tensio-
ni soprattutto in questo setto-
re, acutizzatcsi dopo i fatti di 
Cecoslovacchia. Per questo, 
accanto all'cpisodio di Londra, 
abbiamo messo quello. sicura-
mente minore ma non per que
sto meno indieativo, di Mosca. 

Unendosi al com di alcuni 
giornali. il quotidiano L'Indu
stria Sorielico ha pubbhrato 
un attacco al compagno Tvar
dovski. direttore di Novi Mir, 
che pud, a nostro parere, es
sere considerato oltremodo in
dicative come testimonianza 
di un metodo sbagliato e non 
accettabile di lotta nel cam-
po delle idee. 

Rivolgendosi c«m una lettera 
aperta ,i Tv.irdovski, firmata 
— ripristinando un metodo as-
sai veechio contro il quale una 
volta Krusciov aveva rivolto 
roventi parole — da un ope-
raio di una fabbrka di Po
dolsk. il giornale non fa infat-
ti esercitazione di critica let
tera ri a, non discute, non esa-
mina. non stronca, ma sem-
plicemente atlacca il poeta 
per aver questi permesso, nel
la sua qualita di direttore delta 
rivista, la pubblicazione di rac-
conti in cui gli operai sareb-
bero stati presentatt come es-
seri « senza ideali >, « sempre 
ubriachi >, « senza interessi », 
e le campagne sovietiche come 
inevitabiimente c tetre * tri-
r t i v 

Non vogliamo qui adesso 
parlare dei racconti e dei sag-
gi incriminati. E' giusto e ne
cessario certo esamitiarli, cri-
ticarli e anche se sara il caso 
stroncarli. Ma ai racconti e 
ai saggi si deve rjspondere 
soprattutto con le critiche. con 
altri racconti e con altri sag
gi. E soprattutto non si pud 
pensare seriamente di risol-
vere un problems cosi grosso 
come quello del « tema fabbri-
ca > nella let teratura prote-
stando per I'avvenuta pubblt-
cazione di opere sulla vita 
degli operai. o chjedendo auto-
criti'che pubbliche e Tvardov
ski o a Novi Mir, che & tra 
l'altro una delle rivUte che 
combatte con piu decisione 
contro la retorica. questa si 
falsa, diseducativa ed assurda. 
di troppa « letteratura popola-
re •̂. romanzi e racconti che 
non laseiano segno, anche se 
gli operai che vi compaiono 
si distinguono proprio per il 
fatto che non bevono mai, 
neanche a tavola. 

Adriano Gu«rra 

Discusso 
al Foreign 

Office 
il caso 

Kuznetsov 
LONDRA, I. 

La questione dello scrittore 
sovietico Kuznetsov e stata di-
scussii oggi al Foreign Office 
fra l'ambasciatore dell'URSS, 
Mikhail Smirnovsky e il mini 
stro degli Esteri Michael Ste-
uart. 

Un portavoce del Foreign 
Oflico ha dkhiarato piu tardi 
che il ministro ha conferma-
to all'ambasoiatore che lo 
scrittore sovietico ha chiesto 
di poter restare in Gran Bre-
tagna e che il permesso gli 
e stato concesso. II portavoce 
quando gli £ stato chiesto se 
rambascMtore ha accusato il 
govemo inglese di non dar 
prova di cooperazione. ha af-
fermato di non poter dir nul
la. C ha rilevato: < Noi oi 
siamo impegnaU a trasmette-
re a Kuznetsov, attraverso il 
ministero degli Intern!, la ri
chiesta deU'ambasciata per un 
colloquio. n nostro compito fl-
Diaoa a questo punto ». 

11 peraltro a due echerni fon-
damentali. 

