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Origini e sviluppi della crisi dopo 1'intervento dei generali 

La via occidentale 6 fafta talrdia 
HOI ilifo 

Un paese che non faceva parte del mondo coloniale, ma che di questo mondo conosce tutti i 
problemi - II solco fra le citta e le campagne trascurate e povere - II decollo non riesce 
Primi moti operai e contadini - Simulacro di pianificazione - Duecentomila lire di reddito 

URSS: elettricitd direttamente dall'atomo 

Una nuova lappa nell'uso 
dell'energia nucleare 

per il progresso sociale 
La produzione avverrebbe saltando tutte le tappe intermedie, con grandi 
risparmi e vantaggi - Scoperta che la Tass definisce «senza precedenti» 

Dal nostro inviato 
ANKARA, 27 

Nei giorni tranquilli ci si 
dimentica della Turcliia. I tu-
risti vi sono ancora scarsi, 
nonostante la straordinaria 
bellezza delle coste e i tanti 
intatti monumenti lasciati 
dalle passate civilta. Gli invia-
ti special! della stampa vi ar-
rivano solo quando c'e ana 
di coipo di Statu: per amii ui 
qui non sono venute sorpre-
se. Se oggi la Turchia meri-
ta attenzione, 6 soprattutto 
per la singolarita della situa-
zione che sta alle origini del
la sua crisi. 

La Turchia non e mai sta-
ta parte del mondo coloniale, 
essendo stata anzi il cuore di 
un lmpcro, fmito solo all'im-
zio del secolo; eppure cono
sce i problemi che sono del 
mondo gia coloniale. < Alio 
incrocio fra I'Asia e 1'Euro-
pa >, come dicono i prospetti 
pubblicitari. vi\e in pratica i ! 
drammi dei due continent!. J 
La sua rivoluzione nazionali-
sta l'ha fatta cinquant'anni 
fa: la sua rivoluzione econo-
mica e ancora di la da veni
re. Non la si pu6 definire 
semplicemente un paese sotto-
sviluppato; ma il suo sviluppo 
e talmente limitato e contrad-
dittorio. che d difficile distin-
guerlo da quello dei paesi che 
in quella cntegoria rientrano 
di diritto: eppure si trova 
unita nella stessa alleanza con 
i paesi che hanno il piu inten-
sivo sviluppo economico del 
mondo. 

II capitate 
straniero 

Alle porte dei paesi sociali
st^ la Turchia di socialismo 
sinora non ha voluto nemme-
no sentir parlare. Cio che es-
sa ha conosciuto di sviluppo 
e tipicamente capitalistico: un 
capitalismo particolare, in 
parte burocratico e statalista, 
in parte subalterno, perche 
dominato dal capitale stranie
ro, in parte quindi anche 
comprador e commerciale, 
ma sempre capitalismo. II ri-
sultato e che in cinquant'anni 
l'industrializzazione non si e 
fatta o la si e fatta entro li-
miti molto esigui. 

Se mai si cerca una prova 
del fallimento della via capi-
talistica di fronte ai grandi 
problemi del decollo economi
co dall'arretratezza, qui la si 
trova con un'esemplarita che 
e quasi da manuali. Vale il 
confronto con le terre socia-
liste che stanno al nord. sia-
no esse balcaniche, caucasi-
che o centro-asiatiche. E' un 
paragone che meriterebbe un 
lungo studio. Ma bastano an
che le impressioni piu rapide. 
Siamo ben lontani dal dare di 
quei paesi un'immagine idea-
lizzata. Ne conosciamo limiti, 
contrasti e problemi. Eppure 
il salto che essi hanno fatto, 
spesso in periodi piu brevi e 
in condizioni piu difficili. c 
tutta un'altra cosa. 

