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G. Dibattiti 

I problemi della storia del PCI 

Negli anni del 
Fronte Popolare 

Obiettivi, egemonia e potere - La «rifondazione del basso» 

tra il '33 e il '43 - Gruppi spontanei e strategia unitaria 

La dif esa del salario 

Pubbhchiamo caa\ un al
tro mteivevtc fin problemi 
delta storia del PCI posit 
dalla « Tavolo Rotonda » del 
3 aennaio Altn interienh 
tono '•tali pubbheah il 21 e 
31 aennaio 

La dialettica verticebase 
la inteiazione tra gruppo 
dmgente e mihtinli ha ca 
ratten particolansaimi e po 
ne problemi « aifascinanti » 
alio stonco comumsta ne 
gh anni (diciamo) tra i\ 
1933 e il 1943 cioe negli 
anni che vedono la riEonda 
zione dal basso d&l Partito 
comumsta itahano il sorge 
re di gruppi che si richia 
mano al PCI e che eercano 
il PCI mdipendentemente 
dallinlervento del PCI II 
fenomeno dei giuppi comu 
nlstt spontanei che prima si 
costituiseono e po7 eercano 
il collegamento col partito 
che pi ima elaborano una 
propria piattafoima pohtica 
e poi la confrontano con 
quella del partito mi sem 
bra particohrmente vistoso 
tia il 1934 e il 1939 negli 
anni dei «fionti popolan », 
del VII Congresso del Ko 
nun tei n, della guei ra di 
Spagna Questi nfenmenti 
sono gia sufficienti da soli 
a dimostrare che i gruppi 
comumsti spontanei che si 
formavano in Italia, anche 
fie non avevano legame di 
retto con il Partito comuni 
sta di Italia, tuttavia non 
erano (non potevano esse 
re!) all'oscuro della linea 
generale sancita nel 1935 a 
Mosca dal VII Congiesso 
quella delta formazione di 
« fronti popolan > contro il 
fascismo e la guena Anche 
se raramente quel gruppi 
erano a conoscenza dei rap 
porti di Dimitrov e di Er-
coli, tuttavia vivevano gior
no per giorno, perfino attra 
verso la stampa fascista', le 
lotte che in Francia e m 
Spagna venivano condotte 
sulla linea tiacciata da quei 
rapporti 

* 
Un pnmo quesito che 10 

credo si ponga agli storia 
del comumsmo in quel pe 
riodo 6 il seguente «In che 
misuia i gruppi comumsti 
spontanei si riconoscevano 
nella linea del Vll Congres 
so, m quale misura mvece 
la respmgevano? > Esistono 
casi (numerosi, sigmficativi) 
di convergenza piena tra la 
maturazione politica in sen 
so comumsta di un gruppo 
spontaneo antifascista e la 
strategia della unita antifa 
scista guidata dal proletana 
to I/influenza dl alcuni 
srandi movimenti di massa 
(Parlgl, febbraio 1934) sul 
passaggio della direzione 
della III Internazionale dal 
la linea «la socialdemocra 
zia di sinistra e J peggior 
nemico» alia linea «unita 
antifascista» mi sembra or-
mai stoncamente provata 
(vedi, ad esempio, il be! li 
bro dJ Hajek), checctae ne 
dica chi vuol ndurre tutto 
alle decisiom dall alto di 
Stalin, le quab del resto al 
lora nsentavano fortemente 
degh onentamenti dal bas
so, i nostn archivi potran 
no due molto, credo, sulla 
conoscenza degli orienta 
menti spontanei verso 1 urn 
ta antifascista che la dire
zione del Partito comumsta 
d Italia nusciva ad avere in 
quegli anni, e sulla influen 
za ehe tali onentamenti ave
vano sulla linea generale 

Esistono d'altra parte ca 
•I di dissenso colla linea del 
• fronte popolare », conside 
rata come di compromesso 
colla borghosia e di ununcia 
all'obiettivo nvoluzionano-
sociahsta non solo da parte 
di vecchi mihtanti, o di com 
pagni della le\a della « svol 
ta », foimatisi nel ciima del 
le accuse di fascismo alia 
socialdemociazia, dello scon 
tro frontale cldsse contro 
classe, ma anche da parte 
di elementi nuovi, operai e 
atudenti, che nascevano alia 
lotta antifascista e alia nu 
lizia rivoluzionana in que
gli anni 