Ltntellettuale usdto dalla 
crisi, Insomma. per un verso 
esaspera la propria • liberta » 
culturale * creative, poneodo-
al (ora d ) tn un atteggiamen-
to di dlstacco dalU sodetfc e 
di rlfluto dl ognl ruolo; e tut-
tavi* egll vlve pur sempre nel 
I'equlvoco, giacche questo dl
stacco e detuto da un moto 
di rivolta essenzlalmente anar-
colndividualKtlco e talora este-
tizzante, al fondo. o eomunque 
non arriva ad una critics ra-
dicale del suo Istituto di derl 
vazione romantic*: restando 
con ci6 egll. oggettivamente 
legato ad una praties sociale 
che fa) d! fuori del suo purts-
simo refmo private) ne fa up 
rl belle di comodo o un deco-
rativo hla";one o n mediatore 
del consenso verso un qualsla* 
s- potere. 

Per altro verso, lnvece. nel-
I'atto stesso In cui afferma U 
suo status autonomo, I'intel
lettuale rlgetta velleltariamen-
te le proprie origin! borghesl 
e si (llude dl poter diventare 
profeta del destinl e delle aspl-
razinni dl un'altra classe, 11 
proletarlato: egll vuol darsl In 
soitanza un ninlo nel quale 
(come un tempo> rlcerca crea-
tiva e mandato sociale trovl-
no la loro saldatura Di qui 
ie ambltrulta e l conflltti che 
Prandstraller stesso descrive, 
e la soonfittn che prevede an
che (oltre alle soluzloni da lul 
indicate* racrettn^ione dl un 
ruolo subaltemo dl portavoce, 
che dovTebhe pur sempre svol-
gerst. come tuttt gli altri. nel
la sfera « autonoma • della cul
ture, 

Sono questl 1 due scheml 
che. attraverso 1 due versanti 
della tradizione romantlco-
ldeallstico-novecentesca e ro-
mantlco-populista, arrlvano li
no alle loro estreme propag-
Tint dell'assoluta autosufficien-
za dl un mondo prlvato e pri-
viteglato, e dell'estrinseco «inv 
pegno » (un plh dlretto e an
che robusto legame con la 
matrlce culturale orljrlnarla, 
sottintende invece la concerto-
ne di una cultura autonoma-
mente polltica e rivoluzio-
naria. abbozzata da Vittorinl 
su « Politecnlro » e allora per 
molt! vers! attlva, ma ormai 
segnata oggi da quello stesso 
limite dl fondo). 

Quanto all'* lntellettuale-te-
cnlco •. osserva poi Prandstral
ler elo che lo dlqMntnie dallo 
umanlsta 6 anzitutto 11 sun 
• eontntto con |a prassi » (del 
mondo lndimtrlale) I* sua di-
retta e organlca funzlonallta 
lacera la rete ambigua in cul 
I'lntellettiiale-fllosofo era invol-
to. ma ricade neH'amblto dl 
una « stnimentallTzazione » e 
< sfruttamento » a « flni dl rlo 
chezza e dl potere». L*alter-
nativa che Prandstraller vede 
i questa sltuaztone (eguale a 
suo avvlso sotto regiml diver 
si e oppostl deU'Ovest e del-
l'Fst> • quella che rinMMhia-
le-^ecnlco — considerato «a 
llvello colletttvo a — pu6 tTO-
vare nel « grand! servlzi pub-
bllcl a. con un affrancamento 
da ognl suborriinarinnp a * for 
ze esremea e eon Pespllrazlo 
nc plenfl del n valnrl dl m m 
po» (intellettuale) In «una fun-
zone dnfata di utillta genera 
le». In sostanza V* autono
mla » che genera va nell "uma
nlsta solo equivoehe e sterlll 
amhlzlonl dlvpnterebbe un ve
ro e proprio status Sulla stra-
da nnerta dalla magistratura 
secondo Prnndstraller, sranno 
muovendrtsl o dovrebhero 
miiovpr«t fn<p™ninft *» mertl 
ci e altri gnippl profesisonali. 

