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UN LIBRO PI GIOVANNI BERLINGUER 

II rapporto dialettico 
tra scienza e politica 

II nuovo commiltente che si fa avanli: le masse lavorafrici • Conlro la slrumenla-
lizzazione capifalislica a fini mllitari o di sfrullamento, e contro la falsa indipen-
denza - La ricerca per frovare nuovi scopi • L'ipofesi negativa del blocco della 
scienza e la rivoluzione come processo in divenire • Dal rifiulo del solito discorso 

sul gap tecnologico all'aperfura di quello sui « modelli» da superare 
. 

II libro di Giovanni Ber-
linguer < La politica della 
scienza» (Roma - Editori 
Riuniti) e innanzitutto, nel-
la stessa struttura e conce-
zione, un atto di rottura con 
certa politica e con certa 
scienza. La contestazione e 
diretta ovviamente, in pri-
mo luogo, contro la « scien
za militarizzata », la < scien
za distruttiva >, la scienza 
strumento di dominio e 
sfruttamento capitalistico. 
Ma essa e anche rivolta 
contro quella tecnocrazia 
piu o meno giacobina che 
e la versione alia moda, raf-
finata e aristocratica, di po-
sizioni intellettuali piccolo 
borghesi. 

La bibliografia, le citazio-
ni, le note che caratterizza-
no il libro sono la manife-
stazione piu evidente di que-
sta duplice rottura. I richia-
mi non solo limitati agli ac-
cademici della scienza, ma 
non sono neppure riservati 
ai nomi di certo radicali-. 
smo alia moda, piu o meno 
di sinistra. La verita e ri-
cercata con pazienza e scru-
polo e se uno spunto per 
una riflessione, per un ap-
profondimento e offerto dal 
corsivo di un quotidiano o 
dal verbale di una riunione 
di partito esso e registrato 
sullo stesso piano di ugua-
glianza del saggio classico 
o di successo. 

" Cio comporta un certo 
prezzo, e cioe qualche ap-
pesantimento del testo e una 
sovrabbondanza di citazioni. 
Ma il risultato e nel com-
plesso valido e non solo per 
la lezione di modestia che 
offre. 

Bisogni 
umani 

La tesi centrale di Ber
linguer h che Tunica possi
bility di ' una rifondazione 
della scienza in Italia con-
siste nel suo ricollegarsi ai 
bisogni umani che emergo-
no o sono indirettamente 
suggeriti dall'attuale dina-
mica dei movimenti di mas-
sa. Giovanni Berlinguer ri-
tiene difficile che le classi 
lavoratrici riescano — alme-
no per una certa fase — a 
porre nel campo scientifico 
piu che generiche esigenze. 
Tuttavia esse gia tendono a 
proporsi non solo come por-
tatrici di un nuovo sistema 
di ipotesi in cui collocare il 
< dato obiettivo », ma anche 
come un nuovo committen
te per la ricerca di dati og-
gettivi collegati al sistema 
di ipotesi rivoluzionarie o, 
piu semplicemente, alle esi
genze di liberazione degli 
uomini. 

E' nel rapporto con que-
sto nuovo committente che 
il richiamo al mondo dei 
valori assume una sua va
lidity. E' nel vivo di questo 
rapporto infatti che il di
scorso sul ricollegamento 
della scienza ai bisogni e 
ai valori umani sfugge ad 
ogni peri col o metafisico e 
metastorico e puo tradursi 
immediatamente in propo-
sta per 1'azione, in proposta 
politica. 

L'autore si schiera deci-
samente contro ogni tenden-
za a relegare in secondo 
piano la politica in nome 
di una mal intesa tndipen-
denza della scienza. La Iot-
ta contro o per la natura (il 
capitolo dedicato al rappor
to uomo-natura offre molti 
spunti di riflessione e di-
battito: noi ne cogliamo uno 
soltanto) e insufficiente se 
condotta solo con mezzi 
scientifico-tecnici e affidata 
a pochi competenti. Anche 
la dove il soggetto non coin
cide con 1'oggetto della ri
cerca — anche la, cioe, do
ve I'oggetto della ricerca 
non e l'uomo — i protago-
nisti non possono essere so
lo gli esperti e i competen
ti, indipendentemente dalla 
etichetta politica con cui 
essi coprano la loro voca-
zione tecnocratica. La sto-
ria in atto e cioe il proces
so di emancipazione dei la 
voratori e indispensabile 
alimento, diretto o media-
to, degli indirizzi della ri
cerca e, al tempo stesso, e 
Tindispensabile verifica cri-
tica delle acquisizioni scien-
tifiche e della loro applica-
zione. 

