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Un brillante ma discutibile intervento 
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teorico del premio Nobel Jacques Monod 
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Esistono leggi 
per la natura? 

Quando si scambia Engels con Teilhard de Chardin - Alie frontiere della 
moderna biologia - 1 punti essenziali di una concezione dialettica della 
natura - La «legge» e il «progetto» - Dal codice genetico alia cibernetica 

PAG, 3 / c o m m e n t ! e at tual i fa 

Jacques Monod, che mili-
td nel Partito comunista 
francese durante la Resi-
stenza, che poi uscl dal PCF, 
che fu insignito del premio 
Nobel per la biologia a cau
sa dei suoi studi sul codice 
genetico, e che infine si 
sehierd dalla parte della con-
testazione durante il mag-
gio '68, scrive un bellissimo 
libro di divulgazione scien-
tiflca (Jacques Monod, II 
caso e la necessita, Monda-
dori 1970). In maniera mol-
to limpida e brillante egli 
collega, per esempio, la chi-
mica con la biologia nel de-
scrivere la funzione dell'en-
zima, poi la biologia con la 
fisica collegando gli enzimi 
ai diavoletti di Maxwell poi-
che hanno una «funzione 
creatrice di ordine »; espo-
ne In maniera intelligibile 
ai profani la cibernetica mi-
croscopica della cellula vi-
vente, e a livello della cel
lula vivente ritrova la logi-
ca dei calcolatori; conduce 
il lettore, con agilita e con 
grazia, lungo gli impervi 
sentieri della conosccnza bio-
logica moderna e sino alle 
sue frontiere, cioe alle do-
mande, ancora senza rispo-
sta, sull'origine della vita, 
sulPorigine del codice gene
tico, sulle funzioni del siste-
nia nervoso centrale. II li
bro e « filosofico », oltre che 
divulgativo, in quanto non 
si limita a informare sulle 
acquisizioni della conoscen-
za, ma ne illustra i legami e 
ne scandaglia le implicazio-
n i e gli sviluppi. 

Detto questo, e raceoman-
dato il libro alia lettura 
perche si tratta senza dub-
bio di una lettura fra le piu 
illuminanti e stimolanti, non 
si possono tacere molte per-
plessita di fronte all'ideolo-
gia fondamentale del libro 
stesso, di fronte alPasprezza 
della sua polemica contro 
Engels e piu in generale 
contro il marxismo, nonche 
di fronte all'osannante suc-
cesso che il libro sta racco-
gliendo nella cultura fran
cese, e anche nei suoi set-
tori di sinistra (a giudicare 
almeno dalle numerose pa-
pine che a un'intervista di 
J deques Monod ha dedicato 
Nouvel Observateur)-

Equivoco 
di fondo 

Monod polemizza con En
gels e contro il materialismo 
dialettico in quanto critica 
il tentativo di vedere «le 
leggi generali del cambia-
viento non soltanto in seno 
alia societa e al pensiero 
umano ma anche nel mondo 
esterno, riflesso dal pensie
ro umano > (Haldane). Scri
ve Monod (p. 43): «fare 
della contraddizione dialet
tica la "legge fondamenta
le" di ogni movimento, di 
ogni evoluzione, e come ten-
tare di sistematizzare un'in-
terpretazione soggettiva del
la Natura, che permetta di 
scoprire in essa un proget-
to ascendente, costruttivo, 
creatore; di renderla deci-
frabile e moralmente stgni-
ficativa ».-Tutta la trama del 
libro di Monod e costituita 
da questo attacco ai mate
rialismo dialettico visto co
me sforzo di interpretare la 
natura secondo un < proget-
to »; e c'e da dire per pri
ma cosa che l'attacco par
te dall'equivoco tra < legge 
fondamentale > e < proget-
to >: ma i due concetti non 
sono sovrapponibili come li 
sovrappone disinvoltamente 
Monod. _ 