Il SUP invoro oprrift dopo 
aver condotto un'annllsl tpe^ 
so dl grande intere<*sp Droble 
mntlco approdn ad un dlscor 
<«o estremamente settoriale e 
rtdutrlvo (e rlconducihlle in 
narte at limit! di una conee 
zlnne eomunltarla a-class|sta> 
rtspetto a tutto l'orlzzonte del 
moderno mondo Industrlale; e 
altresl alia tstltuzlonallzwizlo 
ne dl un'« autonomla > dotatn 
dl forre endnpene e sneclfl 
che leggl. e priva di ognl ra-
dice dl classe. che to stesso 
processo dl trasformazione tn 
dustrtale ha messo In erlsl 
da tempo, e che fl dlbattlto 
politico pin recente ha IT-
Hmedlnbllmente demKtlflca 
fo Qitnlslflst preteta * antono 
mln » culturale. Infattl — sla 
essa Intesa come status prtvl 
leetato tradlzlonale o come 11 
tvrn orn'ocoonp sr)<,c,<»ltstlf,a 
- non potra ogjrettivamentf 
•sfiiffstire alia io7lea che rego 
la una societa del profitto (o 
alle contraddlzlon! da cul an 
rora sono attrnversate le s o 
•••fetfl soclnllstp lndustriiftien 
tp niu nvnnznfp- tlptco 11 feno-
Tieno del burocratlsmo). 

La rotrura. a nostro awlso 
deve awentrp np) confront! dl 
otrnl formn d| sfnittamento c 
dl oppresslone burocratlca. ma 
anche dl ognl falsa autonomla 
culturale (dello intelletruale 
umanlsta o del professionista 
moderno o dl qualslasl altro 
operatore d| cultural: dlversi 
ilvelll dl una stessa bnttaglts 
pollrica Battaglla nella quale 
I'intellettuale puo intervenlre 
in varlo modo (come altre vol
te abbiamo piii diffusamente 
scrttto su quest* eolonneV eon 
a dlretta prassi rivolusJonarta 
o con la rtcerca di uno spec! 
fieo ma non prlvileglato spa 
tio di oontestaslone ecc., ma 
sempre verlflcando ognl sua 
seelta e atto e oblettlvo, sul 
terreno del reaU rapportl dl 
classe. 

Oian Carlo Farratti 

II dibattito al 
Comitato centrale 
Net dibattito ol Comitato 
Central* aono inlervenuti 
anche i eompagm Tortorel-
la. Rodano e Peggta. [ho
mo qui di seguito U re&o-
eomto dei loro interventi. 

T0RT0REU.A 
Essenziale. per \alutare bene 

quail siano l compiti che si pon-
gono a I Partito nel n>omento 
presenle. e vedere con esattez-
za i ca ratten della ntuazwoe 
che ci $ta dinanzi. La rela
tione di Ingrao. che completa-
mente condivido. t assat chiara 
in proposito. Noi siamo. certa-
mente. in presonza di un tenta-
tivo di risposta da destra alle 
esigenze poste dai la\oraton, 
dai contadim. dagli studfnti. dai 
eeti intermedi con le loro lotte. 
Ma tale tenta'-ivo di risposta av-
viene. ed e questo lVlemento 
che l'interve»t(i del compagno 
Pintor non cog lie, proprio per
ch* e maturato anche un spo-
stamento al Iivello stesso delle 
forz«? pohtiche neli'ambito del 
movimento cattolico e delle for-
ze socialiste. nel PSI e nella 
»te*sa DC. lndut>biamente non 
vi e ancora una compiuta alter
native politica alle espenenze 
che hanno fatto fallimento. ma 
cid non toglie la impcrtanza del
la resistenza maturata all'inter-
no del l*SI. sia pure tra molte 
contraddiziom nspetto all'ege-
monia della destra socialdemo-
cratica. e alle resistenze interne 
alia stessa Democrazia cristia-
na. rispetto alle forze piu acce 
samente reazionane e conserva-
trici. Cid e il nsuliato sia del 
movimento delle lotte. sia della 
linea politica che il nostro Par
tito ha seguito. 

