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Un importante saggio di Walter Benjamin 

I peccati > della 
cultura borghese 

Un'analisi del dramma barocco tedesco che 
metle In luce la crlsi progressiva e lo swta-
mento di signifkato del sislemi di valori Iradh 
ilonali negli anni di incubaiione del naiismo 

Nell'ambito del dibattito 
attualmente in corso (e di 
cui 6 possibile avere un'am-
pia e significativa testimo-
nianza sfogliando gli ultimi 
numeri di «Rlnascita») in-
torno al «ruolo dell'intel-
lettuale » e all'elaborazione di 
un progetto di cultura che ri-
sponda realmente all'esigenza 
rivoluzionaria del marxismo, 
si colloca anche H riesame e 
la valutazione critico-storica 
delle avanguardie novecente-
sche e delle loro implicazio-
ni ideologiche. Un'occasione 
utile a rimeditare quest'ul-
timd problema e a vederne 
le connessioni con l'altro, piu 
generale, di una cultura «an-
tagonista » (e non « alterna-
tiva», come scrive giusta-
mente Luciano Gruppi su 
«Rinascita» n. 16) ci vie-
ne offerta dalla versione ita-
liana di un'opera famosa di 
Walter Benjamin, 11 dram
ma barocco tedesco, a cura 
di E. Filippini e accompagna-
ta da una nota quanto mal 
viva e penetrante di Cesare 
Cases (Torino. Einaudi, 1971). 
L'interpretazione storico-fi-
losofica e filologica ben j ami-
niana, che pur si riferisce 
al substrato ideologico e al-
le caratteristiche morfologico-
strutturali del dramma ba
rocco, ha indubbiamente una 
portata piu vasta, specie per 
quanto riguarda la teorizza-
zione dell'allegoria come chia-
ve interpretativa applicabile 
ai fenomeni artistico-lette-
rari della cultura d'avanguar-
dia. 

A differenza del simbolo, 
nell'allegoria si presenta, se-
condo Benjamin, un'immagi-
ne oggettiva distanziata da 
cio cui essa allude o riman-
da (ad esempio lo scheletro 
come allegoria della morte). 
Questa distanza, da cui di-
scende l'arnbivalenza propria 
dell'allegoria, nonche la plu
rality stessa dei possibili rin-
vii semantic!, ' implica la 
« morte - dell'oggetto » (la 
cosa allegorica diventa puro 
materiale) e cioe il fatto che 
11 significato non si irradia 
piu da esso, ma viene collo-

« Radio Europa libera » 

e «c Radio liberta » 

Nixon 
rilancia le 
radio della 

«guerra 
fredda» 

Progetto di legge per 
aumentare i finanzia-
menti e per gestire di-
rettamente le emittenti 

WASHINGTON, 23 maggio 
Domani il senatore Clifford 

Case presenters alia commis-
sione Esteri del Senato un 
progetto di legge per conto 
deH'amministrazione Nixon, 
con il quale il governo ame-
ricano assumera direttamen-
te il finanziamento di due e-
mittenti radio destinate da 
anni a svolgere una continua 
azione anticomunista verso i 
Paesi socialisti europei. Si 
tratta di «Radio Europa Li
bera* e di (Radio Liberta». 

Fino ad oggi era stata la 
CIA a finanziare 1'attivita di 
queste emittenti, che erano 
state create subito dopo l'ul-
tima guerra e situate nella 
Europa occidentale. La CIA 
versava ogni anno alle due 
stazioni radiofoniche 30 mi-
lionl di dollari. Ora, con la 
nucva legge, la somma per 
questa attivita salira a 40 
milioni, quindi, con il pas-
saggio «amministrativo » ad 
uno speciale ente governati-
vo, si avra anche un incre-
mento delle trasmissioni. 

Quando Case rivelo, nello 
scorso gennaio, che la mag-
gior fonte di finanziamento 
delle due emittenti era la 
CIA suscito in USA un'on-
data di malumore negli am
bient i del Dipartimento di 
Stato e varie polemiche nel-
l'opinione pubblica americana. 
Ufficialmente infatti le due 
stazioni radio anticomuniste 
si reggevano su « finanziamen-
ti volontari di privati». Case 
aveva dimostrato che i fon-
di raccolti ogni anno dai fi-
nanziatori privati assommava-
no a 100.000 dollari e che la 
CIA prowedeva a coprire il 
resto. 