Tutta l'indagine scientific 
ca tenta di riconosccre « leg
gi > della natura: forse che 
la scienza ritiene che a ogni 
«legge» corrisponda un 
« progetto »? Forse la legge 
della gravitazione viene in-
tcsa dai fisici come realiz-
zazione di un « progetto »? 
Evidentemente no: si posso
no fare al materialismo dia
lettico molte critiche, si 
puo dire che esso ha costi-
tuito un'estrapolazione arbi
trary di « leggi», una loro 
applicazione arbitraria a 
ambiti nei quali la loro va 
lidita non e dimoslrata; op 
pure si puo rilevare che il 
materialismo dialettico nol
le- Mie elahoraziom non e 
.sialo, nel'o S!P.S.SO Engels, 
IiiTli'tlamentc cucrente alia 
Mi'.v>a definmone cngelsia 
na • II ncontiscnnento che 
o}>pn^i:ioni e dtQcreme so 
no presentt nella natura con 
una vahdita solo rclatwa, e 
che mvece quella ngidita e 
quclVassoluia vahdita con 
cui Mono prcsentatc vicne 

introdotta nella natura solo 
dalla nostra riflessione: que
sto riconoscimento costitui-
see il punto centrale della 
concezione dialettica della 
natura», scriveva Engels 
nella prefazione del 1885 al-
VAntidiihring assegnandosi 
il compito non gia di esten-
dere alia natura le leggi 
stesse del pensiero umano, 
ma piuttosto il compito op-
posto di non proiettare sul
la natura le modalita della 
nostra capacita di riflessio
ne. 

Una trama 
erronea 

E si pud obiettare che egli 
stesso e i suoi successori non 
siano sempre stati capaci di 
attenersi a questo compito, 
ma abbiano anch'essi intro-
dotto nella natura le moda
lita della riflessione uma-
na, sia pure di una rifles
sione storicamente diversa 
da quella tradizionale. Si 
pud rilevare, con Berlinguer 
(Giovanni Berlinguer Poli
tico della scienza, Editori 
Riuniti 1970), che i risulta-
ti del tentativo engelsiano 
« di prospettare una visione 
unitaria del mondo » « sono 
stati sinora largamente in-
soddisfacenti », si pu6 par-
lare di * deformazioni » del 
materialismo dialettico (con 
lo stesso Berlinguer) oppu-
re si pu6 ritenere, diversa-
mente da lui e anche dal La-
briola, che ne dal materiali
smo dialettico ne da alcuna 
altra filosofia ci si possa 
aspettare « un'anticipazione 
generica di problemi che la 
scienza deve ancora elabo
rate specificamente », e si 
pud ritenere superfluo e 
non costruttivo qualsiasi 
contributo del materialismo 
dialettico o in genere della 
filosofia a un < riassunto ed 
elaborazione concettuale dei 
risultati cui le scienze siano 
gia giunte» (Antonio La-
briola, citato da Giovanni 
Berlinguer). 

Si puo dire tutto questo, 
e sarebbe un riprendere le 
grandi discussioni non risol-
te del marxismo, sostenen-
do una tesi oppure la tesi 
opposta, ma quello che in 
nessun caso si puo fare, in 
termini culturalmente cor-
retti, e di confondere Engels 
con Teilhard de Chardin e 
confondere le « leggi » fon-
damentali (della natura e 
del pensiero umano, coinci-
denti oppure no) con un 
« progetto », e confondere la 
ricerca (corretta o scorret-
ta) di una « legge > con la 
ricerca di un « progetto ». 

Erronea dunque, a mio 
parere, la trama fondamen
tale del libro; ma quel che 
piu sorprende e I'errore che 
ne ispira 1'ordito. Infatti al-
1'accusa a Engels (di cerca-
re un < progetto » che nella 
natura e impossibile trova-
re) Monod continua a in-
trecciare a ogni pagina la 
definizione delFessere viven
te come oggetto... « dotato 
di progetto »! Ecco come lo 
stesso Monod riassume il 
proprio libro nell'intervista 
a Nouvel Observateur: e Lo 
essere vivente e un oggetto 
dotato di progetto. E' faci-
lissimo da capire... ». E come 
si fa a capirlo? « Guardate 
un uccello o un cavallo... e 
avrete immediatamente, in-
tuitavamente, Video che que
sto oggetto e diverso dagli 
oggetti non viventi: e un 
oggetto junzionale, disegna-
to come dalla mano di un 
ingegnere o di un artista in 
vista di determinate funzio-
ni... Dunque e stato fatto 
per raggiungere un certo 
scopo ». Questo secondo Mo
nod, sarebbe « il paradosso 
fondamentale delta biolo
gia ». 

