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«Io e lui» di Alberto Moravia 

Don Giovanni 
dopo Freud 

Un apologo in chiave grottesca sulle ne-
vrosi dell'uomo moderno, consapevole 
dei suoi mali ma incapace di guarirli 

Alberto Moravia e il suc
cesso sono da tempo ottimi 
amici. Successo piu propria-
mente letterario in alcuni 
casi; successo di pubblico 
scandalizzato ma ghiotto, in 
altre occasioni. Io e lui (ed. 
Bompiani, pp. 395, L. 3000), 
•l'ultimo suo romanzo, temo 
che possa andare verso un 
successo del secondo tipo. 
Basta ascoltare chi proela-
ma l'alta tiratura e il facile 
smercio del libro come un 
ottimo indizio della bonta 
del prodotto. Ci6 nonostan-
te, il libro va letto e giudi-
cato, come e giusto, con 
criteri piuttosto diversi. 

Perno di questa opera e 
un fitto JiaJogare — con 
sdegni e paci tutt'altro che 
dolci — fra un nevrotico 
intellettuale e il suo sesso 
alquanto nodoso ed esigen-
te. L'uomo ne e dominato. 
Quando gli serve, se ne com-
piace. Salvo poi a giudicarlo 
con sdegno come causa ed 
origine dei suoi mali. Vor-
rebbe controllarlo, sublima-
re gli istinti, giacche si sen-
te « artista », e vorrebbe la-
vorare libero da ogni cri-
si. «Lui» si ribella e con-
traddice, precipitando l'«io » 
in folli awenture ed ango-
sce cattoliche. Come se nel-
lo stesso personaggio convi-
vessero il « ventruglio » del 
famoso c Pere Ubu» e le 
aspirazioni di un poeta su
blime. 

E' una «trovata », come 
si vede. Ed e sviluppata in 
chiave grottesca. Voluta-
mente, deliberatamente grot
tesca. In una lettera all'edi-
tore Bompiani, diffusa alia 
vigilia deirapparizione del 
libro, Moravia stesso ha sot-
tolineato che in un primo 
tempo egli aveva visto gli 
aspetti « sen » del suo per
sonaggio maggiore. In un 
secondo approccio egli ha 
riscritto tutto da capo per 
mettere in armonia la storia 
con la squallida figura di 
questo Don Giovanni post-
freudiano. Si tratta, infatti, 
di un malato che conosce 
— o immagina di conoscere 
— il suo male e gli effetti 
del male nella riduzione e 
neirimpoverimento del suo 
«io » a beneficio di « lui ». 
Detto questo, bisogna dare 

at to a Moravia di lucidita 
estrema e di coraggio nei 
confronti della situazione in 
cui soprawive oggi la lette-
ratura (specie la nostra). Si 
noti subito la distanza che 
lo separa, mettiamo, da un 
Cassola che ogni settimana 
disserta sul Corriere della 
Sera, a beneficio di un pub
blico di liceali e di rancidi 
accademici, sulle essenze e 
altre romanticherie di un 
Ottocento letterario ritarda-
to. Anche questo pud esse-
re un segno dei tempi. Al-
meno Moravia affronta i pe-
ricoli con cipiglio scanzona-
to, e non crede all*«eter-
nita ». 

In possesso di strumenti 
linguistic! appropriati, an
che se qualcuno li giudica 
convenzionali, lo scrittore 
tende a individuare un sim-
bolo-convenzione (la donna-
oggetto, l'intellettuale inte-
grato, il fallo ribelle) che fa 
da specchio aU'assurdo sem-
pre piu assurdo dei rapporti 
umani e delle varie forme 
di alienazione. 