Due pencoli devono tut
tavia essere evilati a que
sto proposito e l'A. li av-
verte entrambi, aprendo o, 
meglio, riprendendo un di
scorso teonco di estremo 
interessc ed altualita. 

II primo pencolo e quel
lo di una concczione utilita-
ristica della scienza, sia pu-
•» finalizzata agli scopi del 
nuovo committente. Conse-
guenza pressocchd inevita
b l e di una simile concezio-
B0 tarebbe una sottovaluta-

zione di quella ricerca di 
base meno immediatamente 
sollecitata da scopi pratici. 
E' vero che una conseguen-
za del genere appare oggi 
remota: nel breve e nel me
dio periodo la situazione 
semmai esige che il nuovo 
committente dia un colpo 
alia ricerca fondamentale in 
taluni settori (per es. astro-
fisica) a favore di altri (me-
dicina, biologia) combatten-
do l'abuso che si fa della 
teoria della « ricaduta » co-
munque utile all'uomo. Sa-
rebbe grave, tuttavia, per 
una forza rivoluzionaria, di-
menticare — e l'autore non 
lo dimentica — che alia 
lunga ogni concezione utili-
taristica finirebbe per pro-
porre a tutta la scienza un 

I terreno abbastanza rigida-
mente limitato dagli scopi 
dati, la dove e invece ne-
cessario, per progredire, tro-
vare nuovi scopi e chiede-
re alia scienza di aiutarci 
a scoprire e individuare 
questi nuovi scopi. 

Preminenza della politica 
non puo dunque significare 
strumentalizzazione della 
scienza. Concezioni che a 
questo strumentalismo si 
richiamino poco o nulla 
hanno a che fare con il 
marxismo. II rapporto tra 
politica e scienza non puo 
che essere un rapporto dia
lettico, un rapporto tra mo-
menti autonomi che intera-
giscono tra loro senza che 
il necessario primato della 
politica finisca per elimina-
re le dimensioni proprie e 
specifiche degli altri mo-
menti. Un rapporto in cui 
10 scienziato - intellettuale 
continuamente si sopprime 
come tale (non ponendosi 
al servizio del nuovo com
mittente, ma, il che e piu 
difficile, facendosi uguale 
al nuovo committente, ac-
cettandone la disciplina, la 
organizzazione di classe sin-
dacale e politica) e conti
nuamente torna a riaffer-
mare, e deve poter tornare 
a riaffermare liberamente, 
il suo ruolo specifico, spe-
cialistico. 

II secondo pericolo e quel
lo di forzare in altro senso 
il primato della politica: for-
zarlo nel senso di ritenere 
che nessun mutamento nel-
la scienza possa avvenire fi-
no a che non vengano spez-
zati l'attuale assetto proprie-
tario e l'attuale macchina 
dello Stato. E' questo il 
punto di partenza o di ap-
prodo di quanti rifiutano di 
porre a se stessi obiettivi 
positivi e parziali giungen-
do alia negazione della 
scienza — cosl come in al
tri campi alia negazione del
lo studio o del lavoro — e 
alia negazione di ogni va
lidity di obiettivi diversi 
dalla rivoluzione globale o 
(si tratta di varianti della 
stessa posizione) diversi dal
la rivendicazioni economi-
che immediate dei lavorato-
ri della ricerca. 

