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La scelta socialista delle ACLI 

Condannata, tolleraia 
o legittima? 

Le molteplici implicazioni del recente documento della CEI • La dottrina 
conciliare a contrasto con la dottrina sociale contenuta in alcune encicli-
che - Un'interessante relazione di padre Sorge - Confronto apertissimo 

La Presidenza della Com-
niissinne episcopale italiana 
(CEI), nella sua riunione 
dei giorni 4-7 maggio, ha di-
chiar^to che le ACLI, dopo 
la scelta socialista compiu-
ta nel Convegno nazionale 
di Vallombrosa, non rientra-
no piu < tra quelle associa-
zioni per le quali il decreto 
Apostolicayn actuositatem» 
sulle attivita dei laici « pre-
vede il consenso della ge-
rarchia». Che cosa signifi-
ca questa decisione? In sen-
so stretto, significa che la 
Chiesa come tale < non pud 
ne deve essere compromes-
sa da opinabili opzioni tem
poral! », e che pertanto la 
gerarchia separa le proprie 
resnonsabilita da quelle del-

, le ACLI 

In verita, le ACLI aveva-
no fatto xina c opinabile op-
zione temporale» in senso 

1 opposto, dal momento in cui 
furono fondate, ventiquattro 
anni fa (nella prospettiva 
della rottura dell'unita sin-
dacale, poco dopo verifica-
tasi), fino al 1969. Le ACLI 
si erano proclamate associa-
zione religioso-sociale « col
lateral » alia Democrazia 
cristiana, per la quale invi-
tavano puntualmente a vo-
tare ogni cinque anni, sen-
2a scandalo dei vescovi. Non 
voglio pero insistere su que-
sto punto, che tuttavia mi 
sembrava giusto non passa-
re sotto silenzio. Pu6 infatti 
essere replicato, non senza 
ragione, che la vecchia pra-
tica del « temporalismo con-
servatore », dell'appoggio al 
moderatismo confessional i-
stico interclassista non deve 
capovolgersi in un errore 
di segno opposto, in ' una 
corapromissione temporale 
progressista e rivoluzionaria 
della Chiesa come tale. 

Da questo punto di vista, 
si comprende come mai lo 
Esecutivo nazionale delle 
ACLI, riunitosi I'll maggio, 
abbia alia "unanimita consi-
derato positivamente la di-
chiarazione dei vescovi. Es-
sa c deve "essere ritenuta, 
nella sostanza », dice il do
cumento aclista, « elemento 
di chiarificazione e di distin-
zione di responsabilita, che 
da un lato vuole 1'episcopa-
to al riparo di ogni compro
missione, anche solo appa-
rente, con opinabili scelte 
concrete (sociali, sindacali 
e politiche) e dall'altro in-
tende applicare la dottrina 
conciliare dell'autonomia e 
competcnza dei laici nell'or-
dine temporale ». 

Io credo, pero, che il do
cumento ACLI metta in evi-
denza solo un aspetto della 
dichiarazione della CEI, e 
piu in generale della linea 
politica e dottrinale della 
gerarchia in merito alle 
«opzioni temporal! ». Che 
ci sia anche un altro aspet
to, ce lo dimostra, per esem-
pio, il fatto che la stampa 
borghese abbia potuto pre-
sentare la dichiarazione del
la CEI, come «sconfessio-
ne >, e « dura » sconfessio-
ne (anche se non proprio 
condanna) della scelta so
cialista di Vallombrosa. Han-
no potuto farlo. mettendo in 
evidenza altri passi di quella 
dichiarazione: il richiamo al
ia Rerum Novarum e attra-
verso di essa, almeno impli-
citamente, alia dottrina del
la collaborazione tra le clas-
«i (« interclassimo »); il ri
chiamo, piu vicino, a un re-
centissimo discorso di Pao
lo VI a pellegrini tedeschi, 
nel quale il pontefice affer-
mava che * i Iavoratori cat
tolici non hanno bisogno di 
ricercare insegnamenti so
ciali di altro indirizzo ideo-
logico >. 

Fede cristiana 
e proprieta 

La mia impressione e che 
• i sia oscillazione, e con-
flitto, tra due principi evi-
dentemente incompatibili: 
quello della dottrina conci
liare, che afferma la piena 
autonomia e competenza dei 
laici nell'ordine temporale, 
e quello del carattere privi-
legiato (se non proprio vin
colante) della « dottrina so
ciale > contenuta in una se-
ric di Encicliche, dalla Re-
rum novarum di Leone 
XIII, della quale ricorre 
questo 15 di maggio l'ottan-
tesimo anniversario, alia Po-
puiorum progressio di Pao
lo VI. 11 conflitto politico-
pratico, la lotta tra rivolu-
zionari e riformisti o con-
servatori, la lotta di classe 
che contrappone il cattolico-
opcraio al cattolico-padrone 
passa anche attraverso un 
dibattito tcorico, sul tema 
« fede cristiana e proprieta 
privata dei mezzi di produ-
zione ». 