Vediamo, ad esempio, su 
quante cose fa riflettere il 
dialogo fra «io > e « lui >. II 
don Giovanni in questione 
lavora come sceneggiatore 
cinematografico e aspira a 
fare il regista. Per la verita 
l'uomo sembra nutrito di 
fumetti, anche se e un pro-
duttore e non un consuma-
tore di evasioni. Portato 
daU'ambizione, un giorno si 
sveglia in un mondo di cotn-
mendatorL In unltalia di 
commendatori e di «impor
tant! » (non esclusi certi 
scrittori e intellettuali), egli 
si sente airUnprowiso Don 
Aboondio. Ma non si arren-
de. Vuole, ardentemente 
vuole essere • sublimato > e 
non piu • desublimato >, co
me si sente net parlare con 
gli altri. Invece non Io libe
ra neppure 1'amicizia e la 
consanguineita che scopre 
con una donna che si ma-
sturba sul filo dei sogni. 
Fra padroni oppressori e 
giovani contestatori egli ve
de la medesima sostanza sot-
to apparent! conflitti di lin-
guaggi e di ideologic di co 
modo E' una visione, come 
il iettore osservera, piutto
sto vicina a quella della fa-
mosa poesia di Pasolim con 
tm gli studenli-figli di papa 
Don Giovanni-Ahbonrfio, a 
qtu-slo puniu. si rivela un 
e>sere odmsu, vigliacco. ar 
rivista cunfornusu. stn 
sciantp coi puicnii e sprez-
zanie run i deboli (ad cs 
con la moglie, che e ancora 
piu «desublimata »). 

Tutto cio l'uomo attribui 
•on al sistema che 

assorbe persino i figli ribel-
li, ma a «lui». E, quando 
il sistema tende a schiac-
ciarlo, egli non pud che ar-
rendersi a «lui», tornare 
dalla moglie, e riprendere 
con piu calma il suo posto 
di prima. Il giullare moder
no, cosciente della propria 
condizione sado-masochista, 
e e resta subalterno come 
quello antico. La lotta di 
olasse, ovviamente, fa da 
sfondo tenebroso, anche nel-
le intenzioni dell'autore. 

Jo e lui e il piu voluta-
mente t costruito » o c com-
binato » fra i romanzi di Mo
ravia. C'e da compiacersene. 
Non si tratta solo di allusio-
ni alle teorie di varie ten-
denze psico-analitiche fra le 
piu recenti. II narratore si 6 
servito per lo piu di mate-
riali stereotipi per combina-
re un quadro articolato in 
rapide accensioni dinami-
che, un po* come alcuni pit-
tori della proto-avanguardia 
riscoprivano nei giochi dei 
colon le qualita espressive 
di prodotti artistici conside-
rati in genere deteriori e 
scadenti. I riferimenti ai fat-
ti, alle convenzioni, alle si-
tuazioni di oggi sono fra i 
piu efficaoi nei vasto apo
logo sui mali del tempo. E 
qui si possono indicare nei 
discorso narrativo di Mora
via almeno due caratteri co-
stanti. Uno e il gusto del 
paradosso, che qui fa spesso 
cadere il grottesco in alte-
razioni caricaturali ed ec-
cessive rispetto atl'impianto 
Jogico del racconto. L'altro 
e il gusto della scena a sor-
presa, come quella — belUs-
sima e funzionale alia figu
ra della « moglie tradita > e 
alia sua situazione del mo-
mento — dove si descrive 
con rapidita precipitosa il 
mancato investimento degli 
invitati ancora a tavola nei 
giardino del produttore ci
nematografico. 

; Michele Rago 

II detersivo sulla via Appia 
Prima una bolllcina, pol un flocco come 

una ninfea, pol rapldamente una nuvola dl 
schiuma si e tmprowlsamente riversata sulla 
via Appia Antica, che ne ha vlsle tante nella 
sua lofta per ia sopravvivenza — dal crescere 
delle case abusive al calare degli albert uc-
clsi dalla speculazlone — ma che ancora era 
stata risparmiata dalla furla del detersivl. 
Infatti I'ondata d| schiuma balzata fuorl da 

una marrana, molto probabilmente e stata 
provocata dal residui del detersivl che vl 
sono stati scaricatl. Anche da questo slngo-
lare eplsodlo glunge dunque I'enneslma prova 
della gravita del problema c inquinamento », 
che senza una leglslazione adeguata e senza 
un Impegno politico serio rischia dl moltlpll-
cara le sue gia gravlssime Insidie contro la 
salute dei cittadinl. 

INCHIESTA TRA I FASCISTI A MILANO 

Gli squadristi 
apiede libero 

Entrano qualche volta in galera, ma ne escono con focilita - II curriculum 
di violenze di alcuni tra i piu noti professionisti di azioni feppistiche - La po-
lizia svolge indagini insufficient! sugli aftentati piu criminali e documentati, 
mentre la magistratura, dal canto suo, chiude un occhio davanti alle prove 

MILANO, fnarzo. 
Tra i « pendolari del teppi-

smo> una figura di rilievo e 
quel giovane gentiluomo che 
corrisponde al nome di Ro
berto Bravi, di 26 anni, detto 
< il coltello > per la rapidita 
e la frequenza con cui fa uso 
di quest'arma. 