Da questo secondo peri
colo Giovanni Berlinguer 
mette in guardia sia svilup-
pando il discorso generate 
sulla rivoluzione come pro
cesso e non come atto subi-
taneo, sia denunciando tut-
te le conseguenze negative 
cui porterebbe sul piano pra-
tico 1'ipotesi del blocco del
la scienza: dall'accentuata 
sudditanza economico-cultu-
rale verso gli USA alia re-
strizione del terreno di Iot-
ta degli stessi ricercatori. 
11 tutto nel quadro di una 
stimolante polemica (stimo-
lante naturalmente per que-
gli intellettuali cui la ri
cerca della verita e gli inte-
ressi del nuovo committen
te interessino piu della esi-
bizione di se stessi) contro 
ogni tendenza a fare del po
tere, cosl come del capitate 
o della classe operaia delle 
astratte e impenetrabili ca-
tegorie metafisiche. 

Un punto 
decisivo 

E' un peccato tuttavia che 
non tutti gli spunti affiorati 
nella ricerca di Giovanni 
Berlinguer attorno a questi 
due pericoli siano poi ripre-
si e sviluppati — e, direi, 
unificati — nella parte con-
clusiva del libro dedicata al 
tema < scienza e sociali-
smo >. Anche qui, senza 
dubbio, Berlinguer coglie 
un punto decisivo quando 
ricorda polemicamente che 
il modello socialista non e 
fondato sull'aumcnto delle 
forze produttivc alio scopo 
di riprodurre la situazione 
data o, al massimo, di ar-
ncchirla (Marx). Sarcbbe 
stato interessante, tuttavia, 
cogliere esplicitamente il 
nesso immediato tra questa 
affermazione e 1'altra, pri
ma richiamata, relativa alia 

contrapposizione tra < scopi 
dati > e c scopi da trova-
re ». 

E' in questo nesso, infat
ti, che si possono cogliere 
gli aspetti uniflcanti della 
problematica che investe sia 
i paesi capitalistic! (dove il 
sistema si accresce mven-
tando modi sempre piu opu-
lenti di soddisfare gli stes
si bisogni), sia quei paesi 
socialisti che, superata la 
fase del generate soddisfa-
cimento dei bisogni essen-
ziali, rischiano di proporre 
come obiettivo alia pianifi-
cazione solo la ricerca di 
una soddisfazione vuoi piu 
economica, vuoi piu ricca, 
di bisogni in parte diversi 
ma, sostanzialmente, anche 
essi dati. 

« Blocco 
della scienza » 

Sotto questo profilo, alia 
luce di questo nesso, le po-
sizioni orientate verso il 
« blocco della scienza » ap-
paiono in tutta la loro ne
gativity, come posizioni che 
rischiano di giocare lo stes
so ruolo delle posizioni di-
rettamente subalterne al 
consumismo borghese e ca
pitalistico. Se e vero come 
e vero che rivoluzione si-
gnifica anche sostituire i bi
sogni e gli scopi dati con 
altri che non sono dati, e 
se e vero che — nei termi
ni dialettici che abbiamo 
prima cercato di delineare 
— a questa operazione e 
indispensabile l'apporto del
la scienza, certo massimali-
smo finisce infatti per es
sere solo un alleato dei mo
delli gia dati: dei modelli 
capitalistici in primo luo
go, ma anche dei modelli 
gi& dati di socialismo. Con 
buona pace degli slogan 
antiborghesi, antiburocrati-
ci e internazionalisti. 

Non si tratta tuttavia so
lo di arricchire la polemica 
di qualche freccia; si tratta 
di trovare su questa via il 
modo di superare gli erro-
ri da una posizione conse-
guentemente rivoluzionaria 
che non faccia concessioni 
ne a democraticismi, ne a 
nuove aristocrazie. 

Aver rifiutato il solito di
scorso sul gap tecnologico 
e aver impostato un discor
so sulla scienza che e fuori 
dalla angustie dello « svilup-
po delle forze produttive > 
e si apre a questi problemi 
e merito non piccolo del 
libro. 