Ne e da dire che qui non si 
ftia cercata Tindustrializzazio-
ne. NeH'ultimo decennio si d 
introdotto anche un simula
cro di pianificnzione. Si era 
progettato un aumento annuo 
del prodotto nazionale lordo 
del 1%, il che non e poi mol
to. dati i livelli di partcnza. 
Ma non ci si e mai arrivati: 
Tanno scorso l'aumento e sta
te solo del 4,8%. II reddito 
medio annuo non tocca le 
200.000 lire italiane. cioe nem-
meno la meta di quello del 
Mezzogiorno: per meta della 
popolazione rurale esso e poi 
di 15.000 lire. 

L'agricoltura e ancora la ba
le di tutta l'economia. Gli 
squilibri social i sono molto 
forti. II 40?o dei contadini pos-
seggono solo il 6.5% delle ter
re. Fra le citta pur povere e 
le campagne vi e un abisso. 
Vi sono 40.000 villaggi in Ana
tolia: in grandissmia parte 
non hanno ne elettricita, ne 
acqua. Un skidacalista mi ha 
parlato, citando statistiche uf-
ficiali. di quattro milioni di 
disoccupati. In fondo. sono 
statistiche che neppure hanno 
un senso: esistono infatli mi
lioni di occupazioni fittizie. 

<I1 nostro decollo non e 
•ncora awenuto> dicono gli 
economisti piu sinceri. Al di 
la delle statistiche basta uno 
•guardo per aveme la confer-
ma. Nelle citta, che rappre-
sentano l'avanguardia del pae
se, miriadi sono i lustrascarpe, 
bimbi, giovani o vecchi. Pul-
lulano le bottegucce, i vendi-
tori ambulant!, i volenlerosi 
facchini. L'importante e rime-
diare qualche lira, magari 
meUendosi con una bilancia 
all'angolo di una strada per 
pcsare i passanti. Ora, tutto 
questo non e soltanto turco. 
Sono scene che abbondano in 
ogni paese povero. La Tur
chia avcva perd ben altre am-
bizioni e anche altre possi-
bilita. 

Lo sviluppo capitalistico c'e 
•tato, ma e stato lento. Pri
ma della guerra era frenato 
4aUa crisi economica mondia-

le. Dopo la guerra la Turchia 
si e legata ai paesi ricclu che 
andavano verso il grande 
boom tecnolngico. Vi sono sla 
ti gli aiuti amencani, ma era-
no doatinati soprattutto a fi-
ni militan. Con quello che og
gi esporta negli Stati Uniti 
la Turchia non solo non co-
pre le sue importazioni, ma 
nemmeno gli intere.ssi dei de-
biti contratti. II deficit del 
commercio estero e cronico. 
Procurano piu valuta le ri-
messe dei 250.000 emigrati in 
Germania, che non le espor-
tazioni verso questo paese. 
Eppure, i turchi sono oggi i 
\eri paria della Repubblica di 
Bonn, gli ultmii arrivati. co-
stretti a vi\ere in condizioni 
ancora peggiori di quelle de-
gli emigrati italiani. 

Quella che e cresciuta e si 
e consolidata, anche attraver-
so questo faticoso cammino 
del paese. e una borghesia ca
pitalistic* turca. La societa 
e tutt'altro che immobile. La 
stratificazione sociale cambia. 
Mutano alleanze e contrasti 
di classe. II capitalismo pene-
tra nelle campagne, dove fi-
no a poco tempo fa imperava-
no ancora rapporti di tipo feu-
dale. Questi persistono soprat
tutto nel Test e nel sud est 
dell'Anatolia. Ma altrove le co
se stanno gia diversamente. Vi 
sono centomila trattori in 
Turchia: pochi certo. eppure 
sono gia un sintomo. 