Ricoido a Roma nel 1942-
1943 gruppi parecchio con 
sistenti di un mewmento 
« Bandiera rossa >, con i qua 
h teneva i contdlti il nostro 
Mano Alicala che avcvjno 
un se„uito numenco pioba 
tulmente ma^gioie del no 
stio giuppo comuniita di 
unita anhtascista e di tatti 
ca del fionte popolare che 
fini poi col pievalere poll 
ticamente (Ingrao Bufalmi, 
Natoli, Antonio Amendola e 
t l t n ) Mentre su Bordiga 
Miste ormai una di&creta 

letteratura e anche sui grup 
pi comumsti di unita antifa 
scista esistono studi sen 
(vedi per il gruppo roma 
no il recentissimo saggio di 
Giorgio Caputo su Capito 
hum) mi paie che non ci sia 
priticamcnte nulla sulla op 
posizione sponlanea alia po 
Mica di fionte popolaie 

Di qui un notevole appiat 
timento nella laffigurazione 
pohtica cononte di quegli 
anni di qui un impnven 
mento del nostro patumonio 
che si traduce in un mdebo 
limento della nostra strate 
gia di oggi fPerche e vero 
il motto del Cioce la storia 
e sempie storia eontempora 
nea) 

Sen7a 1'ombra di quella 
opposizione spontanea fuon 
dal confronlo teonco e poh 
tico che do\olte affrontare 
con I critici di * smis la » 
la stiategia del fronti popo 
Ian peide mfatti il \igoroso 
rilipvo che pur ebbe diven 
ta una tattica piatta anehe 
se immediatamente efficace 
sembra senza collegamenti 
con il problema generale 
della lotta per il sociahsmo 
in rtalia e nell'Europa occi 
dentale 

Ricostruire le question] di 
fpona e di linea che erano 
in discussione negii anni 
dei fionti popolan non e 
oerto fanle La discussione 
era doppiamente sottei ra 
nea* per la clandestmita che 
il fascismo imponeva in Ita 
Ha per la necessita di insi 
stcre esclusuamente sufeli 
obiettivi primi al fine di con 
solidare e amphare le allean 
ze di non compromettere 
I immediato con il remoto 
In venta" (e questo gh anti 
fascist! democraticiborghesi 
1'intuivano molto bene an 
che se i comumsti non io 
proclamavano ed erano per 
ci6 cosi restn all'unita di 
azione con i comumsti) quel 
la del fronti popolan non 
era soltanto una tattica per 
I'antifascismo era una stra 
tegia per il sociahsmo 

Sotto il cambiamento di 
tattica del 1934 '35 e'e stata 
una grossa correzione di teo 
na e'e stato si potrebbe dl 
re il ritoino al Lenin del 
1905 at Lenin de'le Due tat 
ttche la riscoperta (dopo un 
lungo periodo massimahsti 
co) del pimcipio secondo il 
quale non e 1'obiettivo in se 
che impnme un determina 
to carattere di classe a un 
movimento, bensl la classe 
che sul movimento esercita 
l'egemonia Gli obiettivi del 
I'antifascismo erano demo 
craticoborghes:, ma se era 
la classe operaia a risolle 
vare la bandiera della liber 
ta e della democrazia che 
la borghesia aveva lasciato 
cadere ne) fango, allora la 
egemonia proletana dava al 
la lotta antifascista un ca 
rattere di classe proletano 
e la lotta sociahsta avrebbe 
potuto essere lo sviluppo e 
lo sbocco della lotta antifa 
scista (Questo e del esto 
quello che accadde in Jugo 
slavia) 

Credere che la lotta dl 
venti piu avanzata perch6 si 
ailunga il tiro perche si po 
ne un obiettivo piu avan 
zato e del resto tipico del 
massimalismo Tra il 1933 e 
il 1935 il movimento ope 
raio moluzionario europeo 
comprese a caro prezzo (la 
tragedia della Germama 
quella di Vienna) che l'um 
ta antifascista sotto la gui 
da proletana era in realty 
un obiettivo molto pm rivo 
luzionano e sociahsta che 
non la « dittattira del prole 
tana to nella forma sovieti 
ca » (ehe era pero la for 
mula di n to del programma 
massimo ancoi a nel 1938 
quando chiesi i'lsenzione al 
PCd'U 

n fatto che una strategia 
sia rnoluzionaria o meno 
non dipende dall obiettivo 
ma dilla egemonia proleta 
na ceihmenfe peio non e 
nvolii7 onana una strategia 
nella qinle la guida prole 
tiria si ponga come urn pu 
ra e semplice suppk nza 
(prowisona) ad una man 
cante guida borghese non 
affronti cioe la questione del 
potere 