IL V MARZO TRECENTO MILIONI DI INDIANI ALLE URNE 

India: le elezioni decisive 
per la «guerra alia po verta» 

La svolta sard possibile se i cittadini daranno il loro consenso al programma di rinascita nazionale sostenuto dai partiti di sinistra • Occorre 
una radicale trasformazione del meccanismo di sviluppo economico • I rapporti tra monopoli privati e Stato - II tormentato processo di crescita 
nei settori industrial! in espansione e le lotte operaie • Gli aiuti dell'U RSS e degli altri Paesi socialisti • Denuncia dei piani deH'imperialismo 

LIZ, NONNA SEXY 

Luciano Barca 

Quesfestate diventera nonna, ma si prepara 
f in da ora ad essere una nonna-sexy: Liz Taylor 
ha espresso questa decisions appena tl f iglio 
Michael, di diciotfanni, e I'altrettanto gtovane 
nuora Beth le hanno dato I'annuncio del nipo-
tino in arrivo. In venti giorni la trentanovenne 
atfrice ha perduto quatfordici chil i di peso, sot-
toponendosi con volonta ferrea a una dieta du-

rtssima. Da qui la metamorfosi che ha ctn ien-
tito a « Liz > di passare dalla teorizzazione auto-
difensiva (c Le donne che stanno a regime sono 
rabbiose: e meglto essere grasse, ma sorriden-
ti e disfese» — diceva qualche tempo fa) al-
I'aHivita sul set, in abbigliamento ridotfo. Svel-
ta e leggera come al suo esordio, I'intramonta-
bile Taylor gira a Londra cZee> 

Dal nostro rorrispondente 
LONDRA, febbraio 

SI avvicina per Tlndia 1'ora 
del rendiconto col proprio pas-
sato. II ventennio post-indi-
pentlenza ha visto lo sviluppo 
dei rami portanti dell'econo-
mia sotto 1'egida dello stato. 
ma la piogrammazione non 
ha scalfito il dominio dei gros-
sl monopoli privati ne ha at-
tenuato il divario fra ricchi e 
poveri. Al vertice. la «boria 
del potere > del Partito del 
Congresso ha bloccato fin 
troppo a lungo un discor
so politico che si e sem
pre piu staccato dal reale. 
perdendosi nel giro vlzioso 
delle fazioni, dei conflitti lo-
cali e della pratica del sotto-
governo. 

L'impennata di Indira, dal 
'69 ad oggi. e andata contro 
tutto questo, ha scosso la le-
targia dei gruppi al potere, 
ha aperto il varco ad una 
corrente nuova trascinandosi 
dietro la maggioranza del par
tito. Ma l'c esperimento Gan
dhi » e stato a sua volta fre-
nato dalla lotta interna con
tro il < sindacato ». dal ristret-
to spazio di manovra, dai 
compromessi quotidiani per 
mantenere la fiducia del Par-
lamento. Dalle elezioni di 
marzo dovrebbe venire il con-
solidamento di una fase rin-
novatrice. Tuttavia l'< apertu-
ra > non pud che seguire la 
sua logica iniziale e — si e 
gia detto — deve trovare rea-
Iizzazione in quelle improro-
gabili riforme che il paese 
attende. 

Processo 
di crescita 

Se nelle campagne forte e 
impetuoso e il movimento ri-
vendicativo, col diffonder-
si delle occupazjoni. l'affer-
mazione dei diritti del lavoro, 
con 1'arma dello sciopero, 
avanza tanto piu rapida nei 
settori industrial! in espansio
ne a Calcutta, a Bombay o 
nel Kerala. E' un tormentato 
processo di crescita che trova 
alimento nella lotta dal bas
so, ma Incontra owie limita-
zioni nella scarsita dei finan-
ziamenti. nello strangolamen-
to del capitale privato nelle 
fabbriche e nei campi. nel se-
vero condizionamento imposto 
dagli interessi occidentali. 