Negli anni « cinquanta », i 
governi di Menderes, assai le-
gati al mondo rurale, magari 
in cio che esso aveva di piu 
reazionario, si erano preoc-
cupati (le ragioni militari. lm-
poste dagli americani. essen
do tutt'altro che estranee al 
progetto) di creare alcune in-
frastrutture, le strade ad 
esempio. Negli anni « sessan-
ta » — e soprattutto nella se-
conda meta del decennio — 
i governi del primo ministro 
Demirel. oggi dimissionario. 
hanno favorito sia il capitale 
privato turco, che il capitale 
straniero. Di conseguenza mu
tano anche i rapporti di for-
ze all'interno di quel blocco 
di potere — fra borghesia ca-
pitalistica, proprietari agrari, 
burocrazia militare e statale 
— che, sia pure attraverso vi-
cissitudini tutfaltro che paci-
fiche, ha sinora governato la 
societa turca. 

Piu aspra e consapevole si 
fa anche la lotta di classe. 
Gli scioperi negli ultimi an
ni sono divenuti piu estesi e 
piu drammatici. nonostante 
una legislazione che fa di tut-
to per impedirli: sono espres-
sioni di una classe operaia 
che va prendendo coscienza 
dei propri diritti e delle pro-
prie possibility. Un primo em-
brionale fermento si manife-
sta anche fra i contadini, no
nostante le remore imposte 
dalla religione. dal dispoti^mo 
dei proprietari e dei notabi-
li locali. dall'incultura e dal
la poverta. oltre che dal fa-
talismo, che ne e conseguenza. 
La rivista di sinistra Ant se-
gnala in ogni suo numero 
qualche azione nelle campa
gne: qua e la si e arrivati 
all'occupazione di terre. An 
che la pfccola borghesia urba
ne comincai a sentirsi sacri-
ficata. Quando si parla del dif
ficile emergere di una sini
stra in Turchia. non si fa 
che segnalare l'incipiente 
espressione politica di questi 
fenomeni di base. 

Le accuse 
di corruzione 
Tornano di frequente nella 

vita politica turca le accuse 
di corruzione. Esse hanno col-
pito anche 1'ex primo mini
stro Demirel, prima che si 
ritirasse davanti all*interven-
to dei generali: dicevano che 
avesse favorito speculazioni 
illecite con cui «i sono arric-
chiti i suoi fratelli. Ma il ri-
petersi di queste accuse, al 
di la del loro stesso specifi-
co contenuto. rivela piu pro-
fondi contrasti dj interessi. 
La media borghesia anatoli-
ca si sente sacrificata ai piu 
solidi capitalist] della costa o 
di Istanbul. II piu importan-
te prowedimento economico 
dell'anno scorso e stata la 
drastica svalutazione della 
moneta, il cui valore e stato 
ridotto di due terzi. Per il 
momento in cui c stata deci-
sa. essa ha fruttato enormi 
guadagni agli esportatori di 
prodotti agricoli. non ai pro-
duttori. (E tanto meno alia 
popolazione. che ha visto di 
nuovo salire i prezzi). 

La crisi politica venuta alia 
luce con l'intervento dei capi 
militari e temporaneamente 
risolta con un compromesso 
di vertice ha questo vasto sot-
tofondo sociale dietro di se. 
Esso si 6 riflesso nella Vi
la dei partiti e dello stesso 
esercito. Di qui la difficolta 
di prevedcrne gli sbocchi, se 
non a breve, almeno a lunga 
scadenza. 

Giuseppe Boffa 

F i l m H n t i r i r n O - H Q I I J I T V f r 5 i n r » P < 5 P Preoecupailone anche in Francia, oltre che negli Stati Uniti, 
l1 lilll allllUlUgd ctliCt X T liailtCOC p e r ) a diffusione degli stupefacent! e delle anfetamlne tra 
i giovant: anche la TV e stata investlta del problems, tanto da produrre quattro film di pubbllcita antidroga mandati in 
onda nel corso di questo mese. Questi spettacoli, che sono a meta strada tra il documentario e il servizio sclentifico, si 
basano sull'identikit del drogato 1971: un glovane tra i 16 e i 25 anni, appartenente a ogni ceto sociale, che fa uso del-
I'eroina quanto di incredibili cocktail dj medicinal!, tutti apportatorl — come ha detto un medico parigino — di « un falso 
piacere con un reale pericolo». (Nella foto, regista e attrice mentre si glra una scena). 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27 