Sembra invece che si pos
sa dire che questo e il pa
radosso fondamentale dello 
stesso Monod: il quale scri
ve cose molto belle e sagge 
sulla biologia evoluzionista 
e sulla diflicolta concettuale 
di accettarla sino in fondo, 
diflicolta psicologica dalla 
quale c arduo liberarsi: « An
cora oggi molte persone di 
ingegno non riescono ad ac-
celtare e neppure a com-
prendere come la selezione, 
da sola, abbia potuto trarre 
da una fonte di rumore tut-
te le musiche della biosfe-
ra >, ma proprio nello scri-
vere questa bellissima frase 
cade nel medesimo poetico 
err ore che denuncia. Infatti 
che senso ha parlare di 

« musiche » della biosfera? 
Sotto questo modo di dire 
c'e un modo di pensare che 
interpreta la biosfera, il 
mondo vivente, come rispon-
dente a un disegno (una 
melodia, un progetto, un or
dine) elaborato da qualcuno. 
E difatti, subito dopo: < dal
la necessita, e non dal ca
so, I'evoluzione ha tratto i 
suoi orientamenti general-
mente ascendenti (ewiva 
Teilhard de Chardin!), le 
sue successive conquiste, il 
dipanarsi ordinato di cui of-
fre apparentemente Vimma-
gine ». 

E' chiaro qui I'errore de-
nunciato da Engels, l'intro-
duzione nella natura della 
riflessione umana (e anzi, 
dell'intuizione e della sen-
sibilita). E' la natura che 
risponde a un ordine, secon
do Monod? O non siamo noi 
piuttosto a percepire come 
« ordine » cid che vediamo 
in natura? E quindi a rein-
trodurre nella natura, come 
proiezione di una nostra 
modalita di percezione, cid 
che da essa abbiamo rica-
vato? 

In altri termini: secondo 
Monod si vede intuitivamen-
te che un cavallo e fatto per 
correre, dato che * e dise-
gnato come da un artista ». 
Ma perche lo si «vede in-
tuitivamente», se non per 
il fatto che da centinaia di 
migliaia di anni abbiano vi
sto correre i cavalli? C'e 
forse un artista che non ab
bia mai visto cavalli, o im-
magini di cavalli, e che in-
venti e crei una forma di ca
vallo per simboleggiare la 
corsa veloce? 

Aspra 
polemica 

In sostanza Monod attri-
buisce a Engels quel che e 
di Teilhard de Chardin, poi 
polemizza con Teilhard de 
Chardin per la sua conce
zione che «la biosfera e Vuo-
mo sono i prodotti di una 
ascendenza », ma per quan
to sia aspra la sua polemica 
nei confronti del concetto 
teilhardiano di «ascenden
za evolutiva » (« sono rima-
sto colpito dalla mancanza 
di rigore e di austerita in-
tellettuale delta sua filoso
fia » in cui « certuni ricono-
scono una certa grandezza 
poetica >) in realta finisce 
per cadere anch egli nella 
filosofia teilhardiana, e poe-
ticamente introduce nel mon
do 1'immagine di un ordine, 
che e poi soltanto il suo 
modo di percepire il mondo. 

Laura Conti 

Uallarme interessato di chi vorrebbe gli operai docili e manovrabili 

I falsi morafctl def assarteis m o 
Assurdi discorsi sui lavoratori«pigri» o disaffezionati al lavoro - Ijparere del professorjranco Ferrarotji • II sinlomo della nuova 
fase in cui entra il nostro sisfema economico induslriale - II bivio difTsTpresentolieTpassafo ai padroni negli Stati Uniti - L'auto-
protezione fisica e psichica e il rapporto fabbrica-citta - Come le lotte mettono in gioco i rapporti di potere nella societa 