Sar^ importante ma tut 
t'alrro che facile che gh sto 
rici ncostruiscano la conce 
zione che pme ha guiddlo 
tanti mihtanti comumsti m 
quegli anni degh organi po 
lifici di ba?e della uniti an 
t fa cist i <c\ furono molt] 
K nij! pi ma di a i m lie 
ai CL\ ) crime gcrmi di un 
nuovo j re I A nuo\a â , 
gregazion JO] r ci (politico 
sociale) di bisf dove\i pro 
porsi come 1 unico nuovo po 
tere o doveva invece essere 
un elemento di una « demo 
ciazii nuova*, nella quale 
parlamento e comitati, par i 

tecipazione diretta o delega 
ai partiti si intrecciassero in 
modo originate? Questo in 
tenogati\o e i mio pareic 
presente minteirottamente 
nella elaboiazione comuni 
sta Varrebbe la pena io ere 
do nprendere dal puntn di 
\ista della teona le conside 
razioni di Togliatti sul con 
cetto di «democrazia pio 
gressiva », e dal punto di w 
sta della espenenza dclle 
masse i molti tentatm di 
trasformazione della demo 
crazia parlamentarp con la 
creazione di istituti di de 
mocrazia assembleaie o con 
sihare (in particolare i Con 
sigh di gestione dopo la h 
quidazionc dei CLN per la 
controffensiva della borghe 
sia) Dnenebbe cosi piu nc 
ca e piu sena la discussio 
ne pohtica e la elaborazio 
ne teonca di oggi 

L Lombardo Radice 

r vo ume con i nn 28 JO 
np a Rti ta Turner! ale (pa 
£ ne Jli hie lunn) cont ene 
fra 1 iltro in lungo s i !o 
d Franco Flodino ,4 pwpo j praturto 
<tifr dell autun o calclo Con — '•• '-

i s deration s lla dm ttl i so 
ctale dill apulenza che tenta 

I un paid 7io di carat eie ge 
neraie sulle tend°nze della 
lotta smdacale Rodano sostie 
ne che 1 arione del Sindacato 
e \iziata da una contraddi 
?ione di fondo «II pieno di 
sp egamento dell a? one sinda 
cale — che abbiamo r cono 
sciuto come necessaro anche 
sotto :1 profilo politico — 
porta le conqiuste economi 
che dei salanati a un tale 
hvello per cui una al quota 
di esse viene ad as«olvere 
un ruolo che non e soltanto 
complpsso ma e s^prattutto 
amhiguo po che al a fine si 
me l i n°satno per ta classe 
operaia e per pi mteressi 
mede-. mi del paese » senve 
Rodano (pagg 381 3R2) 

Per na malaria c nfatti la 
classe operaia pjo m R iora 
re la sua posizione solo at 
tnveiso il consumo «in mo 
do mdwidualistico e percib 
economicamente arb trario ) e 
con aid «un msieme di ri 
sorse destmabili all allarRa^ 
mento del processo produtti 
vo ven^ono invece sottratte 
a un simile nnpiego» Nel 
concreto questo diienterebbe 
un ostacolo a la alleanza (ra 
classe operaia e for?e escluse 
cioe non insente nel proces 
so produttivo Da questo di 
penderebbe in defm tna an 
che la reversibilita del succes 
si sa ar all spec i mente in 
caso di ensi econom ^a 

Li soluzinne serondo 1 Au 
toie e nel passa-^ o dilla 

lonna net \ dualistica alia for 
ma soc ale del consumo me
no rostosa per il soddisfaci 
mento dei b SOTH ma — =o 

— capace di brucia-
re tu te le pos ziuni di pri 
\ i e g o di Tira^s tismo e di 
rend ti La conclusione cen 
t r i e b ehe (alia soluzione 
della C M e necessano uno 
stnjmento il pirtito a cui 
soltanto puo appunto essere 
demandato in ultima e deci 
sua istanza il compito di tra-
durre e di r solvere nella for 
ma de! consumo sociale una 
parte delle conqu ste ottem 
bli attraierso la pressione 
dei «undacati» (pap 389) 

Ptirtendo da un idea giusta 
— la decisna importanza di 
pas^are dalla forma indivi 
dua e alia forma wci L° per 
i fondamentih consumi (per 
u^cir dil genenco noi li 
elencheremmo a costo di sba-
gliare per srbematismo ibi 
taz one sanita a^s cura?ioni 
trasporti i^lni/onc m pr mo 
luogO — Rodino ci da una 
ami si del salano che non 
condividiamo II consumismn 
e al mentato dalle posizionl 
di rendita si tratti di rendi 
ta fondiana o di posizione 
come nel ca^o dell alta buro-
crar a dei manager o dei su 
pertecn ci non dai sa'ari co 
me fenomeno generale Lau 
tun io del 1969 ci ha anzi 
dato 1 esempio d una batta 
gl a salanale che ha emargi 
na'o sul piano stesso del sa 
lano le sp ntp co-porative 
dei erunpa ad alta retnbu 
zione 