II fatto che oggi il gover
no americano, attraverso una 

. societa costituita a questo 
scopo, assuma in proprio la 
gestione di questa attivita tt-
pica del periodo piu funesto 
della aguerra freddaw. e chia-

: ro indice della volonta ame-
, ricana di continuare quella 
' politica. 

cato nel quadro di un sapere 
per iniziati dall'arbitrio stes-
so della soggettivita. 

Non e difficile vedere nel 
tema dell*« astrazione » alle
gorica, ricondotto da Benja
min ad un'angolazione teolo-
gica e cioe al peccato ori
ginate come «trionfo della 
soggettivita », (« Diventare 
tali da avere "conoscenza del 
bene e del male" suggerisce il 
serpente ai primi uomini [...]. 
Dunque, il sapere intorno al 
bene e al male e il contrario 
di ogni sapere concreto. Rap-
portato con la profondita del 
soggetto, in fondo e soltanto 
un sapere intorno al male»), 
la base teorica dell'avanguar-
dia, nella quale, dagli espres-
sionisti a Dada, dal «mani
festo) kandiuskyano dell'ar-
te astratta alio sperimentali-
smo linguistico, e il procedi-
mento dell'astrazione, inte-
sa come sostituzione, ribal-
tamento o contaminazioni di 
significati (tropismi e me-
tafore assolute), a costitui-
re il piano di lettura «alle
gorica)) dei suoi document!. 

La sostituzione del nulla 
alia realta, sia in termini teo-
logici (il nulla del mondo ri-
spetto alia trascendenza divi-
na) che secolarizzati (il 
nulla del mondo rispetto al
ia vuota trascendenza dello 
arbitrio poetico), in cui sboc-
ca — secondo Benjamin — 
la dimensione allegorica co-
stituisce — come nota Lu-
kacs — il riflesso ideologi
co di una trasformazione del
la realta « oggettiva », ma — 
e qui cade l'oblezione piqajhi-
portante dello stesso Lulcacs 
alle avanguardie e implicita-
mente al metodo dialettico 
d'interpretazione « micrologi-
ca» (attenta al dettaglio) di 
Benjamin — « una deforma-
zione, un falso tipo di rispec-
chiamento non diventano af-
fatto piu giusti solo perche 
derivano da una necessita 
sorico-sociale». Ma e a mio 
parere la stessa crisi laten-
te e progressivamente sem-
pre piu profonda della sog
gettivita a cui rimanda la 
visione allegorica, l'elemento 
decisivo cui occorre riferir-
si per giudicare se questa vi
sione e il mero risultato di 
una falsa coscienza in senso 
marxiano o se esprime inve-
ce la crisi di essa, e cioe 
il principio o il sintomo di 
una coscienza critica della 
realta. 