L'attuale piano nazionale 
(1968-73) contemplava per il 
1970 un tasso d'espansione del-
1'8%. ma la cifra reale rimar-
ra del 2% al di sotto delle pre-

visioni. Per raggiungere l'ob-
biettivo occorre un 20% di 
aumento degli Investimenti 
statali da reperire per via fi-
scale (inasprimento delle tas 
se sulla proprieta) o col ta-
glio delle spese militari: due 
provvedimenti che il governo 
Gandhi ha finora dovuto con-
tenere di fronte alia reststen-
za dell'opposizione conserva-
trice. C'e un'altra e piu im-
portante considerazione: la 
scelta e stata fin dall'inizio 
indirizzata verso il massimo 
di accelerazione produttiva in 
alcune punte avanzate secondo 
il noto modello occidentale, 
che di fronte ai tremendi pro
blemi del sottosviluppo, non 
pu6 che aggravare i vecchi 
squilibri, creando nuove e piu 
stridenti sperequazionl, distor-
cendo e sprecando l'utilizza-
zione delle risorse: in primo 
luogo quella umana, la forza-
lavoro. 

II ruolo dello stato e deter-
minante: un ottavo della pro-
duzione nell'industria su lar-
ga scala viene dalle imprese 
pubbliche. II 58% degli inve
stimenti statali e neH'acciaio 
e metalmeccanica, il 20% nel
la chimica e nel petrolio, il 
7.6% nelle miniere: nel "63-
64 c'erano 61 complessi indu-
striali, sei arnii dopo ce ne so
no 85. la produzione e aumen-
tata ma la percentuale rispet-
to al prodotto nazionale netto 
e rimasta costante e il saggio 
del profitto e caduto dal 2.9% 
aH'1.8%. Fase di ristagno. 
dunque, che vede ora un ten-
tativo di diversificazione con 
l'articolarsi delle partecipazio-
ni nell'industria dei consumi: 
auto, tessili e gomma. 

L'asastenza dell'Unione So-
vietica e andata costantemen-
te aumentando: delle 12 mag-
giori imprese pubbliche (che 
rappresentano 1*80% di tutti 
gli investimenti statali) la me-
ta e stata costruita colla col-
laborazione dell'URSS e degli 
altri Stati dell'est euro-
peo. Crediti finanziari e coo-
perazione tecnica sono stati 
offerti dai Paesi socia
listi quando gli c aiuti » occi
dental! venivano negati o vin-
colati a condizioni inaccetta-
bili. Tl settore di stato rima-
ne fondamentale per il futuro 
sviluppo dell'economia india-
na. Tuttavia gigantesche cor-
porazioni come quella dell'In-
gegneria Pesante e dell'Elet-
tricita rimangono tuttora al di 
sotto del 30% della loro capa
city. U traguardo e quello del-
l'innalzamento del rendimen-
to. Ma la ricerca di uno spe
cifico criterio di efficienza non 
pud comunque essere separa
ta dalla constatazione che la 
offerta di mano d'opera in In-

Naluralismo metafisico di Donghi in una mosfra antologica 

Mito e luce 
di Roma domenicale 

Difficilmente le azionl 
pittoriche di Antonio Don
ghi (Roma 1897-1963) sali-
ranno dopo questa sovrab-
bondante « antologica » a 
Palazzo Barberini (Ente 
Premi Roma) curata da 
Giovanni Sangiorgi e Jaco-
po Recupero. II singolare 
«petit maitre» romano 
certo merita una diversa 
e migliore collocazione 
poetica che quella datagli 
finora pigramente, nella 
pittura a Roma tra il 1923 
e il 1945 (dopo questa data 
ci sono quadri ancora fe-
lici ma si e « seccata » dal 
di dentro tutta una cultu
re che dava un senso alia 
vita di un tipo di artista 
come il Donghi). Ma il 
pittore stesso, che sempre 
ammimstro con parsimo-
nia la sua gracile grazia 
pittorica, avrebbe avuto 
paura di una riproposta 
all'insegna del «colossa-
le» che e il vizio cultu-
rale cui oggi cedono quasi 
tutti gli organizzatori di 
mostre tiranneggianti dal
le esigenze consumistiche. 