L'URSS ha forse risolto il problema 
del rit'ornimento continuo di energia elet-
trica partendo diieltamente dallenergia 
atomica e saltando. quindi, tutte le fasi 
intermedie termiche e meccnniche. La no-
tizia e stata diffusa giovedi scorso dalla 
Tass: e entrato in lunzione, con succes-
so, un impianto nucleare energetico a ter-
mo emissiono capace di garantire una di-
retta trasformazione dell'energia nucleare 
in energia elettrica. 

II coinunicato sovietico e stato estrem;-i-
mente laconico ed e stato pubblicato nella 
prima pagina della Pravcla senza nessun 
commento. Ma la Tass — come abbiamo 
gia riferito giovedi scorso — ha defmito la 
scoperta «senza precedenti nella p ra t io 
mondiale» proprio perche con il rapido 
ritmo di aumento dei consumi elettrici si 
acccnluera nel futum il gia sensibile squi-
librio esistente tra fabbisogno di energia 
primaria e disponibilita. La centrale ener-
getica e la termo emissione scoperta in 
URSS — stnndo alle prime notizie — e 
il visultato di anni di studio e di ricer-
ca che varie equipe di scienziati han
no portato avanti in alcune regioni del 
paese sulla base di un preciso piano 
di ricerca delle fonti energetiche. Lo stes
so presidente del comitato di Stato per 
I'energia atomica. Petrosiants. ha detto 
nei giorni scorsi che * e in corso un lavoro 
di perfezionamento e di studio di nuovi 
lipi di istallazioni. di meccanismi e di 
blocco per le central! atomiche > nel qua-
dro appunto della ricerca di nuove e piu 
sicure fonti di energia. 

La notizia dell'entrata in funzione del 
nuovo impianto nucleare potrebbe. quindi, 
essere il primo segno di successo. Gli 
scienziati sovietici fanno notare che I'ener
gia nucleare — che viene prodotta dal
la fissione — puo essere utilizzata a 
scopi pacifici attraverso una serie di 
impianti i cui costi pero non sono com-
petitivi con quelli delle altre forme di 

energia. «Proprio per questi motivi — 
aggiungono i tecnici — si studiano e si en 
struibcono vari tipi di roattori ciascuno 
con caratteristiche particolari. tendenti a 
sfruttare non soltanto I'energia hberata, 
ma anche gli isotopi residui * II temuto 
esaurimento di altre fonti di energia, og 
gi sfruttate in misura sempre crescente. 
spinge a cercare neU'enetgia nucleare la 
fonte inesauribile da utilizzare nel futuro. 
Ed ecco perche l'UHSS — pur non temen-
do una fame eneraetica — ha deciso di 
sviluppare il campo della ricerca nucleare. 

Intanto, come spesso avviene negli am-
bienti dei divulgatori scientifici. una noti 
zia lira l'altra. Si e appreso che in Arme
nia. nelle terre vergini ai margini della 
valle dell'Ararat. 6 stata avviata la co 
struzione della prima centrale elettro ato 
mica della Repubblica che potra produrre 
annualmente 6.1 miliardi di kwh di ener
gia elettrica. e cioe una qunntita supe 
riore alia produzione totale delle central) 
elettriche armene nel 1909 

A Mosca nel padiglione dedicato alia 
fisica nella mostra permanente delle rea-
lizzazioni dell'economia sovietica. 6 stato 
esposto un generatore magneto idrodina 
mico autonomo a impulsi, con sistema ma 
gnetico superconduttore. Si tratta di un 
apparecchio alto non piu di un metro che 
copre una superficie di un paio di mctri 
quadrati e la cui potenza e pari a 1200 kw 