II dibattito dottrinale tra 
teologi, o tra intellettuali cri-

t stiani, sulla proprieta pri
vata dei mezzi di produzio-
se , a scconda delle conclu
sion! alle quali arriva pud 

•fi. 

essere inceppo o viceversa 
stimolo ad una presa di co-
scienza anticapitalistica e 
socialista. Fino al Concilio, 
prevaleva nettamente la te-
si secondo la quale la pro
prieta privata, anche quella 
dei mezzi di produzione (an
che la proprieta capitalisti-
ca, insomma) fosse un « di-
ritto naturale » dell'uomo, e 
quindi inalienabile. Questa 
teoria mi pare accantonata, 
se non uffioialmente abban-
donata. Di piii, esiste una 
corrente di pensiero assai 
autorevole, che ha il suo 
massimo esponente teorico 
nel Padre Diez-Alegria, pro-
fessore alia Universita Gre-
goriana, che sostiene decisa-
mente che mai, in nessun 
passo del Nuovo e del Vec-
chio Testamento, viene con-
sacrata la proprieta privata 
dei mezzi di produzione (o 
della terra) come inerente 
alia « natura umana ». Que
sta posizione e stata chiara-
mente esposta da Padre Diez-
Alegria al Convegno ACLI 
di Vallombrosa, e non p sta
ta mai sconfessata, 

L'ipotesi della 
«terza via» 
Una condanna di principio 

del socialismo in quanto ta
le non si trova quindi piu 
nei documenti ufficiali o ne-
gli scritti autorevoli ispirati 
dalla gerarchia; per quel che 
riguarda la cultura e la teo
ria non ufficiali, non «ispi-
rate » dall'alto, fioriscono al 
contrario le ricerche di una 
«teologia della rivoluzio-
ne »; viene diffusa l'idea che 
la scelta socialista e il con-
seguente impegno rivoluzio-
nario siano non solo compa-
tibili con la fede cristiana, 
ma siano addirittura un suo 
corollario nella presente si-
tuazione storica. • 

In questo contrapporsi di 
teorie diverse, e talvolta dia-
metralmente opposte, mi 
sembra che la gerarchia va-
da prendendo posizione per 
ottenere un ritorno ad una 
(ammodernata) «dottrina 
sociale cristiana », di nuovo 
ufficiale anche se non piu 
strettamente vincolante. Tra 
socialismo e « capitalismo li-
berale », la « dottrina socia
le cristiana » ritorna a pro-
porre l'antica c terza via » 
del capitalismo corretto, ri-
formato. 

Questo mi pare il succo 
delP interessante relazione 
che il Padre Bartolomeo Sor
ge S.J., vice-direttore della 
Civilta cattolica, ha tenuto 
a un Convegno regionale di 
assistenti ACLI nel marzo 
scorso, relazione che leggo 
sul numcro dei primi di 
maggio dell'agenzia di stam
pa « ACLI-Oggi ». Si chiede 
Padre Sorge: «Se il Magi-
stero ritiene che il capitali
smo sia correggibile ed esor-
ta quindi non ad abolirlo, 
ma a renderlo piu umano, 
possono i cattolici legittima-
mente (cioe comportandosi 
secondo la loro coscienza 
cristiana) concludere invece 
all'incorreggibilita del siste-
ma e battersi per un'alter-
nativa rivoluzionaria ad es-
so? » (« II capitalismo e cor
reggibile? » e il titolo del 
saggio). La risposta, ci per-
doni l'illustre scrittore cat-
tolico, non c chiarissima. 
Egli distingue tra un inse-
gnamento religioso • morale 
della Chiesa, vincolante per 
tutti i fedeli, e una *valu-
tazione tecnica >, non vinco
lante. 

II Magistero accoglie at-
lualmente la tesi della « cor-
reggibilita > del capitalismo; 
di qui, «la preferenza della 
Chiesa per le "riforme", 
anziche per il "cambiamen-
to rivoluzionario"». Ma e 
una " < valutazione tecnica >, 
da non assolutizzare, quindi 
< anche la soluzione rivolu
zionaria puo essere presa in 
considerazione da parte dei 
cattolici >. Ma di quante cau-
tele circonda Padre Sorge 

questa pur legittima scelta! 
< Non assumere mai > (nei 
confronti delle tesi ufficiali, 
anche se solo « tecniche ») 
« atteggiamenti che potreb-
bero scandalizzare gli altri 
o far diminuire la fiducia 
nei cristiani nel Magistero 
della Chiesa >; rifiutare il 
marxismo non solo come fi-
losofia materialistica, ma an
che come concczione storica 
(storia come lotta di classi). 