Tale tinea, nel mentre ha 
aiutato Tautonotno svilupparsi 
del movimento. ha teso. contem-
porancamente. a coghere gli ele-
menti interni di contraddizione 
cntro le stesse forze pohtiche 
per tMiten- sollec.tarp tutte le 
fnr/e mteressdte ad una nuova 
esperirn/a poltica K' cid che 
detcrmina il carattt-re operlo 
della situazione. Abbiamo con-
trihuito ad aprire il campo ad 
una possibile svolta dcmocrati-
ca. anche 3e vi e certamente 
ancora spazio e possihitita di 
manovra per le forze moderate 
e conservatrici. 

Sterile s.ir«*blie una discussio-
ne sui cosiddetti < margini > a 
disposizione del sistema per ma-
novre riformistiche. La questio
ne essenziale di oggi & quella 
che la situazione politica italia
na presenta una anomalia pro-
fonda rispetto alia involuzione 
antidemocratica esistente in qua
si tutti i paesi di eapttalismo piu 
svjluppato. sicche forze impor-
tanti. interne ed internazionali, 
sono giunte al punto di chieder-
si se il pericnloso esempio Ha-
liano non debba essere stron
ca to. 

In questa situazione. dobbia-
mo intendere che le lotte 
medesime. proprio perche. e 
giustamente. si svolgono secon
do un processo autonomo. non 
si traducono in forma imme-
diata in una compiuta coscienza 
politica. Se dunque dobbiamo 
continuare a contribute, per 
quanto sta in noi. pcrch£ le 
lotte esprimano sul loro pro
prio autonomo terreno il mas-
simo di potenzialita rinnova-
trice, dobbiamo contemporanea-
mente intendere la necessita 
di uno sviluppo al Iivello poli
tico dell'azione e della co-
scienza delle grandi masse. 

Lo stesso processo di unita 
sindacale e andato avanti an
che per il corretto onrntamen-
to unitario del nostra Partito. 
e potra svilupparsi ancora se 
anche sul piano pol:tico 1'unit.i 
sara portata a livelli pid alti 
Ecco perch* le orgamzzazioni 
di fabbrica del Partito. a Mi-
lano e in Lombardia si sono 
sforzate e si sforzano di otte 
nere un movimento unitario nel
le aziende sui contenuti di una 
nuova politica e di un nuovo 
governo- Un tale sforzo va 
esteso e intensificato perch^ i 
temi delle riforme e degli 
obiettivi immediati che possono 
fare avan/are. entrino nella 
azione politica di massa. 

Sarehhe vano da parte nostra 
disperderci in un discorso sul 
le forniule: la questione prin
cipal e quelh di renaere evi 
denti i contenuti della nuova 
politica che nm proponiamo an 
che a breve termme. cosi come 
ha fatto la relazione nella par
te a cic'i dedicata Le questioni 
dei livelli salanali. dell'occupa 
/ione. del carovita. degli af 
fitti. della liberty nelle fab-
briche. sono quelle da cui par-
tire per atfermare la nostra 
linea che chiede un cambia 
mento di politioa subito e che 
perciî  si opnone a soluziom 
conservatrici della crisi cosi 
come ad elezinni anticipate. Vi 
sono lc possibility per una so-
Iii7ione democratica ove fosse 
affrontato il problems di far 
cadere stcccati e barriere or
mai assurdi tra le forze della 
sinistra in modo da trovare la 
energia i>er un governo aperto 
alle esigenze proposte dalle 
lotte delle masse lavoratrici. 