II gioco della fantasia 

II piccolo si diverte, non c ' i dubbio, da questo 
Improvvisato belvedere sul motorin© paterno: 
gli place anche I'lngorgo, lo sfrecctare delle 
< lambrette », I'inconlro con autobus e semafori. 
Ma guardando questa foto occasional* si pos
sono anche supporre i retroscena familiarl, I'c an-
tefalto > al giro per la cltta: una mamma al 
lavoro o indaffarata per casa, I'irrequietezza • 

la noia del bambino, la decisione del padre, un 
po' rassegnata • un po' Impazlenfe, di portarselo 
dielro. Da qui a sottollneare una volta ancora 
la vergognosa carenza di strutture per I'infazia, 
il passo e breve: lo scatolone strumentalizzalo 
dalla fantasia di un papa e in effetti II surrogato 
rombante di una pista, di una giostra, di uno 
scivolo sui quali andare allegramenle, con i 
bambini della stessa eta, se esistesse la scuola. 

Sul fenomeno dell'assentei-
smo operaio, oggi tanto di-
scusso, abbiamo chiesto il pa
rere di uno dei piu noti stu-
diosi italiani di sociologia e 
in modo particolare di socio
logia del lavoro. il prof. Fran
co Ferrarotti, che ci ha rice-
vuto nella sede dell'Istituto di 
Sociologia dell'Universita di 
Roma, da lui diretto. 

L'assenteismo operaio, se
condo il prof. Ferrarotti. e un 
indice significativo della nuo
va fase in cui sta entrando il 
sistema economico industrial 
del nostro Paese. 

« Questa fase, nonostante le 
voci allarmistiche, io la consi-
dero una fase di sostanziale 
consolidamento: ci troviamo 
cioe di fronte a delle mano-
vre, a delle decisioni che mi-
rano a una ristrutturazione 
dei centri di potere del siste
ma capitalistico italiano, per 
razionalizzarlo, con l'obiettivo 
di eliminare quegli operatori 
piccoli e medi che sono in 
fondo marginali, per dar modo 
al sistema, nel suo complesso. 
di svolgere una strategia e so-
prattutto una tattica in armo-
nia con i suoi interessi fon-
damentali >. 

Provincialismo 
culturale 

Malgrado i legami. gli ad-
dentellati a livello intemazio-
nale (« che hanno fatto del si
stema economico - industrial 
italiano un sistema capitali
stico dipendente») secondo 
Ferrarotti con la campagna 
sull'assenteismo operaio c il 
capitalismo nostrano dimostra 
di avere inventato l'ombrello, 
cioe, ha scoperto cid che tutti 
i sistemi un po' avanzati co-
noscono da decenni >. 

A questo proposito ci ricor-
da che problemi come il turn
over >, cioe la rotazione e 
l'avvicendamento del persona
te, oppure l'assenteismo, sono 
stati il cavallo di battaglia 
di tutte le ricerche sociologi-
che industrial]', a partire dal 
1920, negli Stati Uniti d" Ame
rica. € II tono moralistico che 
ha assunto la denuncia del fe
nomeno nel nostro Paese va 
considerato come indice 
di provincialismo culturale. 
Quando un sistema economico 
produttivo e veramente avan-
zato pud assumere dei ritmi 
tali per cui l'assenteismo (non 
in tutte le situazioni, ma cer-
tamente in quelle piu signifi
cative) diventa un mezzo nor-
male di auto-protezione fisica 
e psichica da parte dell'ope
raio >. 

Ovviamente una generaliz-
zazione potrebbe essere fuor-
viante, tuttavia «il feno
meno deH'assenteismo operaio 
nelle sue linee generali non 
pud, pena la incomprensione 
assoluta. essere posto in ter
mini moralistici. di "disaffe-
zione" dal lavoro. di cattiva 
volonta. di capricci. di pigri-
zia. Va inteso invece come 