A differenza degli altri generatori. I'ener
gia racchiusa nel combustibile — mi han
no fatto notare specialisti — non deve per-
correre un lungo « cammino». quando il 
combustibile brucia. si forma immedinta 
mente del plasma, ossia del gas ionizzato 
ad alta temperatura e viene indotta la 
corrente elettrica il cui rendimento supe 
ra del 10-15% quello delle miglion central! 
elettriche esistenti 

II nuovo generatore. se applicato su va-
sta scala. potra fornire energia elettrica 
a basso costo. 

Carlo Benedetti 

Dalla legge antisciopero sono messi a nudo gli squilibri del sistema socialdemocratico 

LA LEZIONE DELLA SVEZIA 

Una ddi« tant* maniftstail*ni ch« negli ult imi tempi si seno 
succediite In Svezia, facende crollare II mito della societa 
peciflcata neiropyicma. 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, marzo. 

C'e qualcosa di nuovo tn 
Svezia. L'ordine della «pace 
sociale » e turbato tn maniera 
spettacolare e per glunta non 
in nome della a eguaglianza » 
e della giustizia bensi del 
loro contrario. Un emblema a-
raldico socialdemocratico sve-
dese e andato in pezzi nel 
conflitto che ha opposto la 
burocrazia medio-alta (ammi-
nistrativa e tecnica, pubblica 
e privata) e il govemo. Rie-
piloghiamo brevemente la vi-
cenda con l'avvertenza prell-
minare che le organizzazioni 
sindacali in Svezia hanno pre 
supposti corporativi e non 
ideologici; cosi la LO tnqua-
dra gli operai (un milione e 
700mila); laTCO gli Impiegati 
d'ordine e i tecnici subalter
ns (700 mila); la SACO i ma-
gistrati, gli ingegneri, I me
dic! e la burocrazia manage-
riale pubblica a privata (100 
mila); infine la SR inquadra 
i funzionari statali e gli uffi-
ciali. Questi i termini della 
vertenza salariale: i a lavora-
tori » volevano aumenti del 23 
per cento (gli accademici in-
quadrati dalla organizzazione 
SACO) e del 18% (i funziona
ri statali organizzati dal
la SR). 

La legittimitft della riven-
dicazione di un aumento non 
venne e non viene messa in 
dubbio da nessuno; ma la 
perentoria misura deU'aumen-
to richlesto riveld subito che 
questa lotta puntava in pri
mo luogo alia difesa di posi-
zioni privilegiate e al consoli-
damento di distanze sociall. 
meglio al ripristino di quella 
diseguaglianza che l'aumento 
del costo della vita, le tasse, 
e la rivalutazione dei salari 
piu bassl avevano, almeno sul 
piano retributive lievemente 
attenuato negli ultimi anni. 
L'imbarazzo fu notevole nel 
campo govemativo. 

Bisogna ricordare che l'ul-
timo congresso della socialde-
mocrazia svedese si era svolto 
sotto questo motto: « Per una 
piu grande eguaglianza». B il 
dinamico Primo ministro Olof 
Palme tiene questa « piu gran
de eguaglianza* in cima ai 
suoi pensieri. Non tralascia 
occasione per sottolineare la 
necessita: «Le disparitA esi
stenti nella societa svedese 
— disse un anno fa a Pa-
rigl — rafforzano resigenza 
di una maggiore eguaglianza 
fra 1 gruppi sociali». 