RODANO 
Ksprime il proprio accordo 

con il rapporto e in partlcola
re svill'aver sottolinento che la 
crisi politica in atto e il nsul
iato della dislocazione operata 
nelle forze pohtiche dal movi
mento delle masse, inipetnosa-
niente rafforzato dalla spinla 
a sinistra uscita dal \oto del 
19 maggio dello scorso anno. 
dal sigmflcato iwliticamente 
avanzato dei contenuti delle 
lotte in corso. dalla gmstezza 
della linea del Partito sia sul 
terreno dell'impegno tra le mas
se che su quello della azione 
diretta a spostare le forze po
htiche. D'accordo pure sull'aver 
sottolineato 1'importanza che 
nella crisi scoppiata tra I par-
titi di centro sinistra ha assun-
to la questione dei rapporti con 
il PCI. Importante, e qualitati-
vamente diverso rispetto al pas
sato. e il fatto che certe forze 
di sinistra della DC passino dal 
discorso sui contenuti e sulle 
riforme al discorso ;ui rappor
ti con i comunisti. Si e passati 
cioe dalla sflda al PCI. dall'ob-
1'obbittUvo di tagUare larba 

sotto i piedi dei comunisti al ri-
cunoscifiiento che un rapporto 
con il movimento delle masse 
p;f-«j| attraverso una precisa/io-
ne del rapporti con il PCI. Que
sto rappresenta una prima in 
ennatura dell'integralismo. del
la vocazione totahtana al pote
re da parte deli* DC. Non e ca
sual* percid l'attuale collocazio 
ne del gruppo fanfaiuano. per 
il quale la linea integralista e 
organiLa e costante. L'anunis-
sione che una parte della DC fa 
di non poter piu nsolvere da 
sola i problem i a peril, e >1 n 
conoscimento che il blocco bor-
ghese non sa piu come conti
nuare a dominare i process! 
reah. a governare il paese. 

Da qui I'anprezza del contrat-
tacco che ha avuto nei social-
democratici i < guastatori > e 
trovato nel blocco doroteo-fan 
faniano lo stato maggjore. E' 
anche per questo che si puo di
re che d tentativo delle elezioru 
anticipate e quello che meglio 
risix>ride all'obbiettivo di pro-
vocare un reale spostamento a 
destra dei rapporti di forza e 
del terreno di loUa. 

Le elezioni anticipate cioe do-
vrebbero servire a cercare di ri-
costruire un'area di c-onsenso al 
cosidetto blocco d'ordine. A 
questo obiettivo si punta con la 
agitazione qualunquistica di de
stra (e anche di sinistra) con
tro < I'incapacita della classe 
politica >. con la strumentalu-
zazione a flni di provocazione. di 
gruppi estremisti, ed anche con 
la campagna allarmistica scate-
nata sul presunto pericolo di 
inflazione. Non si vuol certo af-
fermare che si train di mera 
manovra. L'aumento dei prezzi 
c'e stato: esso e dovuto pero 
in parte a fattori internazionali. 
in parte a misure fiscal! e cre-
ditizie prese dal governo. ma 
e causato soprattutto. per quel 
che attiene alia casa ed ai pro-
dotU alimentan. dalle riforme di 
struttura non fatte. E' pero al-
trcttanto vero che giova a deter
minate forze agitare il pericolo 
dell'inflazione. sia per deprime 
re la spinta alle lotte contrat-
tuali della classe operaia. sia 
per tentare di coalizzare attor-
no a una posizione anti-operaia 
determinati ceti di percettori dt 
redditi flssi. 

La nostra recisa opposizione 
alle elezioni anticipate va dun
que fin d'oggi collegata alia de-
nuncia della manovra e delle 
sue speciose argomentaxioni e 
alio sviluppo di grandi lotte di 
massa appunto sui fHti e sui 
prezzi che mettano in rilievo i 
nodi strutturali che devono es
sere affrontati e la soluzione po
litica capace di affrontarli. 

PEGGIO 
Essendo d'accordo con l'ana-

lisi. la linea e le indicazioni 
programmatiche contenute nella 
relazione Ingrao, mi limito sol
tanto ad alcune osservazioni. 