Attraverso una storicizza-
zione del barocco che liqui-
da l'immagine eterna del pas-
sato e awicina lo sfondo ni-
chilista della trascendenza re-
ligiosa a quello dell'arte di 
avanguardia, Benjamin pone 
le basi per individuare nel
la modificazione stessa della 
coscienza religiosa (avviata 
dalla secolarizzazione del mes-
sianismo ad una prospettiva 
di redenzione «mondana» 
degli oppressi) le condizioni 
necessarie alia eliminazione 
di ogni mistificazione ideolo-
gica di stampo borghese ten-
dente a presidiare nell'arte, 
merce il modulo di una clas-
sicita e di una pseudouni-
versalita umana, l'inviolabi-
lita di una tradizione e quin
di di un ordine economico-
sociale inscindibilmente con-
nesso airinterno ciclo delle 
produzioni spirituali. Benja
min fa dunque coincidere 
con la distruzione dello sto-
ricismo idealistico dell'uma-
nesimo classico quella stes
sa dell'arte come panacea, 
e con la sottile forza dissa-
crante delle sue analisi filo-
logiche svuota la civilta bor
ghese dei suoi presunti valo
ri. II nichilismo dell'avan-
guardia viene cosi. attraver
so rallegoria, messo in risal-
to nella sua doppia valenza: 
se pud, da un lato. precipita-
re nel soggettivismo estetiz-
zante e quindi nelle convul-
sioni irrazionalistiche del fa-
scismo, pud anche, per altro 
verso, di venire un reagente 
inerno alia Iotta di classe. 
destinato a sfaldare la sicu-
rezza borghese riconducen-
dola materialisticamente al 
rifiuto delle garanzie meta-
fisiche di salvezza esistenti 
nella sua cultura. Opporre 
alio «sperimentalismo pro
blema tico» — come fa Lu
kacs nella sua Estetica — in 
cui si sarebbero fermati «ta-
lenti cosi grandi come Matis
se, creatori potenti come Pi
casso ». una «continuazione 
adeguata ai tempi del reali-
smo tradizionale» compor-
ta. tra l'altro. il rischio di 
una svalutazione dell'impor-
tanza dialettica che ha l'o-
perazione critica di Benja
min dal punto di vista della 
dissoluzione mareista della 
«ideologia ». 

Nel Dramma tedesco baroc
co Benjamin mostra la ge-
nesi di uno sperimentalismo 
che, attraverso i moduli se-
mantico-allegorici dei suoi 
procedimenti di scrittura. ar-
ticola le ambivalenzc della 
falsa coscienza fino ai suoi 
sbocchi autodistruttivi e al 
tempo stesso da ragione dei 
nodi storici in cui la Iotta 
di classe (non si dimenti-
chi che quest'opera benja-
miniana risale agli anni d'in-
cubazione del nazismo nella 
Germania weimariana) sem-
bra bloccata, costringendo 
Tartista a trasporre all'in-
temo della soprastnittura, 
radicalizzandole, le contrad-
dizioni economico-sociali In 
cui si e andata progressi
vamente obliterando la sua 
umanita. 

Ferrucio Masini 

II dibattito popolare come contribute alVattivita dei soviet 

COME NASCE UNA LEGGE IN URSS 
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Le commissioni che affiancano le assemblee, tanto al centro che nelle amministrazioni locali - Migliaia di lettere contenenti critiche, 
emendamenti, proposte - Una legislazione unica ma rispettosa delle particolarita locali di un Paese immenso - La questione elettorale 

Gli artisti: «Salviamo Angela)) 
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NEW'YORK — II «Comitate d«ll« arti par la 
liberta di Angela Davis» ha lanciato un appallo 
agli artisti di tutto H mondo perch* venga pro-
saguita • accrcsciuta di intensita la campagna 
international* per la salvezza della militant* co> 
munitta americana. II comitato ha lanciato una 
iniziativa ch* consist* n*U'all*stir* per la fin* del 
prossimo mes* di giugno una mostra-asta a Los 
Angeles, la citta natal* di Angela Davis. II comi
tato invita gli artisti Italian! a partecipare alia 
manifestation* ch* ha lo scopo di mobilitar* 

« molti colleghi artisti nella Iotta per una societa 
libera * , contemporaneamente, di raccogliere fon-
di, disperatament* n*c*ssari per la difesa lege-
le » al mostruoso process© in corso. L'appello • 
firmato da un folto gruppo di intdlettuali ame-
ricani fra i quali lo scrittor* James Baldwin, il 
commediegrafo Dalton Trumbo, I'attric* Jan* Fon
da. L'indirizzo del comitato • : « Post office box 
8958, Los Angeles, California 90043, USA*. 
Nell* foto: due immagini di una recente manife-
stazion* a Washington p*r la salvetza della com* 
pagna Angela Davis. 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, maggio 

Che cosa c'h di nuovo nella 
vita dei Soviet? A prima vi
sta — se si confrontano ad 
esempio le sedute del Soviet 
Supremo di oggi con quelle 
degli anni scorsi — nulla 
sembra essere cambiato: le 
session! del massimo orga-
nismo rappresentativo del 
paese sono rare (due all'an
no), molto brevi e in verita 
assai formal!. Per cogliere la 
linea di un processo, che si 
svolge lentamente e senza 
clamori, occorre non fermar-
si all'apparenza ed esamina-
re 1'attivita delle commissioni 
d! lavoro dei Soviet: e qui 
infatti che si svolge da qual-
che tempo 1'attivita piu im
portante dei deputati sovie-
tici. • • 