Dati questi precedenti pro-
grammatici non ci si pu6 stu-
pire delle reazioni del Primo 
ministro di fronte alia levata 
di scudi della SACO e della 
SR che dal primo febbralo in 
poi avevano cominciato — sul
la base di un abile piano 
strategico — una escalation 
del fronte delle categorie in 
sciopero. Poche decine di mi-
gliaia ii persone paralizzava-
no la vita pubblica e privata 
del paese e le sue relation! 
commerciali con l'estero. II go-
verno non rifiuto dl trattare. 
ma pose la condizlone che 
lo sciopero cessasse. Al no del
la SACO e della SR rispose 
con l'annuncio della serrata 
e col minacciato congedo di 
tremiU ufficiali, ma ripiego 

Come e stata rotta una f ittizia « pace sociale » 
I sindacati a orientamento corporativo e le richieste 
di aumenti salariali a conferma dei privilegi 
Le 17 grandi f amiglie in testa alia « societa 
opulenta » e i poveri in aumento - Perche 
non funziona piu la ricetta della divisione 
tra potere politico e potere economico 
Nelle fabbriche il padrone-dittatore - Che cosa 
succedera il 15 aprile dopo la tregua imposta ? 

precipitosamente su una leg
ge varata in ventiquattr'ore 
che troncava d'autorita lo 
sciopero. E cosl adesso questo 
sciopero e qualsiasi altro so
no vietati in Svezia fino al 
15 aprile prossimo. 

Chi in Euro pa era awezzo 
a guardare a questo pae
se come ad un giardino pen 
sile dell'armonia sociale e po
litica, ha avvertito con inquie-
tudine e sorpresa che questo 
bel paesaggio tutto sommato 
non manca di strapiombi e 
di frane improwise. La capa
city — e l'abitudine — dl fa
re andare d'accordo rtcchi e 
poveri nell'allergia alia lotta 
di classe non e un possesso 
asslcurato per la democrazia 
sociale svedese, malgrado la 
perfezione indubbia del con-
gegnt che guidano la «pace 
sociale* come un balletto sul 
ghiaccio nel quale tensioni 
e slanci si compongono in 
volteggi e In piroette evitan-
do collision! e patatrac in un 
diuturno riequilibrarsl delle 
forze centrifughe e centripete. 

Gli scioperi 
« selvaggi» 

Adesso qualcosa e accadu-
to, qualcosa di serio, anche 
se non fatale: la legge anti
sciopero (decisamente osteg-
giata dai comunisti: «Noi sia
mo critici nei confronti degll 
obiettivi dello sciopero di que
ste categorie con redditi ele-
vati, ma siamo risolutamente 
per la difesa del diritto di 
sciopero*. ml dice Urban 
Karlsson, membro dellTJfficio 
politico del Partito comuni-
sta) e solo un sintomo del 
male che ha intaccato 11 vec-
chio ordine. E non e 11 pri
mo. Negli ultimi due anni 
le categorie di lavoratori han
no piu volte sfidato contem-
poraneamente padroni e sin
dacati facendo esplodere scio
peri «selvaggi» che, come 
quelli dei portuall di Oote-
borg e dei minatorl di Kiru-
na neH'estremo Nord, hanno 
lasciato del segni. Segni che 
naturalmente non si awerto-
no d'acchito nella cupa e feb-
brile monotonia di questa 
Stoccolma vetrosa, chlusa nel
la morsa dei suoi vast! spee
ch! d'acqua ghiacctata e spaz-
zatl dal vento grlgio che si-
bila fra I battelli bianchi am-
massati alle banchine. Ma che 
traspaiono bene quando ci si 
accorge che 11 ricordo dl quel-

i le lotto torna ricorrente in 

ogni conversazione dello sve
dese con lo straniero. quasi 
un punto di riferimento per 
ogni giudizio sul presente e 
per ogni dtscorso sul futuro. 

La propaganda socialdemo-
cratica. si sa, ha ormai codl-
flcato gli ingredient! del co-
siddetto cocktail svedese: 
1) separazione delle compe-
tenze, per cui II potere poli
tico e lasciato al partito so
cialdemocratico, mentre quel
lo economico e nelle man! dei 
capitalist!; 2) neutralita dello 
Stato nei conflitti sindacali; 
3) redistribuzione dei redditi. 