Sono limiti (o impedimen-
ti?) alia opzione socialista-
rivoluzionaria del • cattolico 
che ritroviamo nel docu
mento pontificio pubblicato 
neH'ottantesimo anniversario 
della Rerum novarum. II 
socialismo non viene in se 
condannato, ma i cattolici 
vengono ammoniti a non ac-
cettare l'analisi marxista 
della societa e della storia; 
ma «alle comunita cristia-
ne spetta di discernere... in 
comunione con i vescovi re-
sponsabili... le opzioni e gli 

. i. 

impegni che conviene pren-
dere per operare quelle tra-
sformazioni sooiali, politiche 
ed economiche che si giudi-
chino necessarie a seconda 
dei oasi ». 

Un passo indietro, dunque, 
verso una «dottrina socia
le » privilegiata se non im
posts, verso la « ufficialita > 
ecclesiale della soluzione 
della «democrazia moderna», 
cioe di un capitalismo diret-
to e pianificato e " corret
to "? Un tentativo di passo 
indietro, si. Ma il mantenere 
fermo,. o comunque il non 
revocare il principio del ca
rattere laico, e non religio
so, delle scelte politico-socia-
li, non permette alia gerar
chia di imporre la sua « va
lutazione tecnica », appunto 
perche non puo non presen-
tarla come una c valutazione 
tecnica », autorevole quanto 
si vuole ma anche opinabile 
quanto si vuole. II confron-
- to, e lo scontro teorico, re-
stano dunque apertissimi; la 
scelta socialista di masse 
di Iavoratori cristianamente 
ispirati e di loro organizza-
zioni pud svilupparsi e con-
solidarsi anche sotto lo sti
molo di questo dibattito. 

L. Lombardo Radice 
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Scende a valle il fiume di lava 
CATANIA, 14. 

L'eruzione dell'Etna continua a ritmo 
intenso, dopo 39 glornl dal suo Inlzlo. 
La lava che sgorga dalle bocche aper
ies! a poca dlstanza dal rlfuglo Citelll 
e che ha gia investito per due volte 
la strada «Mare-neve», si appresta 
ora a riversarsi su un terzo viadotto 
dell'arteria di recentlsslma costruzione. 

La colata, che sgorga a quota 1850, 
e si incanala nel letto del torrente Cu-
bania, a mezzogiorno si trovava a cir

ca mezzo chllometro dal viadotto ml-
nacciato. La velocita del magma e di 
circa 50 metri I'ora, per cui la « Mare-
neve » dovrebbe essere nuovamente In-
vestita dalla colata verso la mezza-
notte. 

La lava fuoriesce da quattro bocche 
prodoltesi in una fenditura lunga un 
chllometro e si divide quindi in due 
tronconi principal), uno dei quali avan-
za nel letto del torrente Cubania. L'al-
tro braccio lavico invece ha invaso un 

noccioleto. VI sono poi delle plccole ra-
miflcazioni che si atlargano a macchia 
d'olio e si sovrappongono, rendendo in-
candescente tutta la zona dell'eruzlone. 

I centri abitati di Fornazzo e di San-
t'Alflo tuttavia non corrono pericolo 
tmmediato. La lava e ancora a una 
distanza in linea d'aria di circa cinque 
chilometri e se non modiflchera il suo 
corso dovrebbe superare i due centri 
abitati senza arrecare danni. II magma, 
durante la sua discesa sempre piu a 

valle, ha investito mlgliaia di alberi 
grand! e piccoli, Incendlandoli come 
fuscelli. 

I vulcanologi non azzardano previ
sion! sugll svlluppi dell'attivita eTut-
tiva del vulcano. 

Parecchie migliala di curiosi conti-
nuano a recarsi sui luoghi dell'eruzlo
ne, specie alia sera, per godersi I'ec-
cezionale spettacolo, creando notevoli 
ingorghi stradali. 