profondo fenomeno struttura-
le. Si pensi un attimo, per 
convincersi. non tanto alia tra
dizionale linea di montaggio 
(noi abbiamo ancora un'idea 
un poco alia Charlie Chaplin 
di Tempi tnoderni) ma al 
carattere nocivo, lesivo della 
persona di certe lavorazioni 
soprattutto chimiche (verni-
ciatura. sabbiatura ecc). Op
pure alle "giostre", cioe alle 
linee di montaggio razionaliz-
zate al massimo in cui lo sfor
zo dell'individuo, i tempi, i rit
mi di lavoro. i gesti, i movi-
menti non sono piu legati al-
1'individuo stesso e non sono 
piu neppure determinati dal 
cottimo individuate o di squa-
dra, bensi sono imposti dalla 
centralizzazione dei comandi 
ove viene stabilita la velocita 
di tutta la linea produttiva in 
generale. Queste sono le con-
dizioni che spiegano in modo 
ragionevole, se non assoluto, 
il fenomeno dello assentei-
smo ». 

Naturalmente il fenomeno e 
collegato e determinato da ra-
gioni che trascendono la fab-
brica e investono la societa 
nel suo complesso. Lo stesso 
presidente della FIAT, il dott. 
Agnelli, nella conferenza 
stampa dell'ultimo Salone del-
l'automobile di Torino (dive-
nuta ormai storica, poiche fu 
in quella occasione che ebbe 
inizio la campagna sull'assen
teismo ripresa successivamen-
te da Carli, Glisenti. Piccoli. 
Colombo e Ferrari Aggradi) 
indicd i due grandi mali che 
affliggono oggi la FIAT: l'as
senteismo e la mancanza di 
infrastrutture sociali a livello 
territoriale. che determina un 
profondo stato di malessere 
generale che verrebbe scari-
cato dalle masse operaie alio 
interno della fabbrica. 

II binomio fabbrica - citta, 
fabbrica - territorio e un fatto 
ormai inscindibile di cui anche 
i piu scettici hanno dovuto 
prendere atto. 

« Quando — afferma Ferra
rotti a questo proposito — gli 
operai dell'automobile recla-
mano un modo nuovo di < fa
re > l'automobile, risulta chia
ro che fabbrica e society han
no un destino comune in so
stanza. Un " modo nuovo '* 
di " fare " l'automobile impli-
ca non tanto e non solo un 
rinnovamento delle strutture 
tecniche e produttive dirette, 
implica un rinnovamento so
stanziale della societa e dei 
rapporti sociali e politici, cioe 
dei rapporti di potere nella 
societa globale >. 

Quindi le lotte sindacali so
no destinate ad aprire — se
condo Ferrarotti — una pro-
spettiva di carattere economi
co. politico, culturale nel sen
so piu ampio. Le grame con-
dizioni di vita all'esterno della 
fabbrica concorrono senza 
dubbio ad incrementare il fe
nomeno dell'assenteismo. di 
fronte al quale gli industria-
li. sulla scorta delle esperien-
ze straniere. delle societa in-
dustrialmente piu evolute. 

INGHILTERRA: i conservatori liquidano pubs, alberghi, ristoranti e bar nazionalizzati 

Offensiva contro la «birra di Stato 
Rafforzato il potere delle distillerie che operano in condizioni di virtuale monopolio - Sette « grandi» controllano il 70% della produzione e della 
distribuzione • 400 milioni in dono al partito consenratore alia vigilia del le elezioni - Come si cerca di costringere le aziende pubbliche a disfarsi 
dei rami di attiviti a piu alti profitti - L'offensiva contro i bar nazionali zzati nel quadro di una manovra piu vasta d i«regal i» al capitale privato 

15 milioni 
i veicoli 
a motore 
in Italia 

Nel 1970, secondo i dati ri
le va II in via prowisoria dal-
I'uffkio stalistica dell'Auto
mobile Club d'ltalia, in Ita
lia hanno circolato all'lncir-
ca 14.MS.M0 veicoli a moto
re di oflni calegoria, cosi 
ripartiti. 

Nel 1H9. il parco dei vei
coli a motore circoianti era 
di 13.131770. 