Riguardo alia prospettiva del
la lotta contrattuale dell'autunno 
prossimo, appare molto giusto il 
richiamo avanzato da alcuni 
compagni che hanno rilevato il 
pericolo di una agitazione. an
che all'interno del partito. che 
prospetta un movimento minac-
cioso e che quindi corre U ri-
schio di non poter determinare 
un grande e vasto movimento 
di lavoratori. sostenuto dalla 
simpatia e dal consenso di tutte 
le for?e democratiche. Tutti sia

mo d'accordo suH'impurtaiua e 
sul vaiore decuivo della batta 
glia contrattuale d'autunno. Ma 
proprio per questo dobbiamo 
sottolineare le grandi po^sibi 
lita dl conseguire importantis 
sun aumenti salanali 

Dopo gli ecceuonali aumetili 
della produzione e della produt-
ti\ita realizzati negh ultimi 
quattro-cinque anni. dopo the 
per un luugo periodo la di'iami 
ca saiariale e sUta fortemente 
compress*, nessuno puo ogui <>* 
gare che il sistema produtt:vo 
ltaliano e nelle condiziom di sot' 
portare u<i sensibile utcreinentu 
del salari. Sara compito dn 
sindacati deflnire l'entita delle 
loro nvendicazioru e i tempi 
della loro realuzanotte. Ma dob
biamo sapere che in t-erti <*m 
bienti che hanno avuto sin qui 
notevole responsabilitd nella di 
re*lone della politica economica 
nazion^Ie si dii sui d ora per 
scontato che nel triennio 1909 71 
si realuzino incrementi salana'i 
del 23% circa, e si considers 
eomunque come possibile un in-
cremento di questa entita 

Quando si torna a discutere d 
problema dei margini del capi; 
talismo ltaliano. questo dato di 
fatto non pud essere ignorato. 
D'altronde. un sistema economi 
co come quello ltaliano che. 
nel corso di due anni. ha viste 
aumentare le espnrla/mni di cir
ca il 45r*. off re con questo stea 
so fatto la prova dei larghi mar 
gini di aumenti salanali che es 
so ha conseguito Sarebbe dun 
que errato sostenere che la lot 
ta contrattuale dell'autunno po
ne in tutti i suoi aspetti. sia 
salanali che normativi. obietti
vi assolutamente incompatible 
col sistema Dobbiamo anzi so
stenere che oggi il sistema in 
dustriale. ivi compresa la pic 
cola e media industna. puo e 
anzi deve cominctare a pagare 
in termini di aumenti salariah 
tutto cid che non ha pagato 
alia classe operaia da quando t 
stata avviata la riorgani77azir» 
ne industrial Indubbiamente 
ci sono altri problemi posti da' 
le lotte contrattuah. in parti 
colare le rivendicazioni di li 
berta e di potere della classe 
operaia, che urtano profonda 
mente con la logica e la tradi 
zione del sistema capitalistic^ 
Ma si tratta in questo caso di 
problemi che sono squisitamen 
te politici anche se posti dai sin 
dacati. e che si risolvono in ba 
se ai rapporti di forza tra clas 
se operaia e padronato che si 
determinano net corso stesso del 
movimento. Quanto alle questio 
ni di politica economica che la 
dinamica saiariale pone e che 
occorre affrontare se si vuole 
evitare il pericolo Hell'inflazione 
— pericolo che viene oggi agi
tato anche con intenti conservn 
tori — ritengo che contrariamen 
te a quanto e stato detto da 
quaiche compagno. il movimento 
operaio ltaliano sia preparatn a 
sostenere una linea senz'altm 
valida. Lo dinwstra cio che * 
stato detto dai sindacati in que 
sti ultimi tempi, e lo dimostra 
inoltre la relazione di Ingrao. 
Ma riguardo alle indicazioni di 
obiettivi di riforma verso i quail 
bisogna orientare il movimento. 
a me sembra necessario riba-
dire l'esigenza di collocare que
sti obiettivi nel quadro di una 
linea di programmazione eco 
nomica che no! dobbiamo ri-
proporre con grande energia P 
con grande aderenza alia real
ta per fare avanzare un'alter-
nativa al centrosinistra e a tirf-
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