Dalla poverta e dalla discriminazione e nato un nuovo movimento politico 

LE PANTERE NERE DISRAELE 
Uno spettro per Golda Meir: Pesplosione sociale interna, conseguenza del fossato sempre piu profondo tra ebrei ricchi 
(di origine europea o americana) ed ebrei poveri («orientali») - Le dimensioni della miseria - Parlano i capi delle «pantere» 

Nostro lervizio 
GERUSALEMME, maggio 
Un nuovo spettro ossessio-

na Israele: quello delle «pan-
tere nere». Parlando a Ceru-
salemme il 31 marzo scorso, 
dinanzi alia conferenza della 
Unione degli immigrati di lin
gua francese. Golda Meir dis-
se: «Lo scoppio di un incen-
dio sul Canale di Suez non 
mi spaventa quanto la possi-
bilita che scoppi un incendio 
tra di noi». II primo mini-
stro, come la stampa sotto-
lined, lanciava un avvertimen-
to contro l'esplosione sociale 
interna, che potrebbe produr-
si per effetto del crescente 
divario tra il favolosamente 
ricco e il miserabilmente po-
vero nella societa israeliana 
d'oggi. 

Non molto prima, la Com-
missione per il lavoro del 
Knesset (il parlamento) ave-
va raggiunto ed esposto in un 
rapporto la conclusione che 
ail fossato economico, cultu-
rale e sociale tra i diversi 
strati della popolazione si sta 
approfondendo al punto 
che potrebbe pericoJosamente 
scuotere l'unit4 nazionale». 
La Commissione aveva ag-
giunto che, nonostante le mi-
sure prese per colmare l'abls-
so, la differenziazione socia
le si e allargata negli ulti-
mi dieci anni. E il mini-
stro dell'assistenza' sociale, 
Michael Hazani, parlando a 
Tel Aviv, aveva lanciato. se
condo le parole del Jerusa
lem Post, aim awertimento 
e un appello a gettare un 
ponte tra gli strati privilegia-
ti e quelli diseredati della po
polazione, prima che la mise
ria del povero sia passata in 
eredita alia nuova genera-

zione ». « Vi sono segni — ag-
giungeva Hazani — che cI6 sta 
accadendo ». 

Ai primi del 1971, Israele 
ha visto nascere un nuovo fe-
nomeno politico - sociale. Le 
cosiddette « pantere nere » 
israeliane non hanno legami 
organizzativi con quelle degli 
Stati Uniti.' Ce pero una co-
mune affinita che viene dal
la poverta e dalla consapevo-
lezza di essere discriminati e 
dalla collera contro una so
cieta «ricca» che li priva dei 
mezzi fondamentali per una 
vita produttiva e culturale. La 
stampa non si e opposta al
le misure poliziesche, spesso 
brutali, adottate nei confronti 
delle «pantere nerew che vo-
levano rendere pubblica la lo
ro protesta manifestando a 
Gerusalemme alia fine di feb-
braio, ma non ha potuto igno-
rare le stringent! realta che 
hanno alimentato il fenomeno. 
La rivista sionista britannica 
Jewish Observer and Middle 
East Review, che e solita de-
scrivere la vita in Israele in 
termini di sogno, ha scritto 
il 26 febbraio. sotto il 
titolo « Ducentocinquantamila 
israeliani vivono nella mise
ria »: a l l turista non li vede 
e perfino molti anziani israe
liani sanno a malapena della 
loro esistenza, ma e un fatto 
che un quarto di milione e 
piu di israeliani vivono al di 
sotto del livello di lndigenza. 
Per trovarli. bisogna andare 
nei quartieri di tuguri delle 
grandi citta e nelle meno svi-
luppate tra le citta "in svi-
luppo " ». 

Itzhak Tessler, basandosi su 
dati ufficiali dell'Istituto na
zionale di previdenza, ha di-
chiarato sul giomale Yediot 
Ahronot, a meta febbraio, che 

mezzo milione di persone vi
vono nei diversi stadi dell'in-
digenza. Un'inchiesta condot-
ta da Raffi Rotter e Nurit 
Shamai, dirigenti della sezio-
ne ricerche e pianificazione 
dell'Istituto, ha rivelato che la 
ineguaglianza nella distribu-
zione del reddito personale e 
in aumento. Cosi, mentre il 
venti per cento delle famiglie 
ebraiche urbane classificate 
tra quelle dal reddito piu bas
so percepiva nel 1954 il 7 per 
cento dei redditi personali riu-
niti, nel 1968-69 la quota e 
scesa al 4,7 per cento. Nello 
stesso tempo, mentre il 20 
per cento delle famiglie ebrai
che urbane classificate tra 
quelle dai redditi piu alti ri-
scuoteva nel • 1954 il 30 per 
cento dei redditi personali uni
ti, nel 1969 la parte di que
sto strato e salita al 43 per 
cento (il rapporto e della fi
ne di dicembre 1970). 

I tuguri di 
Gerusalemme 
Non e difficile immaginare 

per chiunque conosca i tuguri 
dei paesi capitalistici, che co
sa cid significhi in termini 
umani. Significa una vita in 
edifici fatiscenti e congestio-
nati. tre o piu per stanza, de-
nutrizione e precarie possibi-
lita di istruzione e di lavoro. 