L'incremento complessivo 
e stato pari all'1,72 per cen
to. In particolare, le auto-
velture sono passate da 9 mi
lioni 173.699 a 1f.lH.000 con 

un aumenlo deH'11,19 per cen
to; gli autobus da 31.131 a 
33.000 con un aumento del 0 
per cento; gli autocarri da 
019.790 a 175.000 (0,73); I 
trattori stradali da 12.122 a 
13.000 ( U 4 ) ; i rimorchi da 
94.494 a 104.000 (10,0ft); i 
motocicli con cilindrata oltre 
50 cmc; da 1.274.720 a 1 ml-
lione 200.000 con una dimimt-
zione del SJU per cento; I 
motocarri da 374.379 a 390 
mila con un aumento del 
4,17; i ciclomotoii con ci
lindrata flno • 50 cmc , da 
2.040.435 a 2.150.000 con un 
aumento del 4,90 per cento. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. gennaio 

€ Birra e Gran Bretagna so
no inseparabili». osservava 
uno scrittore inglese dell'800 
II legame fra bevanda e fol 
klore nazionale e rimasto an
cora assai stretto in Inghil 
terra, come dimostrano gli at-
tuali 150 Iitri di consumo an 
nuale procapite. Ma il liqui-
do corroborante che conobbe 
il suo massimo di diffusio-
ne nella prima era industria 
le. non e piu quello: costa 
sempre di piu. scade progres 
sivamente di qualita e si ri 
vela indigesto anche per la 
politica. Sui produttori grava 
fin dal secolo scorso. il so 
spetto di una grossa congiu-
ra ai danni del pubblieo. 

Questa settimana si e ina-
spettatamente accesa ana nuo-
*.a polemica: il govemo ha de-
ciso di vendere un gruono di 
bar e di alberghi di propria 
ta dello Stato Si tratta di 
un grosso regalo al capitale 
privato. I conservatori stan 
no attuando un vero e pro
prio pmcesso di denaziona 
lizzazione su larga scala. e vo-
gliono costringere le \nne 
aziende pubbliche. (carbo-
ne acciaio. poste gas. cl^itn 
cita) a disfarsi dei rami di 
attivita piu lucrativa. L'offen 
siva non risparmia neppure 
la birra di Stato. 

I laburisti hanno prontamen-

te condannato la manovra co
me uno scambio di favori sul 
piano dellomerta politica. Î a 
federazione delle distillerie 
(uno dei piu grossi piia.sirt 
deH'establishment inglese) ha 
infatti donato alle ca<vse del 
partito conservatore una sum 
ma equivalente a 400 milioni 
di lire italiane alia vigilia del 
le ultime elezioni. Cnsi. 206 
pubs, alberghi. ristoranti e 
bar nazionalizzati nella pro 
vincia settenlrionale di Car
lisle (che Tanno scorso aveva 
no registrato un profitto net 
to di 390 milioni di lire su 
un totale di vendite di mi 
liardi) verranno ceduri alia 
concorrenza per la modesta 
somma di <«i miliardi I bir 
rai si prendono una rivinci 
ta a buon mercato 

Dietro i pubs di Stato. c'e 
una stona singolare: vennero 
istituiti durante la prima 
guerra mondiale. quando I'al 
lora govemo liberalc tentd di 
proteggere dalle hbagioni ec 
cessive lo sforzo produttivo 
dei lavoratori delle fanbriche 
di munizioni di Carlisle. I 
locali pnvati vennero chiusi 
e le mescite statali dovevano 
esercitare una influenza mo 
deratrice. II Primo ministm 
Lloyd George con id la famo 
sa frase: < Stiamo combatten 
do la Germania, I'Austria e lo 
alcool e, per .quanto posso ve
dere, il piu temibile dei no-
stri nemici e il bar». L'ope-

ra di risanamento pare aves-
se successo: Tubriachezza fu 
contenuta e venne aumentato 
il numero e la qualita dei 
proieitili che i < tommies * del-
resercilo bnlannico esplode-
vano fra il fango delle trin-
cee delle Fiandre. 