La legge istitutiva delle com
missioni e del 1966: il decre-
to del 3 agosto di quell'anno 
ne prevedeva dieci per cia-
scuna delle due Camere (So
viet dell'Unione e Soviet della 
nazionalita), giii giii per tutti 
i soviet locali (piano e bilan-
cio; industria, tPasporti e te-
lecomunicazioni; edilizia e ma-
teriali da costruzione; agri-
coltura; sanita e sicurezza so-
ciale; educazione, scienze e 
cultura; commercio e servizi; 
legislazione, esteri; veriflca 
dei mandati) ma il numero e 
ora aumentato a tredici con 
la nascita delle commissioni 
per i problemi dei giovani e 
della difesa della natura e 
lo sdoppiamento della com-
missione industria e traspor-
ti. Anche se alcuni settori del
la vita del paese non sono 
ancora seguiti da specifi-
che commissioni parlamenta-
ri (mancano ad esempio le 
commissioni « Difesa », a La
voro », e «Intemi» i cui pro
blemi sono affrontati a livel-
lo parkmentare direttamente 
dal Presidium oppure in se-
de di commissione del bilan-
cio o di commissione legisla
te va) tUtte insieme queste 
commissioni — alle quali par-
tecipano 912 deputati su 1517 
—, formano una specie di 
Parlamento permanente. aper-
to durante l'intera legislature. 

Partecipazione 
popolare, 

La vita di queste commis
sioni e, abbiamo detto, qua
si del tutto sconosciuta: pre-
domina, come si sa, nellTJnio-
ne Sovietica la tendenza a 
presentare tutto e sempre in 
chiave di monolitismo, a por-
re in secondo piano gli aspet-
ti piu vivaci, anche piu demo
cratic! della vita sovietica, 
quelli connessi ad esempio 
con la crescita nell'opinione 
pubblica di una piu acuta sen-
sibilita critica. di un modo 
nuovo di porre il problema 
della partecipazione. Si av-
verte — e ne abbiamo avuto 
la prova visitando recente-
mente l'Ucraina — il peso che 
ha tuttora quella che e stata 
chiamata la afrontiera psi-
cologica », la « paura del nuo
vo ». Ma basta seguire un po-
co da vicino le commissioni 
del Soviet Supremo per ca-
pire che la realta e molto 
piii viva del quadro opaco 
che talora viene presentato. 

II Soviet Supremo ha di-
scusso in questi ultimi anni 
un certo numero di leggi mol
to importanti: quella sulla 

terra, sulla famiglia, sulle ac-
que, sul lavoro, eccetera, e 
in tutti i casi — ecco dove 
incomincia il discorso sul nuo
vo ruolo dei Soviet — il te-
sto deflnitivo, approvato appa-
rentemente soltanto dopo una 
sommaria discussione nelle 
due Camere riunite, era sen-
sibilmente diverse rispetto al 
testo originario. Un certo nu
mero di modiflche sono state 
proposte — e anche qui e'e 
una novita di metodo rispet
to a c!6 che aweniva nel pas-
sato — da semplici cittadini: 
la decisione di pubblicare sul
la stampa i test! integral! dei 
piu importanti disegni di leg
ge ha infatti permesso a mol
ti — non dunque soltanto ai 
deputati — di contribute a 
«scrivere» le leggi. I decreti 
passano cosi al vaglio e al 
controllo dell'opinione pub
blica molti mesi prima della 
sessione del Soviet Supremo. 
che dovra esaminarle, e sono 
sempre migliaia e talvolta de-
cine di migliaia le lettere con
tenenti critiche, proposte, e-
mendamenti che si ammuc-
chiano sui tavoli delle com
missioni del Soviet, incarica-
te di preparare i testi dei pro-
getti. E' poi nelle sedl di que
ste nuove commissioni che si 
svolge la discussione vera e 
propria* 