TJ 24 marzo, i dirigenti del
le a pantere neren sono stati 
in grado di descrivere la loro 
vita agli studiosi riuniti per 
un'assemblea mlVauditortum 
dellTJniversita ebraica di Ge
rusalemme. Robert Abergil. 
una delle « pantere », ha spie-
gato che i bambini dei tugu

ri ebraici di Gerusalemme so
no oggetto di discriminazione 
sul terreno dell'istruzione. Ed 
ha aggiunto, citiamo ancora il 
Jerusalem Post, che «nelle 
nostre scuole vi sono inse-
gnanti senza qualifica, che in-
segnano in edifici che cadono 
a pezzi». Charley Biton. un'al-
tra « pantera », ha accusato la 

| polizia di trattare con bruta-
lita i ragazzi dei tuguri e ha 
definite le prigioni e le istitu-
zioni del ministero deH'assi-
stenza sociale «fabbriche di 
criminali». 

Le misure prese dal gover-
no per migliorare le condizio-
ni di vita dei cronicamente 
poveri sono estremamente II-
mitate, Cid appare con evi
denza dalle dichiarazioni del 
dottor Israel Katz. direttore 
generale dell'Istituto nazionale 
di previdenza, citate dal 

Jewish Observer and Middle 
East Review secondo le quali 
c oltre alle 17.500 famiglie che 
ricevono sussidi. ci sono tren-
tacinquemila famiglie che vi
vono sull'orlo dellMndigenza 
ma sono troppo orgogliose per 
chiedere aiuto». 

E* noto da tempo, e le ri
cerche lo hanno nuovamente 
confermato. che le dlfferenze 
sociali hanno caratteristiche 
spiccatamente comunitarie e 
che la maggior parte dei po
veri appartengono alle comu
nita degli ebrei oriental!, cioe 
quelli che provengono dai pae
si afro-asiatici (alcuni ricer-
catori li hanno chlamatl «me-
dio-orientali»). In Israele. le 
posizioni chiave sul terreno 
politico, economico e cultura
le sono sempre state nelle 
man! degli ebrei immigrati 
dall'Europa o dall'America. E 
costoro hanno sempre mante-
nuto una discriminazione ver

so gli ebrei oriental!, in uno 
spirito di cricca comunitaria. 

In uno studio sulle «Diffe-
renze di reddito in Israele», 
Giora Hanokh ha notato che 
a mentre la situazione di tutte 
le famiglie di origine afro-
asiatica e peggiorata nel pe-
riodo tra il 1951 e !1 1960 e 
il loro reddito medio e sceso 
dall'89 al 76 per cento rispet-
to al reddito generale. la si
tuazione delle famiglie di ori
gine europea o americana ha 
registrato un miglioramento ». 
II divario avvertibile negli an
ni cinquanta ha continuato a 
crescere nei sessanta. Nei set-
tanta non si avra un'inversio-
ne di rotta, se l'attuale linea 
politica non muta, 

Economia 
di guerra 

La situazione generale nel-
l'istruzione, descritta dal 
Maariv nel mese di marzo, 
pud essere presa a simbolo di 
queste differenziazioni socio-
comunitarie. Mentre nelle 
scuole elementari sessanta 
bambini su cento appartengo
no a famiglie di origine afro-
asiatica, gli studenti universi-
tari usciti da queste fami
glie sono undid su cento. Al 
contrario i ragazzi di origine 
europea o americana sono il 
trenta per cento alle elemen
tari, l'ottanta per cento all'u-
niversita. Non sorprende che 
come ha dichiarato il ministro 
Hazani alio Jewish Observer, 
vi siano attualmente nei rifor-
matori quattromilacinquecen* 
to delinquenti minorili e che 
la maggioranza di loro pro-

venga dalle comunita orien-
tali. 

Naturalmente, il problema 
della poverta e l'incapacita 
che il govemo mostra di af-
frontarlo sono collegati alio 
sfruttamento e alle scelte di 
classe. Nel 1970, la paga me
dia reale degli operai e scesa 
di circa il 3 per cento, men
tre i profitti delle banche e 
delle Industrie sono saliti di 
oltre il dieci. Nel bilancio 
1971-72. approvato alia fine di 
marzo, le sowenzioni agli in
dustrial! assorbono un milione 
centomila lire israeliane (sono 
cioe, quasi raddoppiate). L'e-
conomia di guerra limita ul-
teriormente le possibiiita di 
intervento a favore degli indi-
genti. Le spese di tutti i mi-
nisteri sociali (sanita. Istruzio
ne, assistenza) non superano il 
13 per cento (con una dimi-
nuzione del 17 per cento ri-
spetto al 1966) mentre le spe
se militari sono salite al 54 
per cento. - . 