Quello che venne sopranno 
minato. allora. resperimento 
di Carlisle, si dice abbia avu 
to anche un salutare effetto 
nella campagna n«izionale per 
la temperanza che. dopo la 
imposizione delle resinzmni 
di orario nei bar. durante il 
precedente peruido vitmnano. 
muoveva urgenti ragioni di ri 
lancio Ma in tutti questi an 
ni. i pubs di Stato sono sem 
pre stati considerati dai to 
nes come cuna delle vacche 
sacre del sociahsmo». Ades 
so. il govemo di Heath ha fi 
nalmente colto la sua meschi 
na occasione di rivalsa L'epi 
sodio. in se. potrebbe anche 
essere trascurabile se non per 
il fatto che - come si e 
scritto — fa parte di una stra 
tegia a vasto raggio. che li-
quida hi altre aree. con una 
portata piu grave, le punte 
di massimo profitto del pa 
Irimonio statale. 

La faccenda conferma inol 
ire I'lnfluenza politica delle di 
stillerie che da almeno un se
colo operano sul mercato in
glese in condizioni di virtua
le monopolio. L'industria del
la birra comprende oggi 99 

ditte (nel 1910 ce n'erano 4 
mila 500). Sette < grandi » con 
trollano oltre il 70% della 
produzione e della distribuzio 
ne. E' un settnre con una 
accentuata integrazione verti-
cale dove la condizione ma 
nopolistkra si realizza so
prattutto nella capacita di do 
minare sia la fonte che lo 
spaccio della merce. Ci sono 
75 mila c pubs» e trentami 
la bar in Inghilterra Le di 
stillerie posseggono i quat 
tro quinti di essi e possono 
effeltivamente attuare quella 
che una commissione gover-
nativa qualche anno fa ave 
va definito c una diltatura dei 
prezzi e della qualita *. 

Nel 1970 il consumo ha toc-
cato i 50 milioni di ettolitri. 
Vi e stata anche. col rinca 
ro del 30%. uno strabiliante 
primato dei prezzi L'indu 
stria sfrutta fino in fondo il 
privilegio accordatole da un 
sistema esclusivo di licenze 
sia per la fabbricazione che 
per lo smercio. La sua pro 
fittabilila reale e ctimunque 
in diminuzione. La rendita di 
capitale e dell II 15% II 
tasso di crescita e solo del 
I'l 2% cin£ NI maniiene infe 
riore al rumo di incremento 
demografico della nazione. 

E' una attivita in declino 
che non conosce concorrenza 
alia produzione e che gode di 
un tacito accordo di fatto al 

livello ddla distribuzione. 
Non a caso in questi anni 
il cliente ha sentito via via 
indebolirsi la forza della sua 
bibita seraie. La birra ingle
se del tipo < amaro » piu dif
fuse non e gassata e viene 
servita a temperatura norma-
le. Sul palato continentale 
scivola gia inerte e triste. Ne
gli ultimi tempi il tipo di 
birra europea che qui viene 
genericamente chiamato lager 
e andato sempre piu conqui 
stando i favori del pubblieo. 

I gusti e le abitudim cam-
biano anche per I'lnghilterTa. 
E* un altro grosso grattaca-
po per ''egemonia protezioni 
stica dei distillaton inglesi. un 
tempo orgogliosi e sicuri di 
se E' rimasta celebre la rispo 
sta di quell'imprenditore a chi 
gli domandava cosa pensas 
se della qualita del suo pro 
dot to: < Non bevo birra. ma 
ne ricavo abbastanza per per 
mettermi lo champagne » 

Ma le condizioni non sono 
piu quelle, il grande merca 
to della birra che accompagno 
le fatiche dei lavoratori du 
rante il decolln del primo ca 
pitalismo si e fatto piO ri 
strelto La gente — ha scritto 
uno storico - non e piu di 
sposta, come allora, t a so-
prawivere di pane, patate e 
birra ». 

Antonio Bronda 

hanno due soli modi di inter
vento per conservare intatti 
c i valori > della loro sne'eta: 
entrambi perd questi atteggia-
menti non sono determinanti 
al fine della soluzione del pro-
blema. 