Se 80-100 pitture potreb-
bero essere poche — si fa 
per dire — per un Mafai 
e un Pirandello, diventano 
una frana per Donghi e 
per altri che come lui tan-
to protessero la pittura 
dalle intemperie che essa, 
ancora oggi, si raffredda 
per un niente. Piu utile 
sarebbe stata, io credo, 
una riproposta di tutta la 
linea del « natural ismo » 
metafisico e morandiano a 
Roma, dai giorni piu cui-
turali e classicisti di « Va
lori Plastici» a quelli piu 
sensibili e «volgari » de
gli anni quaranta. Donghi 
avrebbe figurato bene in 
una mostra calibrata de
gli anni creativi di Franca-
lancia, di Trombadori, di 
Socrate, di Ceracchini e di 

Antonio Donghi : « Paesaggio a Trasteverc > 

quanti altri « romani a si 
volessero « rivisitare ». Le 
cronache della pittura ita-
liana sono fitte di glorie 
romane a Roma, milanesi 
a Milano, napoletane a Na-
poli, fiorentine a Pirenze. 
con relativi clan; eppure 
non riesce a fare un pas-
so avanti quella considera
zione critica unitaria del-
l'arte ltaliana in sede na
zionale e intemazionale 
che sarebbe essenziale ai 
suoi sviluppi e alia sua 
vaiutazione storica. 

II primo del quadri mo
dem! di Donghi e «La-
vandaien del 1922: subi to, 
ad aapertura di paginan 

(avrebbe detto Roberto 
Longhi che, a Roma, fu la 
coscienza storica di tutta 
una culture artistica), la 
Metafisica di De Chirico, 
Carra e Morandi e girata 
in verismo classicheggian-
te, in lirismo quotidiano 
piccolo-borghese, in rac-
conto romano trasteverino 
sofisticato quel tanto che 
bastasse a fingere plasti-
cita di primitivo e dignita 
di museo italiano. 

Non ancora gelato in 
nettezza vitrea o metalli-
ca di forme del Quattro
cento iloliano e .tedesco, 
questo quadro, con la dol-
cissima luce mediterra-

nea che da allegria al co
lore della vita quotidiana, 
si pone sulla linea della 
piccola rivoluzione pittori
ca che, a Roma, aveva av-
viato Virgilio Guidi pro
prio con i suoi quadri di 
popolane in «plein-air». 
Nel quadro c'e gia il pri
mitivo schema di una com-
posizione che per anni 
Donghi variera, esatto e 
paziente come dipingesse 
porcellane: gli interni quo
tidiani, le popolane, le fa-
miglie, i cantanti, gli at-
tori, i fiumaroli, i caccia-
tori: « romani de Roma» 
ma anche « burrini », con 
l'abito e la faccia della 
domenica, fra Trastevere e 
le ville e i prati di prima 
campagna fuori porta, tra 
il Salone Margherita e il 
varieta piu sbracato. 

Si va dalla <Sposa» (1926) 
al «Nudo» (1928), alle 
«Donne per le scales 
(1929) e alia «Donna alia 
to*.etta» (1930); e si tocca 
il vertice della grazia e 
dell'ironia pittoriche con 
il ritrattino « Abito azzur-
ro » del 1933, e con le sce-
nette domenicali «I1 con
certo* e cGita in barca* 
del 1934. 

In questi quadrucci de-
liziosi Donghi maturb la 
sua ossessione veristica 
per le forme immobili con 
una sapienza tecnica di 
copista del museo, arri-
vando a risultati di verita 
vitrea negli abiti e nei vol-
ti umani affini a quelli 
ottenuti dall'ala destra del
ta «Nuova Oggettivitas te-
desca, da pittori come Ale
xander Kanoldt, Christian 
Schad, Georg Schrimpf, 
Carlo Mense, Gustav Wun-
derwald, Josef Mangold, 
Erich Mertens, Eberhard 
Viegener e altri. Aveva tro-
vato il pittore, a queste 
date, un suo posticino •do
menicale* da cui guardare 
a un mondo immoto e cost 
immoto che la sua trasfor
mazione in museo fu faci
le come la riflnitura di un 
manufatto a regola d'arte 
(un posticino ai margin! 
di quel «Real ismo magi-
co * di Bontempelli che 
andava raccogliendo tanti 
transfughi della cprofon-
dita abitata • metafisica 
dal 1926 al 1930). 