In realta la ricetta non 
funziona piu. La separazione 
fra 1 due poteri e venuta 
palesando sempre piu 11 suo 
carattere di semplice modulo 
in funzione dell'integrita del-
1'ordinamento borghese e del
lo sfruttamento capitalistico. 
dopo trentotto anni di questo 
che la propaganda chiama 
« socialismo» il novantaquat-
tro per cento deU'industria e 
in mano di privati (lo Stato 
controlla solo le mlniere e le 
foreste). tl potere politico 
coincide qui con il potere 
sindacale, l'uno e l'altro ema-
nando dallo stesso partito e il 
sindacato ha la funzione di 
braccio secolare del govemo. 

Non a caso la potentissima 
organizzazione operaia LO ri-
pudia la cogestione per la 
quale si battono duramente I 
sindacati della Germania oc
cidentale e proclama di non 
volere che rappresentanti sin
dacali entrino nei consign di 
amm'.mstrazione delle societa 
private. La neutralita del go
vemo d'altronde e andata a 
picco due settimane fa grazie 
alia legge antisciopero. Infi
ne per quanto riguarda la 
redistribuzione del redditi cl 
sono alcune leggende da sfa-
tare. Negli ultimi venti anni. 
dicono !e statistiche. sono 
aumentati sia il numero dei 
poveri fcioe di coloro che 
hanno 1 redditi piu bassl) sia 
II numero dei molto ricchi. 
Negli ultimi 10 anni la pro-
duttivita e aumentata del 100 
per cento, ma i salari soltan
to del 50. 

Oil operai di Kiruna. che 
lavorano oltre il circolo polare 
artlco, guadagnano dal 33 al 
40% in meno dell'operalo di 
Stoccolma. Aggiungiamo an
che per mi gl lore chiarezza che 
la parita fra i sessl non e an
cora arrivata nella bust* pa-
ga: fra salari maschili e fern 
m.nili permane un divario In-
tomo al 20H * svantaggio 
della donna. 

Quando gli opera! di Kiru
na scioperarono per 56 gior
ni — e fu una impresa erol-
ca: perche chl partecipa ad 
uno sciopero a selvaggio » non 
ha diritto al sussidio del sin
dacati — gli svedesi scopriro-
no per la prima volta che nel 
ben oliato meccanismo del be-
nessere nazionale ci sono iso-
le di drammatica depressione. 

Le tasse? Un altro mito da 
ridimensionare. SI. la tassazio-
ne e spietata. La coscienza fl-
scale dei cittadini e ad a man-
tina. Ma la distribuzione del 

carico fiscale fa gravare il peso 
maggiore sulla massa delle fa-
miglie con 1 redditi minori. 
Infatti se la tassazione stata
le e drasticamente progressi
va. mantiene tuttavia ancora 
ben lontane le ali estreme dei 
bass! e degli elevat! redditi. 
Non progressiva d'altra par
te e la tassazione comunale. 
per cui 11 milionarlo e l'ope-
raio pagano la stessa quota 
con una Ingiustizia paiese. Oi 
piu. le imposte indirette sono 
fortLssime e anche qui e la 
massa dei consumatori a bas
so reddito a risentirne mag-
giormente. 

/ / potere 
e i giovani 

La convinzione della borghe
sia occidentale che nella sfera 
ideale e prauca questo a so
cialismo* piu o meno opu-
lento e assistenziale non sia 
cosa che possa impensierirla, 
e davvero fondatissima. Sen
za nschio di danno per II du-
ro oligarchico capitalismo sve
dese, che obbedisce ad un club 
di 17 famiglie, questo sociali
smo ha infatti concretato una 
risposta che e un meccani
smo dove ogni ingranaggio 
percorre in piena e presunta 
l i b r a certezza il percorso che 
gli e stato assegnato e lo per
corre con solerxia e sagacia. 
e magari con gratitudlne. 