II 9 ottobre del 1970 Rober
to Bravi accoltelld, nei pressi 
di piazza Santo Stefano. uno 
studente, Giovanni Manzelli, 
di 28 anni, che dovette essere 
ricoverato all'ospedale e sot-
toposto ad un intervento chi-
rurgico. Arrestato sotto l'accu-
sa di tentato omicidio e di 
porto abusivo d'armi, il sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica dott. Pomarici (quello 
che dovette far luce suH'ucci-
sione dello studente Saltarelli) 
lo rimise in liberta sostenen-
do che il teppista aveva agito 
per legittima difesa. Non solo: 
degradd il reato da tentato 
omicidio a lesioni e chiese (e 
quel che e grave 1'ottenne) la 
incriminazione per falsa testi-
monianza della vittima e dei 
testimoni. 

Forte di questo c passapor-
to per la violenza >. Roberto 
Bravi resta sulla breccia e il 
23 gennaio scorso viene bloc-
cato a Lecco, al termine di 
una provocatoria c adunata > 
fascista, da studenti e da un 
vigile urbano mentre si aggi-
rava armato di coltello. Nuo-
vo arresto e rapida scarcera-
zione che gli consente di esse
re in prima fila la sera del 29 
gennaio davanti alia Camera 
del Lavoro- Altra breve pa-
rentesi carceraria che si chiu
de sabato 13 febbraio con la 
concessione della liberta prov-
visoria. 

Un altro personaggio di que
sta < galleria > di neosquadri-

Fertile incontro di arte e politica rivoluzionaria in una mostra a Roma 

I costruttori di Spadari 
Lenin e Leger in un ciclo di quadri che esaltano 
l'energia storica costruttiva della classe operaia 
Una pittura che rinnova i suoi strumenti 
nei confronto con la realta e con le idee 
della lotta di classe - Colore e geometria della vita 

ca e un'esperienza delle 
correnti d'avanguardia). 

Ogni immagine ha una 
sua inequivocabile geome 
tria di forme nello spazio. 
Le forme sono costruite 
con le figure di Lenin e 
dei bolsoevichi al tempo 
della rivoluzione d"Ottobre. 
oppure con le figure dei 
compagni cinesi nei giomi 
della c rivoluzione cultura 
le »: le une e le altre. con 
quel dominio poetico del 
tempo e dello spazio che 
fa la grande c magia » im 
maginativa della pittura. 
sono fatte agire dentro uno 
spazio in costruzione che 
e fatto con le travi me 
talliche riprese dai gran 
di quadri proJetari dei 
< Costrutton» djpinti da 
Fernand Leger. nei 1950. 
La parte legeriana della co 
struzione dell'immagine e 
dipinta calla maniera di 
Leger». con un disegno 
piu duro e un colore piu 
squillante da segnali net 
timbri. 

Le figure dei rivoluzio 
nari. che fanno Palira par 
te delta costruzione della 
immagine. sono dipinte nei 
Io stile del film e della 
fotograha (con poetica ma 
nipolazione di queste tec-
niche): il senso plastico di 
t primo piano > e di < mon 
taggio* viene dal film so-
vietico primo di Ciaen-
stein. fra c Ottobre > e « D 
veochio e 0 nuovo». e di 
Vertov- U colore ha. nei 
timbri splendidi e lumino-
si che sfruttano moderna-
mente tutte le possibQita 
del colore acrilico. una 
drammaticita e un ottimi 
smo che vanno al di la del 
lo schema narrativo: e co
me una luminosita ridente 
della storia che pud con 
sentine I'awio di una rela 
zione nuova tra pittura e 
societa. tra immagine di
pinta e comunicazione del
le idee comuniste. 