Certo, le caratteristiche di 
classe dello a Stato ebraico » e 
la politica bellicLsta del suo 
governo non bastano a spie-
gare la a subdiscrimfnazione » 
che si e venuta manifestando 
all'interno del gruppo etnico 
dominante. Neppure si pud 
dire che la massa dei citta-
dini a ebrei di seconda Clas
sen militi dalla parte delle 
forze rivoluzionarie, o contro 
la guerra anti-araba. Si trat-
ta tuttavia di una forza reale, 
numericamente maggioritaria 
e politicamente rilevante, ed e 
significativo che il movimento 
politico da essa espresso ab
bia preso posto combattiva-
mente all'opposizione. 

m. y. 

UN ROMANZO DI MARINA JARRE SULLA CONDIZIONE FEMMINILE 

NEGLI OGCHI DI UNA RAGAZZA 
La vicenda di una tredicenne che si ribella alio sfruttamento domestic o rispecchia condizioni e contraddizioni dell'intera situazione sociale 

Un libro come Negli ecchi di una 
ragaxza (ed. Einaudi, pp. 227, L. 2500) 
di Marina Jarre e. nonostante alcune 
interne ripetizioni e monotonie, una 
lettura interessante. L'analisi va com-
piuta, tuttavia. per la stessa inten-
zionale problemaUcita di questo qua-
dro romanzesco. sull'intema coerenza 
ideologica piu che sugli squilibn della 
composizione ietterana. Come dire che. 
in questo caso, la sostanza saggistica 
e la nota dominante. Si tratta, anzi-
tutto, di un romanzo sulla ccondizio-
ne femminile». Protagonista una tre
dicenne, ossia una ragazza vista nei 
momenti difficili dello sviluppo. o c eta 
ingrata >. fra 1'infanzia dei giochi e 
l'infanzia delle riflessioni. La scrittri-
ce ha saputo sottolineare benissimo 
queste circostanze, quasi che. per un 
motivo o per I'altro. esse le si fossero 
chiarite attraverso una lunga espe-
rienza. 

La ragazza. Maria Cristina. potreb
be finire nel dormiveglia o nel qua-
lunquismo di tante donne che rinun-
ciano al proprio essere sociale e si 
accontcntano del proprio essere do-
mestico. A questo < destino » e predi-
sposto, nel suo modo ordinato e pra-
tico. il personaggio che la scrittrice 
ha voluto costruire: attento ai < fat-
ti » e addirittura ostile alle «idee >. A 
tal punto che, in famiglia e a scuola, 
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tutti la considerano un po' scema o 
ritardata. Dunque, ecccla pronta a un 
destino subordmato secondo una con-
cezione che. se non sbaglio. e condi 
visa dal presentatore del libro, nel 
risvolto editoriale. il quale annota con 
una contraddiziooe fin troppo palese: 
«Chiusa com'* (Maria Cristina) in 
una silenzima fatica di insctto, le tec-
ca scopiirc can le MM MM ferze ch« la 
cendizione femminiM • fatalnwnlc, fi-
siolegicanMnte servile; • ojoand*, ap-
profitfande di quel gmto per il 'fare' 
la vogliono rinchiudere in un destino 
di lavoro doncstico, trova In s4 la 
votonta di incimc ». 

Dunque. la «volonta». ossia la sto
ria. pud ormai vincere la «fatalita» 
(compresa l'eredita della debolezza fl-
siologica). Come dire che. anche in 
un romanzo sulla ' c condizione fem
minile >, la conclusione inevitabile e 
che la condizione stessa e per lo me
no uscita dai fatalismi religiosi o con
servator!. in una societa che non reg-
ge piu solo sul lavoro o sulla forza 
maschile (anche il vapore, anche I'e-
lettricita hanno spezzato il vecchio 
equilibrio fra i sessi che molti maschi 
vorrebbero invano conservare). Ed e 
questo. dell'usdU dalla fatalita. il di
scorso cui il romanzo approda. Ma 
non sempre le premesse e la costru 
zione stessa del pwrBonagtlo sono coal 
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lineari. In realta Maria Cristina pud 
anche apparire solo il ritratto di un 
personaggio d'ecceziooe. In casa il pa
dre (artigiano e vecchio comunista) 
o la madre le preferiscono il fratello 
Roberto (considerato c intelligente»: 
studente maoista). A scuola le impon-
gono una cultura standardizzata. men
tre a lei. tranne il dTsegno. poco in-
teressano memorie e <idee>. Persino 
le compagne si servono di lei come 
confidente di amori e come paraful-
mine per sfuggire ai rigori familiari. 
Finche proprio un episodio di questo 
tipo — l'amica Eliana che fugge col 
ragazzo — portera Maria Cristina in 
questura. Gli estenuanti interrogatori 
polizieschi la turbano e la svegliano: 
le fanno capire che e trattata come 
ana « cosa > e che anche gli altri, nei 
reciproci rapporti. si trattano come 
cose. 