Si favoleggia ancora a 
Roma del grande mestiere 
pittorico, e relativi antl-
chi segreti, di Antonio 

Antonio Donghi : • Nudo» , 1921 

Donghi. In verita, Donghi, 
anche a stare alia favola, 
dipingeva maluccio (guai 
a confrontarlo col moder-
no museo dei tedeschi1). 
Interessante, invece, resta 
il suo mito del museo al 
quale si appoggia in di-
fetto di vita vera, la vo
lonta mitograflca «traste-
verina* col suo arcaismo. 
Se si vogliono quadri di-
pinti « bene » dal "20 al "30, 
bisogna guardare quelli di 
De Chirico (piu tardi ver-
ranno quelli di Ziveri). E 
direi, anzi, che la dove il 
Donghi e meno accultura-
to e meno maniaco della 
cucina della buona pittura 
antica riesce piu poetico, 
piii vero, piu lirico. Le oc-
casioni gliele offrono la 
natura, i banchi dei « frut-
taroli *. il paesaggio roma
no e italiano piu primiti
vo. Sono datati al 1922-23, 
si ricordi, alcuni fonda-
mentali paesaggi romani e 
umbri di Riccardo Franca-
lancia 

Donghi e meno delirante 
di Francalancia, meno in-
vasato del motivo paesi-
stico (ITJmbria gotico-giot-
tesca) sentito come primi
tivo rispetto a una moder-
nita della pittura tutta da 
rifare (nonostante il futu-
rismo e la Metafisica). Ma 
il suo lirismo Donghi lo 
trovO e lo inverb nel pae
saggio romano e della cam
pagna romana in un'ora 
meridiana di estate umida 
e bionda. 

Una luce cosl bionda e 
sensuale Donghi l'aveva 
anche vista in due quadri 
del Caravaggio: nella ve-
getazione presso il Tevere 

e nella came dell'angelo 
nella nFuga in Egitto* e 
nelle trasparenze della ca-
raffa nella cMaddalena* 
alia galleria Doria Pam-
philj. Donghi ebbe la poe-
sia e il gusto di fare di 
questa luce domenicale e 
di fiume non l'occasione 
per un quadro ma la co
st ruzione d*una poetica e 
di una dedizione pittorica 
(altre preziosita colande-
si * seicentiste sulla luce 
verranno a confermare 
questa dei suoi paesaggi 
romani). 

Piccoli gioielli sono t 
paesaggi del 1927: «Pae
saggio di Roma *, « Casa 
solitaria », • L'alberone *; 
quelli del 1928: c La quer
ela del Tasso s e c Bosco 
a Villa Borghese*; poi 
• Trattoria* (1930), «L'al-
tra riva* (1931), cParrJco-
lare di paesaggio roma
no* (1933), c Paesaggio li-
gure* (1934), «Paesaggio 
a Roma* (1935), le due 
vedute di Roma del 1930-
1935, c Paesaggio di Tra
stevere* (1936), «Fabbri-
ca di Roma* (1940), «II 
Gianicolo* (1942) e «Pae
saggio romano * del '43. 
Qui il Donghi profuse con 
probita il meglio della sua 
immaginazione di pittore 
innamorato della vegeta-
zione di Roma quasi come 
un nordico di altri tempi 
dellltalia mediterranea e 
archeologica. Pitture di un 
erborista che si scoprono 
con stupore proprio come 

foglie e fiori seccati tra le 
pagine della storia. 

Dario Micacchi 

dia si mantiene superiore alia 
formazione dei capital! ed t 
qui che gli investimenti di 
stato hanno un ruolo cruciale. 