Giangiacomo Spadari: c Costruttore *, 1970 Gianglacomo Spadari: « Costruttori », 1970 

Giangiacomo Spadari e-
spone a Roma (galleria 
c Ciak ». via A. Brunetti. 
49) numerosi quadri del 
Torigmale ciclo dei < Co 
stnittori » dipinto net 1970 
e ancora aperto a nuove 
varianti. Da) '68 in qua. 
arricchendo la strumenta 
zione pittorica. e riuscito a 
rinnovare tipicamente I'im 
magine figurativa con i 
contenuti politici della lot 
ta di classe. 

Prima, con una ricca se-
rie di pitture sui conflitti 
rivoluzionari nelle grandi 
citta europee e americane 
e con alcuni quadri che 
tentavano I'innesto dei con 
tenuti della lotta del popo 
Io vietnamita nella cultu 
ra artistica d'Occidente. 

Poi. con questi c Costrut
tori > che sono. pittorica-
mente. oltre la contesta 
zione di una cultura e di 
un ambiente borghesi per 
aflermare decisamente una 
qualita positiva deH'imma 
ginazione e della costru
zione proletarie nella lot

ta di classe. 
Ogni variante dei «Co

struttori » si vede come 
un'immagine assai tipica 
e di chiarissima comunica 
zione visiva: un'immagine. 
di un realismo didascali 
co e «f reddo >. dove la 
energia del colore e della 
forma rende evidente e 
c tattile » una costruzione 
duplice in atto. nella so
cieta e nella pittura. 

Una qualita importante 
di queste immagini figura
tive. ai fini della plastici-
ta assoluta della pittura. 
nasce dal fatto che le idee 
e riconograha stessa del
la rivoluzione comunista 
siano trattate come og 
getU. 

Le immagini dei c Co
struttori > sono costruite 
con una semplicita primi-
tiva: semhrano pitture di 
un mondo aurorale dove la 
chiarezza conquistata e 
frutto di una lotta violen 
tissima anche nella cultu
ra (dietro c'e. perd. una 
complessa eredita artisti-

La freddezza fotografi 
ca del disegno. dalla qua 
le si libera il colore fiam 
meggiante. produce una 
sorpresa psichica come se 
il pittore sviluppasse ora 
il negativo di un c vec 
chio > film alia cut sequen 
ta e consegnato un senso 
esatto della storia e della 
rivoluzione 

Ho accennato alia felici 
ta dell'immaginazione di 
Spadan il quale riesce a 
dipingere idee come og 
getti: oggi e questa la sua 
tipid'ta di pittore. II ri 
scnk). io credo, sta nei 
la < separazione > che lo 
c sguardo ideologico » pud 
stabilire rispetto agli uo 
mini, alle cose e alle si 
tuazioni concrete giorno 
dopo giorno 

Dell'invenzinne pittorica 
dei suoi « Costruttori » di 
ceva I-eger: t . Quando 
ho costruito i " Costrutto 
ri ". non ho fatto una sola 
concessione plastica E' 
andando ogni sera a Che 
vreuse in automobile sul

la strada. che questa idea 
mi ha conquistato. Cera 
nei campi un'oflicina in 
costruzione Vedevo gli uo 
mini in equilibrio in alto 
in mezzo alle travi di fer 
ro. Vedevo l'uomo come 
una pulce. sembra va an 
cora perdu to nelle sue in 
venzioni. con il cielo so 
pra. Ho vol u to rendere 
questo: il contrasto tra 
Tuomo e le sue invenzioni 
tra I'operaio e tutta que 
sta architettura metallica 
questo dum. queste ferra 
glie. questi bulloni. questi 
chiodi Anche le nuvole le 
ho piazzate tecnicamente 
ma giocano in contrasto 
con le travi...». Mi sem 
bra che la concretezza di 
Leger sia. per la pittura 
rivoluzionaria una vera 
eredita modema e sia an 
che una conquista del sen 
so costnittore della vita 
in sostanza una lezione di 
organicita della concretez 
za all'idea 

Dario Micacchi 

sti nella notte tra il 18 e il 
19 marzo del '63. assieme ad 
altri teppisti, rub& una ban-
diera tricolore issata su un 
pennone in piazza Cinque 
Giornate: arrestato per furto 
aggravato. Nei marzo del '64 
nuovo arresto, stavolta per un 
fatto molto piu serio: l'accusa 
6 quella di attentat)' dinami-
tardi, tra cui quello compiuto 
nella notte del 14 dicembre 
1964 contro la redazione mi-
lanese del nostro giornale: ot
to candelotti di dinamite get-
tati contro il palazzo di viale 
Fulvio Testi che. fortunata-
mente. non esplosero. Al mo
menta di quel secondo arre
sto. il Radtce aveva in tasca 
una tessera del 1961 che Io 
qualificava addetto stampa 
della CISNAL milanese. 