II ruolo del salar o nella 
stmt tin de consumi pu6 e 
dev° mutire anche per ef 
fetto di m itamentj nella r>o 
hticT salar ale e prei idenzia 
le do s ndan a cai non si 

ch ede di d^enre d punto 
m b anco epual tanshca ma 
sempl crmpriTp inti-corporati 
\a \on c soff°rmeremo ^ul 
consumismo su cui purp sia 
mo in d sarcordo n quanto 
attribu amo un s gmf icato di 
verso all nciemento dei con 
sumi md \idual c colpi'-ce 
di pm il drastico s udizio 
sul a reiersibilila delle con 
quiste economiche della clas 
se operaia Ma non sono pro 
DTIO I meccamsmi d rever 
sib 'sta — mflazion" distor 
sione del consumi m d rezio-
ne dello spreco — che nan 
no shmolato fra I tavoratorl 
italiani un processo cntico 
premessa delle lotte per le rl 
forme9 E la dife<m dc wla 
no quindi la replica all in 
flaz onn e agb altn meccani 
smi dl < a<ig ustamento i del 
sistema il n Rliore argomen 
to il punto di appo^K o di 
una lotta d massa per pas 
sare nteri setton a consumo 
sociale 

Si pub ounque part re dal 
sTaro piopro per far avan 
zare il d scorso politico sul 
mutampnto dell assetto soc ale 
complessno po che non ab 
biamo dubbi ch° ogni modifi 
ca nella forma o modello dei 
consumi comporta al temno 
stesso un mufamento nel mec-
camsmo capitahstico di pro 
dtmone E se po^siamo par 
tire dal snlario si puo par 
tire anche dil sindacato ri 
lalutare il ruolo politico del 
sndacato — del resto questa 
e crnnaca di tilth i g orni 
— sen?a far torto al ruolo 
centra!" del Paif o mi an 
che spn7a dpm intfi gh » nul 
la n es^ us \a 

r. s. 

Mostre 

Milano 

L'uomo 
cancellato 

Roma 

Un frutteto 
in galleria 

Pierre Skira a Immagine u, 1969 

MILANO febbraio 
Si e aperta in questi gior-

nl alia Galleria Vinciana la 
mostra del pittore francese 
Pierre Skira I primi quadrl 
di Skira li ho visti a Pangi 
al Musee Galliera dove erano 
esposti in una delle manifests-
zioni annesse aha sesta Bien 
nale internazionale del giova 
ni Gh altn li ho visti al 
suo studio nel popolare e bal 
zacchiano quartiere di Rue 
Lhomond Cib che ml ha su 
bito sorpreso e stata la coin 
csdenza della sua ncerca con 
quella di altri giovanl artist] 
italiani Innanzitutto la parti 
colare scelta figurativa la w> 
lonta di definire 1 immagine in 
uno spazio psieologico 1 in 
chnazione a concentrare nei 
propri personaggi un signifi 
cato emblematico 

E la condizione attuale del 
1 uomo in una societa che ten 
de a fame un puro strumen 
to di produzione che mteres 
sa vivamente 1 indagine di 
Pierre Skira 1 uomo che sen 
te crescersi Bddosso la soli 
tudine che ogni giorno piu 
avverte 11 depenre dei propn 
sentimenti, lo spegnersi del 
propri impulsi E il senso di 
questo uomo estraniato che 
egh appunto rappresenta sul 
la tela Se dunque nelle sue 
chiuse stanze nella fredda e 
squallida luce dei suoi Inter 
nl si ha 1 impressione che la 
ana resti trattenuta da uno 
stupore metafisico in venta 
non si tratta di cib bensl 
dell assenza di ogni vibra-
zione attna «i trar a di un 
traslato plast co che in uno 
spazio meite cieco do\e sem ' 

bra che non arnvi alcun se-
gnaie di vita mtende rivelare 
la situaaione in cui il tempo 
d oggi ha collocato la nostra 
esistenza Non spazio metafi 
sico quindi ma I'immagine 
della realta ostile e impassi 
bile in cui siamo costretti ad 
agire 

Di qui prendono fisfonomla 
anche i personaggi che Skira 
dipinge in tali ambienti per 
sonaggi che appaiono come fa 
sciati le cui fattezze si van 
no cancellando i cui atteggia 
menti hanno una lnquietante 
e asfratta fissita, Sono perso
naggi senza gesti con volti da 
cui va scomparendo ogni no-
ta individuante d umanita 
personaggi pngionieri di una 
oppressions invisibile 