Un esempio 
di discussione 

Un giornalista delle Isve~ 
stia, Anatoli Agranovski, ha 
avuto la possibility di assiste-
re ad alcune delle 170 riu-
nioni di commissioni che han-
no avuto luogo tra il 1966 e 
il 1970 e a lui dobbiamo un 
certo numero di notizie di 
grande interesse per canire 
come funziona nella realta il 
Soviet. Tutte le nuove leggi 
— e la testimonianza del 
giornalista sovietico — sono 
state preparate durante anni 
di serrate discussioni attorno 
a migliaia di emendamenti. 
Una parte di questi emenda
menti avevano un carattere 
semplicemente stilistico. ma 
altri comportavano modiflche 
sostanziali al testo. Ecco per 
esempio alia commissione del
la Sanita, mentre si discute 
appunto la nuova legge sulla 
sanita, un deputato si alza e 
propone di aggiungere alia fi
ne di un articolo alia parola 
« cltta » le parole « e le altre 
localitan. Qui la richiesta di 
modifica e sostanziale: si pro
pone infatti di allineare le 
strutture sanitarie delle cam-
pagne a quelle delle citta, di 
allargare cioe e di molto l'a-
rea della legge. Nella stessa 
commissione una discussione 
particolarmente vivace si e 
avuta attomo a questa que
stione: pu6 il medico opera-
re un ammalato senza il con-
senso di quest'ultimo o senza 
il consenso dei parenti? I de
putati si sono divisi in due 
gruppi. KFacciamo il caso 
che Tammalato sia in coma 
e che i suoi parenti vivano in 
un'altra citta — ha detto uno 
— al medico non rimane dun
que che asoettare la morte 
del paziente? ». 

a lo non conosco un solo 
paese ove la legge preveda il 
diritto del medico di decide-
re da solon, ha obiettato un 
altro. 

L'obiezione e stata giudica-
ta astratta da un terzo depu
tato: ePrendiamo un caso 
concreto: una perforazione di 

Il complesso mondo dell'apparato visivo 

Si impara anche a vedere 
Uuso di appareccliiature optometriche potrebbe essere utilmente introdotto 
sin dai primi anni della scuola materna con scopi rieducativi e formativi 

Una fine apparecchiatura 
permette di seguire i minimi 
movhnenti degli occhi. ed e 
stata impiegata, per esempio, 
per studiare un particolare 
aspetto della psicologia cioe 
il modo in cui si guarda un 
quadro: infatti si riesce atrac-
ciare sulla carta tutti i mo-
vimenti che 1'occhio fa nel
la ricognizione preliminare, 
nel riconoscimento dei parti-
colari eccetera. Esami di que
sto genere praticati sugh sco-
lari hanno messo in eviden-
za dei disturbi della visione 
cYs non possono essere dia-
gnosticati con le normali «ta-
belle optometnche» che si 
impiegano normalmente. Le 
tabelle fomiscono informazio-
ni soltanto sull'efficienza del-
l'apparato ottico. cioe delle 
lenti naturali di cui e corre-
dato 1'occhio (come i\ cristal-
lino il cui aumento di spes-
sore determina la miopia), o 
delle lenti artificiali con cui 
1'occhio viene aiutato: e co
si venfica che gli occhiali ab-
biano realmente un'azione cor-
rettrice. 

Ma la visione e un feno-
meno molto piii complesso 
del fenomeno ottico, ripro-
ducibile con una " macchina 
fotografica: essa risulta da una 
attivita - psichica complessa 
che elabora gli stimoli prove-
nienti dall'occhio e attribuisce 
loro un significato. Cos) si 
spiega come mai il bambi
no, pur nascendo con un ap-
parrato ottico complete de-
venimparare a vedere». E'-