A me pare che a questo punto it ro
manzo non sia gia piu sulla «condi
zione femminile*. La scelta di una 
ragazzina o di una donna in genere, 
pud essere owiamente utile ai fini 
dtmostrativi di una tesi sullo sfrutta
mento pubblico o privato. La Jarre 
forse carica un po' le tinte con la scel
ta di un folto numero di bersagli po
lemic]: il maoismo del fr-itello che 
maschera 1'egoismo; lo stahnismo del 
padrt cbt mascnera llntima debolet-

za; la sopraffazione pessimistica sotto 
la miope «morale* poliziesca; l'as-
senza di cultura reale sotto gli schemt 
della scuola; infine il banale consu-
mismo che accoglie ormai rumapita 
sin dalla culla. Come critiche a se e. 
in funzione saggistica, esse colgono 
quasi sempre nel segno. E' giusto. e 
utile colpire qualunque posizione fal
sa e demagogica. Marx msegna a di-
stinguere fra posizione teorica e posi
zione ideologica. Ma anche nelle cri
tiche piu giuste, occorre superare l'u-
nilateralita. altrimenti esse rischiano 
di diventare esclusive o riduttive. 

Si pud pensare. infatti, che la scrit
trice abbia voluto contrapporre a tut
ti questa ragazza vista in una forma 
esemplare. Per la sua stessa condi
zione di donna essa sta ai < fatti» e 
non accetta, anzi sfugge alia retorica 
o alle «tmmaginazioni > rivoluzionarie. 
Inevitabilmente questa riduzione por-
terebbe Maria Cristina alio stesso im-
mobilismo fatale di molti personaggi 
che, a volte in forme tautologiche, di-
stinguono nel libro fra «noi > e c lo
ro*: io. donna, vedo e sto ai fatti; 
loro si inebriano di parole e di prote-
ste, ma restano e sono cose. II risul-
tato non cambia. -

Ora. e vero che questo pud apparire 
il discorso per tre quart! del libra. E 
in fondo e quetta prcmessa, centrata I 

su un'analisi di una «condizione fern 
minile*. a fornire l'ipotesi di una di-
visione o separazione di fatto. Ma la 
conclusione del libro non e « fattuale >, 
il che fa apparire nella stessa scrit
trice una diversa valutazione finale. 
Anzi. Maria Cristina capisce la sua 
situazione di «sfruttata» all'interno 
della famiglia e decide Io sciopero do-
mestico. Come se avesse awertito che 
nel microcosmo familiare passano le 
stcsse linee di forza dell'intera societa, 
adotta uno dei tanti mezzi di lotta cui 
ricorrono gli altri. Capisce addirittura 
— in un dialoghetto finale con l'egoi-
sta Roberto — «cht non si pud far* 
quello che si vuole, se gli altri non 
sono oTaccordo*, e Io aggredisce: 
t Anche hi, da solo, non te la puoi 
fare la tua rivoluzionc >. 

E' questa prospettiva finale che va 
soprattutto considerata: il personaggio 
femminile esce dalla < fattualita » (che 
pud essere dannosa quanto l'astratta 
idealita) per sfuggire alia supina con
dizione femminile. Come succedereb 
be a un ragazzo proletario che si rcn-
da conto del suo essere proletario. la 
ragazza e passata a una linea di con-
dotta che si isptra a una linea di giu-
dizio, quindi, anche lei, dai fatti alia 
immaginazione concreta. 

MicheU Rago 

Un fascicolo -

di « Ulisse » 
• - — * 

I millenni 
inesploroti 
dello storia 

africana 
Tutti amano dimostrare di 

sapere che. l'Africa e stata 
spogliata e depredata dai mer-

canti di schiavi prima e dai 
colonialisti poi. ma pochi di-
mostrano di ricordare che pri
ma deH'assalto degli schiavisti 
e dei colonialisti la strada dei 
popoli africani si era svolta 
su linee non tanto dissimili da 
quelle degli abitanti del conti-
nente eurasiatico. L'immagi-
ne distorta della storia del 
continente nero ci viene co-
struita fin da quando andia-
mo a scuola, dove ci vengono 
squadernate sotto gli occhi tu-
multuose di colori e affasci-
nanti le tavole degli atlanti 
per l'Europa e per l'Asia e 
per 1'America dopo Colombo: 
ma tavola dopo tavola, dalla 
preistoria all'800. l'Africa e 
soltanto un desolato spazio 
bianco 

In realta per oltre un mil-
lennio. nel periodo che corri-
sponde all'incirca a quello 
europeo fra Costantino e Car
lo V, l'Africa nera conobbe 
€ una imponente fioritura di 
civilta statali. alcune delle 
quali anche di notevole consi-
stenza territoriale ». 