Per sottohneare questa tra 
gica condizione d assenza e di 
alienaz one Skira si serve di 
un avara gamma cromatica 
quasi di un monocromato do
ve anche la I ice e opaca una 
gamma di gngi di ocre di 
bruni Una p ttura nuda una 
pittura spoglia la sua Ma 
una pittura mtimamente ade 
rente al carattere dell assunto 

Da questo punto di vista si 
pub senz altro parlare del ri 
gore formale di Skira tenendo 
cont-o che nel suo quadro nul 
la awiene al di fuori della 
stretta misura dell esatta in 
tensita del sigmficato Ed 6 
proprio questo che gli con 
sente di superare l«andita» 
del tema d mfondere un pa 
tbos ai suoi persona"gi che 
ne snnn s ati prosriugati 

Mario De Micheli 

Giovanni D Agostlno a I meli » 

Distrutta, saccheggiata lot-
tizzata dai pirati dell edihzia 
reclamizzata per vendere i 
prodotti piu stupidi e veleno 
si dell industna la natura non 
si sa piu dove sia e cosa sia 
Chi vive nelle citta della so 
cieta dei consumi « all ameri 
cana » \a perdendo la sensibi 
lita stessa per la natura per 
i fenomem della uta cosmica 
II figlio giorno dopo giorno ti 
chiede cos e una certa pianta 
o un certo animale e ti trr> 
vi sbigottito a trovare le paro
le come per descrhere una 
qualche cosa di un eta mor 
ta della terra 

E da questa perdita bor 
ghese della natura e della sen 
sibihta per la natura che muo 
ve Giovanni D Agostmo un 
g ovane artista sicihano che 
\ive e iaiora a Bologna per 
ricostruiie una sua mtura un 
po allegra e un po mahnco 
nica ma sempre ammonitrlce 
nel gelido gi^antismo Mesi fa 
un altro artista Kouneliis por 
tb in un altra galleria di Ro
ma alcuni cavalh che per 
giorni defecarono e ormaro-
no in abbondanza 

D Agostmo invece e piu a 
mante delle idee che della pro 
vocazione salottiera Nella 
« Galleria dei due mondi » ha 
messo su un frutteto piante 
di mele alte fino a tie metn 
mele giganti e tanti funghetu 
« Champ gnon » e non man 

. ca la slecca con la qua e a 
' I-prnia e i Re„n si \ 1 •* 

no 1c mc e DP! 7 J e C 
' tutto tdtto a ni no le sago I 

Convegni 

I tre cavalli 
della medicina 

Umversita, ospedah, ncerca- tre mondi separati - Le responsabilita della 
classe dominante - Tra burocratismo e tecnocrattsmo: una secca che puo 
essere superata solo con la scelta democratica del servizio samtano 

Chi dei e decdeie le sort 
della ncerca e t j ca m 
campo med c 0 (Juesl c sti 
to il teni i ttnlralt del c m 
\egiu sulla ci si delta r cei 
ca b omcdici in It il d ttnuto 
si a Alilano piesso 1 !=•! tulo 

Mario Negn il pi mo febbran 
scoi in tutti\ d non ^ p io 
d le che IL s a s u n il tema 
esp IC to I uno to ne c stato 
il tern i up i l cintii ua 
mente ridft n mte e dl temp i 
stesso ontnuamente clu o 

bt c molto prtildtu ai con\c 
gio con non a pu o men 
pesdnte del! inconipitei ?a e 
della « sottocultun della co 
sddeLti «chs 3 e poi ' ca Cu 
rioso modo di cspi ncis 0 
megho modo d c^pi mei^i 
che irad ate una nuntal td 
corpoidtna seLondo h quale 
c c clu id 1 « mestaie » d 
r ccrtatoie e ch fa 1 mc 
stiere» di pil tico conic se 
le decision! p il ticlie fi ê u 
materia d una competeiza 
piofeasionale e l rcLicdtin 
i\e ser» nel pi >pno me t̂ err 
di i ceredto i und con|>elcvd 
nngg ore d quella che i po 
lite Inn io npl pioprio mest e 
re di p il t ci come se non 

m 

me sono disegnate su grandi 
fogh di compensato segate, in 
collate e mchiodate vernicia 
te a spruzzo di bianco Lo 
scultore non s e annoiato e 
non ci annoiamo nemmeno 
noi mentre seguiamo il percor 
so obbhgato nel frutteto 

Lo scultore ci vuole fan 
ciulli e stiamo al gioco che e 
fatto con vera grazia e iro 
ma Ci viene vogha di colora 
re e di sporcare quel bian 
co lo dice\a davanti al bian 
co anche Giuseppe Gioachi 
no Belli che «quann enmo 
regazzi il piu gran gusto der 
monno era de sfregia i muri 
co gran f e c I » 