Lo spettacolo, al primo In-
contro. desta meraviglia. non 
c'e dubbio. Ma alia meravi
glia che ammira succede ben 
presto la meraviglia che du-
bita. 

Come non dubltare quando 
si vede l'impegno con II qua
le il potere cerca di model-
lare I giovani secondo i pro
pri criteri, ail'inaegna del com
promesso cosUnte e senza rim-
fiantl come stato Ideale del-

esistere? Non cl deve essere 
posto per 11 radlcallsmo, non 
devono Insorgere esigenze 

spregiudicate e pregiudizievoli 
dell'ordinamento. Tutto fun
ziona perche tu sil soddislat-
to ne! bisogni che t! vengono 
creati o sistemati nella sag-
gezza del sistema dalla tua na-
scita alia tua murte. Nei niesi 
passati c'e stata una certa 
polemica nell'esercito svede
se perche molti soldati non 
volevano saenficare le loro 
fluenti capigliature ai dettami 
del regolamento militare che 
prescrive capelli corti. Pun: 
zioni. proteste, lettere at gior-
nali. Alia fine il mmistero del
la Difesa e intervenuto met-
tendo fine alia «repressione 
tonsorta». Le reclute possnno 
portare i capelli lungiu pur-
che siano curati. Nei momen-
ti in cm- possono essere di 
impaccio alio svolgimento del 
servizio debbono essere rac-
colti in una retlcella. I gio
vani debbono persuadersl che 
questo e il meglio dei mondi 
possibtli: e perche nulla cam-
bi e perche la macchina non 
si inceppi si pud accettare 
anche un esercito con l capelli 
alia Bngitte Bardot. 

Come non meravigliarsi e 
come non dubltare quando si 
apprende che non esistono 
nelle fabbriche « diritti » dei 
lavoratori che non siano quel
li legati alia produzione? SI, 
diritto al salano. diritto alle 
ferle. alia assicurazione con
tro gli incidenti sul lavoro et 
similia. Ma non di piu. I di
ritti civih e politicl dei lavo
ratori non vengono ricono-
sciutl all'interno dell'officina. 
Qui il padrone capitalists ha 
poteri dittatonali. inimmagi-
nabili in Italia, in Francia, 
nella stessa Germania occiden
tale. II diritU) di assembles 
come quello di propaganda, 
non sono consentiU. La mod:-
fica del rapporti all'interno 
della fabbrica e una delle n-
vendicazioni che il Partito co-
munista indica al lavoratori. 
per rompere una condizione 
che cnstallizza la subordina-
zione dell'operalo in una avvi-
Iente re press i one della sua h-
berta e della sua personalita. 
II primo obbiettivo. ci pare di 
capire. e quello di far pren-
dere coscienza di questa re-
pressione a chl ne e la vit-
tima. 

II dlscorso sullo sciopero 
proibito dei funzionari fomiti 
di titolo accademico ci ha por
tato lontano. In effetti esso e 
solo un episodio. che nentra 
come elemento negativo — e 
tuttavia non privo di effica-
cia per le contraddizioni che 
sommuove — nel processi> 
di abrasione lento, ma inevi-
tabile. delle rasulle patine 
ideologiche che scintillano sui 
pilastri della societa del benes-
sere svedese. Per ora la bat-
taglta e sospesa. SI vedra dopo 
il 15 aprile quale sbocco avra 
il braccio dl ferro fra la buro 
crazia tecnlco-managenale ar-
roccata a difendere un suo be-
nessere di prima classe e 11 
governo di Olof Palme, legato 
airimpegno di aitenuare le 
piu flagrant] fra le disugua-
glianze sociall che esistono 
ancora In Svezia, malgrado 
quattro decennl dl gestione 
soctaldemocratica del potere 
borghese, 

Giuseppe Conato 