L'esplosione araba sulle ri
ve meridionali del Mediterra-
neo bloccd per alcuni secoli 
ogni contatto fra l'Africa Ne
ra e l'Europa. fino all'inizio 
del XV secolo: « Mentre l'Eu
ropa era in piena crisi i negri 
africani raggiunsero il vertice 
della loro evoluzione cultura
le. della quale molti eventi. 
ma soprattutto la massiccia 
tratta degli schiavi. cancella-
rono poi quasi ogni traccia, 
ripiombando per secoli il con
tinente in una organizzazione 
politico economica a livello di 
villaggio ». ' 

Con un'iniziativa cui non va 
risparmiato 1'elogio. la rivista 
<r Ulisse > ha dedicato l'ulti-
mo dei suoi fascicoli mono-
grafici al « decennale di uno 
dei piu grandi eventi della sto
ria contemporanea: l'emanci-
pazione del continente afri-
cano». Ma il denso volume 
(286 pagine. 28 saggi e artico-
li di specialisti) mantiene piu 
di quel che promette sia sot
to il profilo della informazio-
ne politica che dell'indagine 
scientifica. 

Un gruppo di scritti e dedi
cato alia odierna problemati-
ca africana — qui il termine 
Africa va soprattutto inteso 
precipuamente nella dimensio-
ne sub-sahariana del conti
nente — dopo due lustri di in-
dipendenza. Si tratta di contri-
buti di diversa impostazione 
ideologica ma tutti approdanti 
a un giudizio sostanzialmente 
positivo sulle prospettive che 
si aprono all'Africa. malgrado 
l'imponente massa di diffi-
colta interne e il drammatico 
gioco intemazionale al quale 
i nuovi Stati africani si trova-
no a dover partecipare. 

Un secondo gruppo di scritti 
e riservato ad alcune messe 
a punto di carattere storio-
grafico che delineano. per co-
si dire, e sia pure per rapi-
di tratti, lo sfondo millena-
rio dal quale emerge l'Africa 
d'oggi, con tutte le sue ango-
sce, le sue speranze e la sua 
forza. c Non ci si puo rende
re conto del grado di dipen-
denza neocolonialista oggi do
minante e della difficolta di 

liberarsene nonostante la for-
male indipendenza raggiunta. 
se non ci si sofferma a con-
siderare che cosa abbia rap-
presentato per l'Africa . l'im-
patto della civilta europea... 
II principio eurocentrico e an
cora troppo radicato perche 
sia facile distruggere il mito 
della presenza europea in 
Africa come missione di ci
vilta. come fardello deH'uomo 
bianco apportatore di una su-
periore cultura a popolazioni 
viventi alio stato selvaggio... >. 
(Lelio Basso). 

Diamo per concludere una 
breve sintesi del sommario: 
M. Pedini, C. Giglio. G. Ve-
dovato. T. Filesi. T.S. Ndiaye. 
L. Basso, G. Grossi. A.M. 
Gentili, R. Luzzatto e V. Mar-
rama hanno analizzato gli 
aspetti politici, economici e 
sociali dell'Africa nera indi-
pendente; E. Cerulli. R. Rai-
nero, V. Lanternari, M. Ghi-
senti, V. Maconi. A. Colajanni, 
B. Bernardi. F. Gabrieli. 
L. Pestalozza, H. Boula-

res, G. Parca. E. Fulchi-
gnoni hanno trattato questio-
ni storiche. culturali. giuridi-
che, religiose e linguistiche; 
di alcuni Paesi (Sud Africa. 
Congo. Nigeria, Guinea, Colo
nic portoghesi) si sono in par-
ticolare occupati O. Maffi, E. 
Santarelli, R. Arena. J. Gar-
ba. E. Ugeux, R. Ledda. 

g. c. 

I l premio 
fcCampione d'ltalia» 

a Dovide Lojolo 
Al compagno Davide Lajo-

lo (Ulisse) e stato assegnat* 
il premio nCampione d'lta-
Ila» per la saggistica, per 
il volume ((Cultura e politi
ca in Pavese e Feaastto» 
(ed. VaUecchi). , . 
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