Ma il giuoco di D Agosti 
no mtendiamoci non ha nul 
la di estemporaneo anzi e 
quasi didattico e manualiti 
e CTrpentena che viene dalla 
pittuia metdfisica forse anche 
inl ggantismo « pop » dei se 
gnali della citfi perche qjesto 
bizz rro lrutteto e un pensie 
ro plastico nato dalla citta e 
su la citta Qualcosa di simile 
con gh animali fece il com 
pianto Pino Pascali e tante 
cose molto teatrah ha fatto 
col legno Mario Ceroh E gli 
alben di D Agostmo potreb 
bero anche stare in palcosce-
nico 

Nel fnuoco perb noi met-
teiemmo anche E.\a — le me
le ci sono — perche fosse piu 
i li u t 11 giidtma per la 
toreb a 

Dane Micacchi 

Notizie 
# La graduatona dei Ifbrl 
piu venduti In Francia In 
ghillerra e America vede in 
testa In questo penodo a 
Parlgi e Les allumettes sue 
doises ii di Robert Sabat er 
a Londra qualtro romani 
n The Hand Reared Bay » d! 
Brian Aldlss o The Godfa 
ther B dl Mario Puzo a A 
Fairly Honourable Defeat u 
dl trls Murdoch, « Travels 
with My Aunt u dl Graham 
Greene a New York « The 
Godfather » di Puro a The 
French taautenent s Wo 

man » di Fowles a The Hou 
se In the Strand» del/a 
Dti Maur er 

< La indozlon Premto 
i seguenti Napol ha bandilo i 

preml 
a) Un premie unico e In 

dw s b e di cinque m honl 
di lire per un opera narra 
tiva In prosa di autore Ita 
llano pubblicata in prima 
edlnone fra II 1° gennaso e 
II 31 dlcembre 1969 

b) Un promlo u llco e In 
dlvlilblla di cinque mil Ion! 

di lire per un opera dl crl 
tica o di storia letterana 6 
autore itallano pubblicata m 
prima edlzione fra II 1" gen 
naio e II 31 dicembrc 1969 

c) Un premio un co e n 
d wisib le dl cinque milion 
di lire per una Itinga at! 
vita dl autore Itat ano dram 
matlco o dl saggista o d 
storlco del teafro 

9 Gil scienziatl dl Leningra 
do e di Novosibirsk hanno 
Idea to e coslrulto un rnoder 
nisslmo appsrocchlo geoflil 

rca 
aere; 

deslinato at 
) dt g acmientl minera 

Per mezzo dl uno stru 
ento dl mtsurazione (slal 
lo su un aereo o su ur 

slud ino I pa 
letri del letlrc 

frequenra 
creato -irllflualmenle sul a 
terra Nel contempo si de 
termlnano le caralterlit che 
dl questo cimpo in base al 
le quail e poss b le valulare 
le dlmcns onl del g aclmento 
e le propr eta fls che degli 
oggelti geologic! 

le deci oni po 
nne d un l ip 
fn le d \ei<;e 
e per d pu 
ili77ili atl 1 

t ie 

fosseio imece 
I t cl c cspie1 

poi to d foiz 
c assi sociah 
espress one 
\eiso le so\i istn it i i 
senono gli nuie rklla clns 
se dom nante e qu ndi da e= 
se coichz otidtT 

Invece d pi lare un 1 n 
guaggo c iiil u J «. ii ebbe 
do\ uto d re che e c iti ito in 
ens nc) settoie ckll n ce ca 
med ca — come m m i tltn 
icttoi i — il s sterna tiadi/o 
nalc dill i r TI / me dtl e 
deci n i cu ilUnsl co della 
demncidz i b )i^h L che n 
terpone fifl la \ olonta popo 
lare e I rfo\eino h rmdn 
zione molto ndirctn dills 
lappresentat \itT elcttnnle e 
po so\rappone ilia \olont i 
popolare il potere buiocratco 
dello stito acccntiato che in 
teona r sponde al go\erno e 
attra\.erso il govemo il pit 
lamento e attid\ei->o il go\ei 
no e il parlamento all eletto 
rato mi in realta c gn\erm 
to dal suo propr o intiresse e 
dalle diverse forme di conni 
venza con il poteie econnm co 
come la foi ma accadem ci 
Ma invece di mettcie sotto ic 
cusa un sistema s meUeiann 
sotto accuse gh uommi n en 
csso si esp ne con pe^a i 
iornc — poco mom die qua 
lunquist che - sul i loio pno 
ranza In q ie o modo 1 nion 
do dei rcciciton — o megho 
la maggoianza di quella par 
tc che parla\a al comegno — 
pone\a la candidatuii T!1 au 
togo\crno della riceica II che 
s gn fica poi una scopcita 
aspirazione alia tecnociaz a 
fondata su piesupposti mist 
fica on come 1 oggettn t i e 
impar/iahtT dell i be enza ecc 
I_na te i n omnia profonda 
mente coi poi it \a 