« II primo atteggiamento — 
ci ricorda Ferrarotti -*- e la 
reazione die gli industriali 
americani hanno adottato qua-
rant'anni fa. che si concreta 
nel terrorismo disciplinare. 
nell'aggressione. nello assolda-
re una polizia privata. " i Pin-
kerton ", coloro che in sostan
za terrorizzano l'operaio, lo 
costringono anche a costo del
la sua incolumita fisica e del
la sua integrita psichica a la-
vorare in condizioni disuma-
ne. L'altro modo di interven 
to e quello che comprende 
profondamente le ragioni in
terne dello assenteismo, per 
rendersi conto come (se non si 
vuole o non si possono modifi-
care le caratteristiche di ba
se produttive e sociali) quan
to meno occorre al di fuori 
del luogo di lavoro offrire in
frastrutture, servizi essenziali 
(abitazioni. svaghi. ecc.) alio 
operaio. tali che possa rigua-
dagnare all'esterno della fab
brica cid die nella fabbrica in 
termini di sicurezza personate 
e di usura fisica e psichica 
perde ». 

Sulla validita dei risultati di 
questo secondo modo di atteg-
giarsi da parte dei capitalisti 
di fronte al fenomeno dell'as
senteismo (in chiave chiara-
mente riformista) con la con-
vinzione di poter surrogare o 
meglio compensare gli operai 
in termini di consumo indivi-
dualistico per la perdita della 
loro integrita. Ferrarotti 
esprime grandi riserve e forti 
dubbi. Perche? « Perche — di
ce con calore — l'essere uma
no. come ci ricordano costan-
temente gli psicologi, e un es
sere fondamentalmente unita-
rio. non e che uno possa la-
sciare la propria umanita. 
unica, irriducibile e impreve-
dibile ai cancelli della fab
brica. 

Provvisorieta 
continua 

Ad esempio un lavoro mono-
tono. non solo quello parcelliz-
zato. ma anche altri tipi di 
lavori noiosi. come quello di 
dover attendere l'accendersi 
di una lampadina sulla tavo-
la elettromagnetica di coman-
do per ore e ore. consumano 
le energie nervose dello ope
raio, il quale ha la sensazio-
ne di vivere in una condizione 
di provvisorieta continua. Cioe 
il solo dato fisso e sicuro e la 
non sicurezza. quindi non ve
dere mai il nesso tra lo sfor
zo erogato e il risultato dello 
sforzo. 

Come si pud presumere che 
1'individuo dopo otto, died o 
anche soltanto cinque ore al 
giorno (nelle societa piu avan-
zate) di lavoro in quelle condi
zioni possa poi essere perfet-
tamente normale? Le nevrosi 
che minano le societa indu
striali tecnicamente piu pro-
gredite, le repressioni che si 
rivelano in mille nodi, o col 
consumo frenetic© oppure nel
la solitudine anonima. priva 
di significato. che caratterizza 
le grandi folle. o addirittura 
certi comportamenti aberran-
ti. tutti questi " mezzi" di 
" compensazione " significano 
che e difficile, probabilmente 
impossibile risolvere i proble
mi umani del lavoro industria-
le odiemo. restando all'inter-
no delle strutture tecnicamen
te determinate cosi come noi 
oggi le vediamo. Occorre ride-
finire le priorita. E' owio 
che tutto cid cozza con deter
minati imperativi: la Iogica 
produttiva di una societa com-
petitiva. le esigenze del mer
cato. il profitto ecc. »̂  

Affrontare seriamente il 
problema dello assenteismo. 
che e un indice importante di 
un problema reale. «presup-
pone la rimessa in discussio-
ne della societa globaJe». 

« Di qui si deve partire per 
comprendere il significato del-
I'allarme che 6 stato lancia-
to. Ecco perchd personalmen-
te — dice Ferrarotti al termi-
ne del colloquio — non pran-
do sul serio le invettive mora-
listiche. proprio perche non 
mordono nella realta del pt>-
blema Mi rendo conto invece 
che questo allarme interessa
to tradisce una preoccupazio-
ne effettiva Per pianificare 
una produzione di tipo capita
list ieo motivata dalla -nassi-
mizzazione del profitto. tut
te le variabili soprattutto in 
presenza di massicci investi-
menti quali oggi sono richie-
sti. devono essere perfetta-
mente docili e dommabili C'e 
una variabile che sfugge a 
questo controllo. e la variabi
le umana >. 

Ecco la grande falla del si
stema capitalistico: 1'uomo! 

Diego Novolli 
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