il risultato di un apprendi-
mento il fatto di riuscire a 
vedere con due occhi senza 
«vedere doppios, e il risul
tato di un apprendimento Q 
fatto di riuscire a riconosce-
re le distanze fra gli ogget-
ti. e il risultato di un ap
prendimento il vedere il mon
do diritto anziche capovolto, 
come esso si imprime, per lo 
appunto, sulla retina. Questi 
processi di apprendimento 
non coinvolgono soltanto l'ap-
parato nervoso al quale giun-
gono gli impulsi elaborati nel
la retina per effetto di stimo
li luminosi: coinvolgono an
che la capacita di contrazioni 
muscolari, e di percezione del
le contrazioni stesse. II senso 
della profondita o della di
stanza, per esempio, non e 
dato soltanto dal fatto che 
vediamo con due occhi an
ziche con un occhio solo (fat
to sul quale e fondato quel-
raffascinante giocattolo che e 
il View-master), ma anche 
dalla percezione che abbiamo 
del diverso sforzo di accomo-
damento. cioe di contrazione 
muscolare, che facciamo quan
do passiamo dal guardare i 
piani vicini al guardare i pia-
ni Ionian! (e probabilmente 
e questo uno dei motivi per 
cui nel View-master provia-
mo. si, la sensazione di vede
re in rilievo: ma in un mo
do lievemente direrso dal so-
lito, con una sensazione di 
artiflciosita, come se guardas-
simo delle quinte e dei fon-
dall di teatro). 
- Anche lmpazmre a legiece e 

un c imparare a vedere»; e 
quanto sia coinvolto nella let
tura anche il fenomeno mu
scolare lo si nota quando si 
osserva un bambino in diffi-
colta: muove la testa, torce 
il collo. segna col dito... Leg-
gere seguendo col dito e un 
indice di scarso coordinamen-
to dei muscoli che govema-
no gli occhi: e Jo scarso codr-
dinamento si manifesta an
che nel saltare le parole o le 
righe, oppure nel ripeterle, 
cioe nel «perdere il segno», 
in questi casi Tapparato ot
tico pu6 essere perfetto, ma 
quello che e insufficiente e il 
collegamento tra la visione e 
il movimento: si dice allora 
che il ragazzo ha un proble
ma « visuo-motore ». Le tabel
le optometriche tradizionali 
non mostrano ' nessuna ano-
malia: l'apparecchio che pub 
segnalare l'anomalia e uno di 
quegli apparecchi c^e control-
lano i movimenti delFocchio; 
ma in genere il comportamen-
to del bambino e sufficiente 
a suggerire la diagnosi. 

Il suggerimento diagnostico 
pub provenire dal comporta-
mento del bambino non solo 
quando gli si insegna a legge-
re e a scrivere ma gia pri
ma, nella scuola materna, dal 
modo di giocare. Un bambino 
che non ama disegnare e co-
lorore pub avere difficolta di 
questo thpo, come pub aver-
le quello che e particolarmen
te goffo nel muoversi: ne! gio-
chi che richiedono una certa 
«mira», il bambino che ha 
problemi viauo-motori muove 

la testa e il collo piuttosto 
che gli occhi. Sarebbe me-
glio scorgere l'esistenza di 
questi problemi, e affrontar-
ne la soluzione, prima del-
ringresso nelle elementari: in 
modo che lo sforzo della let
tura possa cominciare quan
do effettivamente il bambino e 
in grado di compierlo, e che 
la lettura percib non gli ap-
paia ma! come un martirio 
difficile ma sempre, fin dal 
primo momento, come un fa
cile e interessante arricchi-
mento che soddisfa le sue cu-
riosita. 

Questo e possibile perche 
oggi l'optometria ha elabora-
to tecniche di rieducazione 
capaci di fare riperconere, 
a un bambino che non le ha 
conettamente superate inma-
niera spontanea, le tappe del
lo sviluppo visuo-motore. Mol
to spesso non si pub comin
ciare direttamente dallo svi
luppo della visione ma biso-
gna cominciare da apprendi-
menti ancor piii precis! e fon-
damentali: per esempio dal-
rapprendimento dell'equilibrio 
corporeo. Quando il bambi
no ha conquistato il dominio 
del proprio apparato musco
lare in maniera da saper con-
servare Tequilibfio e da po-
ter compiere <• con esattezza 
prima dei movimenti ampi 
e poi, via via, movimenti sem
pre piii minuti, allora esisto-
no le basi per l'apprendimen-
to di quella correlazione mu
scolare piii fine che e il coor-
dinamento dei muscoli degli 
occhi, base indispensabile per 