Discorso 
difensivo 

Che il problema sr idi £.\a 
le fos^e quell J del poitic I 
ministio R pamonti lo ha 
percepito in mameia c-,nttT 
Difatti propi o di questo ha 
parlato nel =uo intei\ento ma 
a una coperta piopost i di cor 
poratui5mo ha repl cato con 
una scoperta contropropostd 
di corporativi mo llumim 
to Pui non essendoci n siU 
nessun cinese o « f loc ne^c 
le te^i contro le quail ha l t 
nuto oppoituno all U P 11 p 
lem ca ^inn lc II I del T I \ i 
luzione cult in t e kll i cl 
teim na7 one dc „1 b clt \ 
della nceica mtd CA di putc 
dei nee rca ton sc cnt fii„ c 
dei ld\oralon di piovctte \ 
nessuno deg 1 a^ta it e n mai 
passato per la menti d iff 
d u e una qui!-. \ respns i 
bihta a Lin P io oppuit i h 
voraton di pnvtlte peic o 
q lesta parte del d ĉoi so d 1 
m nistro e stit i 1 u i r i i u 
n re accolta c n cimp c ut i 
appio\azione Per 1 i t > 
d scorso d n | n i ' 

to il d cu ) ri kn in I c 
s lio\ i i ri \ n coidi I u i 
cl ff c le nud / ne ii i 
Diiat vism r ic 
da e velf1 h 

e LliL 

; n ie t i cl 
vemo — L nel Z. >m \ oj p i 
neutral zzata 

Che g ntei ssi sett 
d caleg i i t mo e 
rort c siat 3 I ci t n n q i 
sti anni sempie p u fo c 
uti tempo s mpit p i i 
lenz il lo i i i 1 b i c 
ro con I i lcg_ i i 

ped l i e a r p 1 I 
I m id d M 1 I 

I I / t ri 
d t b , 

| ic 11(1 
[ d i e 
' Per ri p u n 

n si L \ en t 
I altio m i l i c 
i Con^ gho na2 en 

clio p d i j . t tu th Id e 
I PL i nn s a l ill i f f 

i t ie mond c intoi i / i \ 
gl i tlttiti ri r e n c \ d I 
u n i i e i s i t i e di g J ped I 
cl e sono il nsuit t d i l l i 1 t 
t z a sc pdraz n e I d \ isi 
ispelti d in i meri n i nt 
t \ t i Tjifn l i \ ( f ( ( UP 
se h J tu nh I ill v 11 if« 
ml } CJ H s ip u i I t i c 

II pi f I i „ Domt d I 
1 in \eis 11 I P c io sa 
i non //d c t n \ a gei i 
lit i nel t t it i t ic di L, 
1 ass tcnzT u m-il it! con 1 n 
segmntento e e n la i cc r i 
scient f ca hi s nh 1 s« it 
la situn? ~»ie d h n c I c i 
come q iclh niohlei it i c 
pei o l mtf ] ui c< \\ b 
die ca\alclu t e e m id in 
tempo mi T! t npn le 
In rhto per i \ I b t-

tatn h d t iv ii c I ci c 
tenz tlit i d • c i p It 1 ni 
mtde mi fuvoi c ne 
fossero f iv nn non s ih d 
\eisc m i si pnntr e c i 
e ê ri \c st in c r t 
tile ohbl t_T ni n ie 1 
stiiittii e dneisp 

II nemico 
della ricerca 
S l b h i n v e i n 

\ccch o ri tt c t h f / "i 
ne s\ I ipjn l r.\i i n 
tei I s c i o p 11 m n \ 
ro I oppo 11 1 n a m r 1 — 
e ititonom 7/1 o pd o 
d r nde o n pi iU st ^ ie 
— a f nvione D qu tc r 
porat i sm concoiicn/ i Ms 
IOI c \ e "i clu 1 T1 e it \ i 
st i solo fn 11 mill il la p i 
lament in bin nc il t hi ch n 
hto e le mo i li cup it 
\ i ttcnoc it c! e cl 1 i t i 
c c un lit i sti idi < d q i 

a della dc noc \/ TI ĉ i 
\izto sanitir o n v o n l o con 
le sue struttuic r i P the 
ssia ino le I i t i STI taiie li 
cah democratic imen+e gest 
te con duetti partec pi? » v 
popolare cost tuisce Tppu ito 
la stiada dtlla democn? a 
che puo poitaie fuin chile 
secche del buiocntismo co 
mL d i q iclle del teennci it 
smo Se ne e ramment to 
nel con\e#no soltanto I pro 
lessor G Useppe D An co pu 
mano de 1 oapedale S n C ai 
lo di \1 lano the !n i or ldto 
app into c ne dil Sen / i sa 
n tdro ni7 in lie c s riebba 
ittenriiii 1 s\ luppo t I in 
ghonmento non s ib d lit 
att \ ti cl niche di d ei7a 
ai miht nn anche delle at 
fn 1 i — n cind bih da quel 
le cl n che — dell msc^id 
moi to e le la nce io 