Spedizione 
punitiva 

Nei marzo del 1970 il Radi-
ce viene rinviato a giudizio 
per una delle tante risse fra 
< camerati ». Unitamente ad 
altri suoi < soci >. la sera del 
4 gennaio 1966, dopo essere 
usciti dal circolo < La Brec
cia » di via Frisi 3, Gian Lui-
gi Radice irruppe nella sede 
dell'associazione nazionale ar-
diti d'ltalia in via Vivaio 23 
lanciando una sbarra di ferro 
e malmenando alcuni c ardi-
ti > che stavano confezionando 
pacchi per la Befana. 
. Fra 1 feriti il famigerato ex 

comandante della Muti, Am-
pelio Spadoni. La c spedizione 
punitiva > era stata originata 
dal fatto che il Radice, soste-
nitore dell'on. Romeo, era sta-
to buttato fuori della sede 
del MSI da un gruppo dl c ar-
diti > sostenitori del senatore 
NencionL 

Nei frattempo Gian Luigi 
Radice aveva trovato modo di 
guidare (marzo del 1968) un 
assalto fascista contro la sede 
dell'Universita Statale, svolto-
si sotto gli occhi della poli 
zia. e di provocare, il 30 ago-
sto 1970. gravi incident] orga-
nizzando una € manifestazione 
di solidarieta con il popolo 
cecoslovacco > per la quale 
venne rinviato a giudizio per 
resistenza aggravata. 

II 16 gennaio scorso e stato 
arrestato, assieme a Giovanni 
Ferrorelli. dopo sei mesi di 
latitanza. per I'aggressione di 
nostri compagni in piazza Ca 
vour subito dopo le elezioni 
del 7 giugno '70. E' tornato in 
liberta nei giorni scorsL 

D reato di blocco stradale, 
se non ricordiarao male, lo 
introdusse Scelba per repri-
mere con durezza borbonica le 
lotte opera ie. Con questa ac-
cusa piuttosto pesante sulle 
spalle. U 12 febbraio del TO e 
finito in carcere Flavio Luigi 
Carretta. di 26 anni. uno stu
dente nato a Torino e abi-
tante a Milano che quel gior
no si era incatenato con altri 
tre teppisti. ovviamente sprov-
visti di senso dell'umorismo, 
ad un semaforo in San Babila 
per protestare contro la con-
danna (poi condonata) di due 
loro soci a Mosca. La carce-
razione non dura piu di quin-
dici giomi. perche fl 27 dello 
stesso mese partecipa all'as-
salto alia Casa dello studente 
e viene denunciato a piede li
bero per aggressione e pubbli-
ca intimidazione. detemnone e 
uso di materiale esplodente. 
Mentre. come si dice con on 
Iuogo comune che. almeno to 
questo caso e ameno. Ia gio-
stizia fa il suo corso. Flavio 
Luigi Carretta non cede alle 
lusinghe del riposo del gtier-
riero. tanto che si trova tra i 
dieci fascisti arrestati fl 25 
giueno del 70 per le violenze 
seguite al cnmizio di Almiran 
te del 24 maggio Attualmente 
e in liberta. 

Biagio Pitarresi venne ar 
restato fl 24 giugno del 1970 
per gli atti teppistici compiuti 
per « festeggiare > il comizio 
di Almirante svoltosi un mese 
prima In questa occasione fl 
snggiomo in carcere si pro-
trae un po' piu a lungo. fino 
al 19 novembre quando fl Pi 
tarresi esce da San Vittore as 
sieme a Luciano Bonocore e 
ad un altro gentiluomo. (Jgo 
Tradati. 