la corretta lettura. II tecnico 
optometrista avrebbe dunque 
un suo ruolo gia nella scuo
la materna. Se poi si va a cer-
care quali possono essere le 
cause den'insufficienza a cui 
si deve porre rimedio con 
tecniche rieducative, queste 
cause si trovano generalmen-
te nella poverta di stimoli in 
cui oggi vivono molt! bambi
ni. II • piccino che gira per 
casa, magari prima ancora di 
saper camminare, vede ogget-
ti svariati per forma e di
mensione, affronta distanze 
diverse: diversa e la situazio-
ne del bambino che invece 
viene tenuto in un box o in 
una stanza per bambini, con 
itinerari di movimento ridot-
ti e in presenza di pochi e 
monotoni oggetti anziche di 
oggetti molteplici e diversi. E 
cosi il bambino che ha a pro
pria disposizione tutti gli am
bient i di una casa, e possibil-
mente un giardino, riceve pre-
cocemente lo stimolo al coor-
dinamento visuo-motorio: il 
bambino costretto a giocare 
in un box, o in un ambiente 
vuoto e noioso. il bambino al 
quale di continuo si dice « non 
toccare che lo rompi», « non 
toccare che ti bruci», proba
bilmente avra difficolta a tro-
vare il giusto coordinamento. 
Imparera a leggere con fat!-
ca, seguira col dito per non 
perdere il segno, si umiliera 
degli lnsuccessi, odiera la let
tura. 

Laura Conti 

ulcera. Per. salvare la vita del-
l'ammalato bisogna operare 
in fretta. Vi sono dei casi in 
cui occorre dunque autoriz-
zare il medico a decidere da 
solo ». Ma un deputato medi
co ha portato un'esperienza 
di anni lontahi: «Durante la 
guerra — ha detto — vi so
no stati dei feriti che hanno 
rifiutato di essere operati e 
molti di ess! sono poi guari-
ti... Io non posso tagliare ad 
un cittadino una gamba, se 
l'ammalato non mi da la sua 
autorizzazlone ». 

Alia fine si e trovato l'accor-
do su una formula che per
mette al medico di assumersi 
la responsabilita della deci
sione solo «in casi ecceziona-
li », quando « un ritardo met-
te in gioco la vita dell'amma-
to», oppure quando «e ma-
terialmente impossibile otte-
nere l'assenso dei parenti». 
Alia fine della discussione 46 
articoh sui 55 della legge sono 
stati modificati. 

Un dibattito assai interes
sante ha avuto luogo anche 
sugli articoli della legge fo-
restale e su quelli della legge 
delle acque. Per quest'ultima 
legge la commissione ha vo-
luto conoscere il parere di 130 
fra ministeri, centri scientifi-
ci, soviet locali, e le risposte 
giuhte sono state spesso con-
traddittorie. Nulla di strano: 
e'e chi e sensibile al proble
ma della difesa della natura 
e chi — i ministeri industriali 
ad esempio — ha il compi-
to di costruire fabbriche nel
le vicinanze delle acque. Un 
vero e proprio scontro si e 
avuto a proposito della utiliz-
zazione dei flumi per traspor-
tare i tronchi d'albero, co-
struendo con questi tronchi 
enormi zatteroni lunghi talvol
ta anche un centinaio di me-
tri. I ministeri della Pesca, 
della Sanita e della Naviga-
zione fluviale si sono dichia-
rati decisamente contrari a 
questo tipo di trasporto per
che — dicevano — nuoce ai 
pesci e alia navigazione. Ma 
i rappresentanti dell'industria 
forestale avevano un'opinione 
diversa e cosi il Gosplan, che 
ha presentato cifre stetistiche 
per dimostrare che il sistema 
degli zatteroni e in certe oc
casion! il piii economico. Per 
risolvere il contrasto — ecco 
un'altra novita — si e deciso 
di convocare una conferenza 
di studiosi e di specialisti. 
Questi alia fine hanno presen
tato le loro conclusion!: sop-
primere puramente e sempli
cemente gli a zatteroni» e im
possibile, hanno detto, per
che in molte zone, ad esem
pio nel nord, non vi sono 
altre possibilita per traspor-
tare il legname. Bisogna pero 
deflnire esattamente dove que
sto metodo pub essere per
messo e dove deve essere 
proibito nell* interesse della 
navigazione e della pesca. 