Nesatno dei conven it In r 
pteso que to tema 1 ppuie e 
ceito che 1 stituznne d 1 
Sei i2o sin lino na7i)mle 
non s >]< d na id ca7 on i 
modal Id dtll nsegnamento 
med to <* a tern del i ncei 
ca set tificd n o n p o meri 
co mi s ipn inchc f nn r 
Ic coiri 7 oi pe I ni b\ 
hippo Non riu in p i i 
eie le m \ci ta i t 

ie astrat irrente — o mig o 

pr o i 11 t. ii u i 
s e i ca lem lit 
h c 't ii ik d I 
ncci c n o i 

d lie ca 
I i profl 

uiiedto in 
t i suoi 

rcqu ti ri p i ) a i/i ine sa 
i i h pi R i urn i7i int della 
•\W\ \ m t i i i i r h ede 

i t i \ t, 1 in , j n 
i i rl (i I l po e 

I / I i n m i t i e 
i 1,-L.C u i c n i i rra 
I i t i lc i ter 

\ i n t i niLtuiA 
1 I L I 1 It 1 l i 1 i t l C S 

i LI 11 1 s\ Igt is pL che 
p b n i n i c si l l into 

q i I cl c i p it io i i rer 
c n I I I s i n / amen 
t p 1 i ^ ent fica 
cl c s n 11 till it ~- e \e 

— c tli lev J io e sere 
i nc — p i it it questo e-

I | ib n n t l )che f> 
p i t u lo) ii o i n Here 1 

I f i t l i t iati 
t q n l fie i i * 

I i n t i t i l 
i 1 I L ippuie 

I q i it i n i d ett n e 
I *• i il i II II pi i tei ice 

is l c i 1 I i i i sr p it fl 
n I t i m i h ji i i n 
co i 1 \ / i I <• dil 
7 u n it L » i e i| siste 
n i itii lis i clu roi una 
p r r l i | id) / / H t del 

I t i l l 
pi lib i / / 1 .li 

I . I 1.1. 
1 h I i 
If 11 

p | . 

T 1 
ipi I 1 1 

1 1 n 
ion ^ | 
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n l 
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mill 
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l i 
ma 

i u a 

I la 
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It t ri i I 
p i i p nle 

1 i 11 i / 1 d u n 
i p ) / d bdsp 

ri i i „ t i lo t e in i\ 
i i c t e I n i / i d 
n ii I I i„ n i cit 
It nc I c L, i mr i t da 

t m o 
t it o co i ti I m t p \e\n 

cl p ih in del l i pippaia 
/ i di Inse p q id] d un 
m i ni di i , o rnmento so 
no col tL.ai i p blem del 
la i ceica st r t Tea d i \ an 
" m d n peicl n gl i m 
gegn i o i -icci t t i i d ded 
c i i l l i LI i n o t n d ha 
= se i n li i i i In * i p i * -
s b i 1 p e i ie i c lche 
< i M i q i ( \e i i 

)/ n l o e t i 11 t pen he 
t \e i i I P I 11 |i i soi 
/ i n gi o i 1 i egni nent i 
d h non si po i r i inn nep 
p e P7 d in e e c It)\ aie 
i t It 11 n io ito i I I scipe 
s in i f lp 1 i pid i Id l iceica 
c! i u g i n d i Coin ce pos 
^ b 1 11 d m ̂ hn iniei to d^l 
I \ e l h cult u p di Inse p il 
in g otamento de Hel lo n i l 
t i i le I h i e Fi \ i SCP la 
K f i c i i l i u i j , i da n clu 
pu ito di \ c c pi 77 l in 

c rn i w i s i ' Qui t i p la 
don i r i i i c i d e d i re 
i )) i t « i i n i cor 
nn it v i i n i 

Laura Conti 

Controcanale 

: \ \\ »\ i\ / 

c fan 
f 

I tc al 

9- «• 

file:///igoroso
file:///ista
file:///iziata
file:///iego
file:///idual
file:///egiu
file:///eiso
file:///olont
file:///eisc
file:///ccch
file:///izto