II tempo di dare un'occhiata 
in Ciro d» rivwierv i * came 
rati > e il 4 dicembre nuovo 
ar«*p*tn per '"î aMo al liceo 
Manzoni Riagio Pitarresi rie 
see n**""'1 «» fe«»#»ggiare il ca 
podanno a casa perche il 30 
dicemhrp dHlo scorso anno 
viene rimesso in liberta prov 
visoria Delia quale approfit-
ta sveltamente. trovandnsi 
presente aH'aggressione fasci

sta davanti alia Camera del 
lavoro del 29 gennaio scorso 
(arrestato il giorno dopo e 
scarcerato subito). Nei frat
tempo ha trovato modo di far-
si denunciare per 1'esplosione 
di un razzo a San Babila il 
21 giugno 1970, sparato. ha 
detto, per manifestare la pro
pria esultanza per la sicura 
vittoria della nazionale di cal-
cio italiana che quel giorno 
affrontava il Brasile nella fi-
nalissima della Coppa del 
Mondo. 

Da questo parzialissimo 
elenco di frequent! andirivie-
ni delle canaglie fasciste. dal 
fatto che di molti procedimen-
ti (e per reati gravi) non si 
sa la conclusione, emergono 
alcuni element! che spiegano 
concretamente. in termini di 
cronaca, che cosa significa 
centrale della provocazione. 
che cosa vuol dire tolleranza e 
complicita verso 11 teppismo 
fascist!. 

Innanzi tutto bisogna dire 
che l'azione della polizia ha 
dovuto essere spessr soiled-
tata da denunce del nostro 
giornale, accompagnate da in-
dicazioni altrettanto precise 
perfino sulle targhe delle auto 
usate dai teppisti. Valga. per 
brevita, I'esempio dell'attacco 
fascista alia Casa dello stu
dente del marzo 1970. In quel
la occasione ci fu chi prese 
nota della targa di una delle 
auto sulle quali i teppisti scap-
parono dopo la loro bravata: 
era quella di una Volkswagen 
che chiude va la colonna. I da-
tl vennero comunicati ai gior-
nali e alia squadra politica 
della questura. 

Denuncie 
lacunose 

Dopo qualche giorno, la po
lizia dichiarava che quella tar
ga si riferiva non ad una Vol
kswagen ma ad una «600» 
tntestata ad un anziano e in-
sospettabQe cittadino di Para-
biago. Invece, da controlli ese-
guiti personalmente da un no
stro cronista. risultd che la 
targa si riferiva ad una Volk
swagen intestata ad un giova 
ne abitante vickio alia Casa 
dello studente. Non solo: il 
numero di targa della macchi-
na usata per I'aggressione era 
stato dettato al capo equipag 
gio di una « Gazzella > dei ca-
rabinieri accorsa sul posto. 
ma I'ufficiale investito delle 
indagini affermd di non es-
serne a conoscenza. 

In secondo luogo spesso la 
polizia presenta denunce la

cunose. Per le bravate fasci
ste del 23 gennaio scorso, do
po un'« adunata > al Dal Ver-
me, vennero arrestati una 
ventina di teppisti, tra i quali 
un gruppo proveniente da Va-
rese, su un pullman con un 
carico di razzi. catene e maz-
ze ferrate e manganelli. 

Al processo (che 6 stato so-
speso e riprendera 1*8 mar
zo) la polizia non riesce a da
re alcuna indicazione sugli or-
ganizzatori iella spedizione 
partita da Varese; per 1'attac-
co alia sede dell'UIL il solo 
responsabile viene indicato in 
un ragazzino con la fionda; 
il commissario Raffaele Va-
lentini non e in grado di dire, 
davanti al tribunale. se gli og-
getti che volavano davanti al
ia sede deirUTL venivano dai 
fascisti o anche dalla sede del 
sindacato; il brigadiere Fran
cesco Grandinetti vide il gio
vane fascista tirare palline 
con la fionda ma. notate bene, 
anche teppisti che si copriva-
no la testa come se fossero 
colpiti da oggetti lanciati dal
la sede delPUTL. il sindacali-
sta ferito e sicuro di poter ri-
conoscere il suo aggressore 
che. perd. non si trova fra gli 
imputati: il capo della squa
dra 'politica non sa dire chi 
arrest6 uno degli accusati. 
Morale: dei fascisti imputati 
solo due restano in galera. gli 
altri vengono messi tutti in li
berta provvisoria. E stavolta 
Ia colpa non puo essere pro-
prio data alia magistratura. 

Cosa che, invece, deve esse
re fatta di fronte alio scon-
certante episodio che abbia-
mo citato riguardante fl feri-
mento di uno studente da par
te di Roberto Bravi: in quel
la occasione fu il magistrato 
a capovolgere con incredibile 
disinvoltura la frittata, dando 
modo al piccolo crimmale di 
riacquistare la libertA. 