La commissione parlamen-
tare non ha notere legislativo 
(solo il Soviet Supremo pub 
votare una legge) e quando 
il suo lavoro e ultimato il 
cammino della legge e ancora 
lungo. II progetto emendato 
delle leggi (17 emendamenti 
all'art. 1, 14 all'art. 2, 25 al-
l'art. 3 ad esempio per la 
legge sulle acque) viene in-
viato ai presidium dei Soviet 
Supremi di tutte le quindici 
Repubbliche federate, che de-
vono a loro volta preparare 
una legge che tenga conto ad 
un tempo del progetto origi
nario, valido per tutto il ter-
ritorio dellTJRSS, e delle «par-
ticolarita nazionali». Guai a 
non tener conto del fatto che 
lTJnione Sovietica si estende 
dai ghiacciai polari al deserto 
kazako, dalla zona dell'orso 
bianco a quella del cammello.' 
Cosi ad esempio la legge per 
il matrimonio — ricorda il 
giornalista delle Isvestia — e 
una per tutto il paese, ma 
mentre nelle Repubbliche bal-
tiche l'eta minima degli sposi 
e fissata in 21 anni, nelle Re
pubbliche del sud ci si pub 
sposare anche a 18 anni. 

Cib che abbiamo detto ri
guarda resperienza compiuta 
negli ultimi anni e molti sono 
d'accordo nel dire che respe
rienza e positiva. II legislatore 
ha bisogno della critica — 
ha scritto ancora Agranovski 
— e deve suscitarla. La di
scussione, la piii larga possi
bile, e dunque utile. Certo i 
deputati sovietici hanno tutti 
gli stessi obiettivi e servono 
tutti gli stessi interessi. Ma 
unita non vuol dire uniformi-
ta di atteggiamento di fronte 
a tutti i problemi. 

I mutamenti intervenuti nel
la vita del Soviet riflettono 
insomma la crescita della so
cieta sovietica ed i problemi 
nuovi che essa pone. Riflet
tono anche sicuramente i ri-
tardi ed i limiti con cui le 
strutture dello Stato si sono 
adeguate e si adeguano alle 
modiflche intervenute nel tes-
suto sociale del Paese. La so
cieta infatti — pur rimanen-
do naturalmente unitaria — 
si e articolata, differenziata, 
ponendo problemi di svilup
po democratico, di riconosci-
menti del contributo che alia 
costruzione socialista pub ve
nire da una dilatazione delle 
autonomie dei Soviet, dei sin-
dacati, delle organizzazioni 
professionali. 

Alcuni passi in questa dire-
zione sono da attendersi pro
prio in connessione con le 
elezioni per il rinnovo dei So
viet repubblicani. cittadini e 
rurali che avranno luogo il 
prossimo 13 giugno: si tratta 
in particolare deU'applicazio-
ne di una recentissima legge 
che fornisce ai Soviet locali 
nuove basi flnanziarie per la 

loro autonomia, e infine dl 
una nuova, ancora piii impor
tante, iniziativa che e stata an-
nunciata ul XXIV Congresso 
dallo stesso Breznev: «Una 
legge speciale che stabilisca 
le mansioni dei deputati, i 
loro poteri ed i loro diritti, 
oltre agli obblighi dei fun-
zionari dello Stato nei con
front i dei deputati». 

Siamo alia vigilia cioo dl 
una legge che ha il compito 
dichiarato di «accrescere 1' 
autorita e lo spirito di ini
ziativa dei deputati» nei con
front! dei funzionari dello 
Stato, dei direttori di fabbri-
ca, di tutti quegli organismi 
ancora, che la riforma econo-
mica del '66 ha messo in mo-
to, ponendo il problema di un 
nuovo sistema di rapporti fra 
gli istituti della societa so
vietica. 

Adriano Guerra 
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