Gli ambiziosi orizzonti del 
Quarto Piano nazionale flssa-
vano il raggiungimento del-
I'autosufficienza. ciod l'even-
tuale eliminazione degli « aiu
ti » stranieri. entro il '74. II 
ritmo di aumento delle espor-
tazioni avrebbe dovuto rag
giungere il 7% annuo, ma nel 
'69-70 ha sfiorato appena il 

.4%. La dura riprova del rea
le va diradando i troppo rosei 
sogni dei tecnocrati della pro-
grammazione. Nei conti col-
I'estero, vi sono comunque al
cune variazioni interessanti. 
Ad esempio, la Gran Breta-
gna era un tempo al vertice 
della scala. ma negli ultimi 
cinque anni le esportazioni in-
glesi in India si sono pratica 
mente dimezzate: nel 1964 
erano 128 milioni di sterline 
e sono precipitate a soli 65 
milioni annuali nel 1969. Nel 
contempo c'e stato un sensi-
bile raffreddamento dei rap 
port! fra i due paesi. Alia di-
scriminazione contro i lavora 
tori kidiani immigrati in In 
ghilterra. Delhi ha risposto 
con la restrizione sui movi
menti dei cittadini britannici 
in India. Le relazioni anglo 
indiane sono ulteriormente 
peggiorate sotto i conservato 
ri. Indira Gandhi non si e re 
cata a Singapore per una con 
ferenza del Commonwealth te-
nutasi sotto il segno della pre-
potenza inglese e della vibrata 
protesta afro-asiatica per la 
vendita delle armi al Sud 
Africa. 

La posta 
in palio 

L'India, insieme a Ceylon. 
ha denunciato i piani di raf-
forzamento strategico anglo-
americani neU'Oceano India-
no (base aero-navale sull'iso-
la di Diego Garcia). H peri-
coloso rilancio di una linea 
aggressiva da parte dell'im-
perialismo e diretto a compro-
mettere il «non-allineamen-
to », la neutralita di due Paesi 
che non vogliono vedere I'O-
ceano Indiano trasformarsl in 
un nuovo scacchiere < caldo > 
della guerra fredda occidenta
le e in un nuovo teatro di con-
fronto globale. L'insediamento 
di Indira Gandhi al vertice del 
governo ha quindi avuto un si-
gnificato ben preciso in questi 
ultimi due anni. Per quanto 
riguarda la politica estera. la 
sua conferma nel prossimo fu
turo appare tanto piu impor-
tante di fronte al tentativo di 
rimettere indietro l'orologio 
compiuto dal « vecchio » Con-
gresso coalizzatosi ora con la 
estrema destra in una Gran
de Alleanza che raccoglie tut
ti gli esponenti del c partito 
americano* su suolo indiano. 
Questa e la pnsta in palio 
alle elezioni generali del 1. 
marzo. 

H panorama immediato — 
ripetiamo — non dev«» far per-
dere di vista i grand' proble
mi che rimangono su! tappe-
to. II vincitore delle prnsslme 
elezioni ha davanti a s* un 
compito gigantesco nella sua 
elementarita. Si tratta di far 
guerra alia poverta. Bisogna 
trovare 1'anello di aggancic 
effettivo col programma di ri
nascita nazionale sostenuto 
dai partiti della sinistra. H 
prodotto nazionale lordo del-
l'lhdia aumenta del 3% an
nuo ma, con un tasso di na
tality del 38 per mille. la po-
polazione cresce del 2.5% al-
l'anno. I prezzi nel 1970 sono 
saliti del 7%. La dipendenza 
dalle importazioni occidentali 
si fa phi pesante. Le difficolta 
sul versante economico sono 
quindi destinate ad aggravar-
si se non si mette mano ad 
una radicale trasformazione 
che ponga il meccanismo di 
sviluppo su basi piu larghe e 
sicure. 

Nelle ulUme stagioni. condi
zioni climafiche particolar-
mente favorevoli hanno con-
tribuito a dare raccolti ecce-
zionali. Ma 1'area agricola sot
to irrigazione e pur sempre 
solo il 20% del totale. Si * 
molto parlato. l'anno scorso, 
dei successl della cosidetta 
c rivoluzione verde» Ma e 
stato proprio un esperto occi
dentale ad aegiungere i»i av-
vertimento sulle prospettive 
di una «rivoluzione rossa» 
che avanza presto le stermi-
nate masse contadine e nei ce
ll industrial! urban! Per te-
nere il passo colle aspettati-
ve popolari in aumento. I'Tn-
dia. neirinteres<* della sua 
stessa coesinne. non puo af-
fatto rinunciare ad una svolta 
politica effettiva. 

Antonio Bronda 