A questo punto, dopo decine 
di fatti simfli a quelli citati. 6 
ozioso chiedersi se e la poli
zia che svolge indagini insuffi-
cienti o la magistratura che 
chiude un occhio davanti al
le prove. Dall'azione e dall'i-
nerzia di queste due istituzinni 
dello Stato nasce l'impunita 
verso i fascisti. nascono prn-
cessi che finiscono in burlet-
ta. nasce Tandirivieni dei tep
pisti. 

Da piu parti, anche da autn-
revolissime sedi. si condanna 
la violenza < da qualunque 
parte provenga ». E* un fatto 
che quando la violenza e fa
scista. e quindi padronale. 
troppo spesso si trova ad es
sere in permanenza a piede 
libero. 

Ennio Elena 

L'esperimento in piccole aziende USA 

SETTIMANA 
CORTISSIMA E 

«LAVORO NERO » 

Settimana lavoratlva dl 
quattro giorni negli Stati Uni-
ti? Una Inchiesta campione 
del periodico Times ha an 
nunclato in questi giorni che 
il nuovo sistema di produzione 
viene gi& applicato da 9 pic
cole aziende americane per 
un complesso di circa 16 mi-
La operai; che nessuna gran
de industria ha ancora adot-
tato questo sistema «rivolu 
zionario* anche se La IBM e 
la Crysler se ne stanno tnte-
ressando; che i lavoratorl 
m sembrano fellcl * della va-
canza setUmanale di tre gloml 
(ma non certo dell'aumento 
delle ore lavorative fino a die 
cl e anche dodici nei quattro 
giomi nmanentl); che l'inno-
vazione potra risolvere anche 
1 problem! delle famlglie 
e della mtercambiabllita del 
le mansioni fra l'uomo e Ia 
donna; che secondo un esper 
to, il signor Riva Poor, en 
tro cinque anni I'M) per cento 
delle imprese statunitensi 
adotteranno le nuove tecnlche 

O Times per fortuna, non 
dlmentica dl fornire anche la 
versione degli oppositorl. eu 
femisticamente definiU • pes 
simisti» scrivendo fra l'altro 
che secondo questi ultiml « il 
principal svantagglo del si 
sterna sard quello dl permet 
tere al salariau non sufticien 
temente remuneratl dl rlcor 
rere al 'lavoro nero" (e pre 
clsamente a prestazionl 
straordinarle fuorl della pro 
prla fabbrica pagate a sotto 
salarlo e non protette da al
cuna aaalcurazlone • n.d.r.)». 

Oerto, una notizta come 1.1 
conquista della settimana d: 
quattro giorni sembra deatlna-
ta a fare epoca, aoprattutto 
se si pensa alia necessity che 
1 lavoratorl — costretti a ae-
guire i ritmi delle maoohine 
e delle catene — hanno dl dl 
fendere la propria Integritfe fl 
sica e psichica e di ricoati 
tuire le loro energie. Ma — a 
parte I glganteschi problem! 
tecnicl economlci a social! 
che un simile mutamento dei 
rapporti dl lavoro eslgerabbe 
— e proprio sicuro che 1'ope 
ralo mlgliorerebbe la sua oon-
dizlone in fabbrica e fuori la-
vorando dieci — dodici ore per 
quattro giomi. anziche aet-
teotto ore per cinque-ael 
giomi? 
E perche dimenUcare, oitre-

tutto. che concentrando lo 
sforzo fisico-psichlco del la
voratorl In quattro glomate, 
non si creerebbero certamente 
le condizioni per un assorbl-
mento del milionl di disoccu-
pati? (negli USA sono esatta-
mente cinque milioni)? E' 
questo. esattamente che lnaie-
me alia salute rappresenta 
uno degli obiettlvl principall 
della lotta in corso anche In 
Italia per una effettiva ridu
zione delle ore di lavoro. Ma 
si tratta di una conquista de-
stlnata ad intaccare I profit-
ti dei padroni Ed 6 pertan-
to evidente che un slmll* 
« esempio » non verra mat dl-
vulgato da nessun soclologo 
al soldo del capitallsmo 

sir. t » . 


