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Risposta alia lettera di un compagno 

Non siamo all'anno zero 
E' da respingere ogni atteggiamento di «rifiuto delta storia » - II bilan-
cio di una politica che fa giustizia delle posizioni liquidatorie - Prome-
moria per le nuove reclute dell'anticomunismo - A sinistra di chi? 

II compagno Riccardo To
si di Viareggio ha scritto una 
lunga c stimolantc lettera al 
giornale su alcune questioni 
da me toccate nell'articolo 
pubblicato sull'l/mfd del 16 
maggio, che meritano ccr-
tamente una ulteriore ri-
flessione. 

Prima, pero, di entrare 
nel merito devo rispondere 
ad una osservazione, dieia-
mo cosi, di metodo che il 
compagno Tosi pone quando 
rileva un certo « apriori-
smo » e una • sorta di dog-
matismo iuquictante » net 
con front i di quei compagni 
che dissentono dal Partito 
comunista su posizioni « di 
sinistra ». Che il mio arti-
colo fosse stato suggerito da 
un'occasione determinata e 
quindi riscntis.se del tipo di 
polemica scaturita da quel-
l'occasione non e dubbio, co-
si come e probabile che tut-
to cio possa aver dato 1'im-
pressione che il compagno 
lamenta. Tuttavia di aprio-
rismo e dogmatismo, non di-
ro del sottoscritto (perche 
la cosa non avrebbe comun-
que grande rilievo), ma del 
Partito non vedo come si 
possa parlarc, se, come a 
me sembra necessario, si 
considerino non solo il di-
battito teorico, ma anche la 
verifica pratica, l'iniziativa 
politica e la lezione delle 
esperienze passate momenti 
di una discussione autentica. 

Discussione 
aperta 

>N Discussione che non comin-
cia oggi ma che e cresciuta 
e cresce insieme alia costru-
zione di un movimento rea-
le e che, proprio per cio, 

, non si lascia paralizzare dai 
preliminari di un dibattito 
< sui primi principi >, il qua
le invece e destinato a ripar-
tire sempre da zero e a tra-
dursi politicamente in un at
teggiamento di liquidazione 
e di svendita del patrimonio 
acquisito, in nome di una 
« rifondazione » solo intellet-
tualistica. 

In questo senso piu genui-
no' (e quindi non in contrad-

' dizione con la nccessaria fcr-
mezza attorno alia linea che 
e stata decisa) si puo dire 
che la discussione e oggi ve-
ramente « aperta », oggi piu 
di ieri, se non altro per un 

' insieme di circostanze ogget-
tive nuove, non solo interne 

, ma anche internazionali, che 
non sto qui a ricordare. E 
in riferimento a tutto cio si 
puo misurare quanto ancora 

t e insoddisfacente e resta da 
• fare. 

Venendo pero ora al me-
; rito delle questioni, devo di

re subito che il compagno 
Tosi ha certamente ragione 

' quando osserva che l'imma-
• gine di un capitalismo rifor-

matore e razionalizzatore 
pecca di unilateralita perche 

< cosi facendo non e ana-
lizzata l'altra faccia del ca
pitalismo italiano, una faccia 
di arretratezza, di parassiti-
smo, di sprechi, di rapporti 

. astorici (sic!), una faccia 
insomma addirittura preca-
pitalistica e semifeudale >. 
Tuttavia, egli prosegue, sa-
rebbe < puerile » e « anti-
marxista » < affermare che la 
ipotesi del PCI dello scon-
tro sul "nodo" delle rifor-
me, con il suo conseguente 
sbocco politico, sia da accet-
tare dal punto di vista stra-
tegico e di classe ». A con-
ferma di cio egli ricorda al
cune frasi di Marx e di Le-

. nin sulle questioni del rap-

r porto tra innovazioni tecno-
logiche e sfruttamento e sul 
carattere subalterno del ri-
formismo e, concludendo, 
ammonisce che non la DC e 
il PSI sono gli interlocutori, 
ma le masse (e dunque, ag-
giungerei, anche quelle che 
militano in questi partiti o 
che ad essi si riferiscono 
e non soltanto in quanto 
< masse », ma anche in 
quanto aggregazioni < politi-
che »!), e che gli obiettivi 
di fondo rcstano il rovescia-
mento degli attuali rapporti 
di produzione e l'abbatti-
mento deH'apparato statale 
in quanto struttura op-
pressiva. 

Se il problcma fosse solo 
di ribadire queste cose non 
ci sarebbe questione. Ma 
proprio questo dimostra che 
la questione sta altrove. 
Quando ho polemizzato con 
una certa teorizzazione e una 
certa immagine del capitali
smo, fatta propria anche da 
gruppi di sinistra, ero mos-
so da una convinzione che 
qui voglio formulare in mo-
do piu esplicito e cioe che 
quella teorizzazione e quel-
la immagine portano con se 
una svalutazione radicale 
non tanto delle contraddizio-
ni interne del capitalismo, 
quanto (e la cosa ha conse-
guenze politiche piu gravi) 
del ruolo autonomo dell'an-
tagonista storico del capita
lismo, cioe della classe ope-
raia e delle for/c sociali ad 
essa alleate: intendo con cio 
riferirmi non ad una affer-
mazione solo di principio, 
ma al riconoscimento, che 
diventa punto di riferimento 
e di orientamento per la 
prassi, dello sviluppo con-
creto della lotta di classe, 
dei modi e delle forme stori-
camente determinate con cui 
il movimento dei lavoratori 
ha saputo condurre le sue 
lotte, consolidare le sue con-
quiste, rafforzare la sua co-
scienza di classe, esprimere 
la sua funzione di nuova for-
za dirigente nazionale. 

Che non tutto sia positivo 
e esente da errori, che la 
prospettiva sia tutt'altro che 
pacifica e scontata e indub-
bio, cosi come e indubbio 
che sarebbe altrettanto erro-
neo sottovalutare le capacita 
e l'iniziativa deH'avversario. 
Ma il punto politico reale 
resta questo riconoscimento. 

II ruolo 
del partito 

E del resto sono proprio 
I'individuazione e l'analisi 
attenta dei modi come il pro
letariate, organizzandosi e 
riconoscendosi come classe e 
come sistema di alleanze, 
riesce a conquistarsi un ruo
lo e un'iniziativa autonoma 
dalle classi dominanti; sono 
proprio i problemi di guida 
politica che tutto cio pone 
(cioe il ruolo del partito), 
l'esame delle condizioni og-
gettive e delle possibility 
concrete, degli obiettivi e 
delle alleanze, la lezione da 
trarre dall'esperienza storica 
delle difficolta e degli erro
ri superati o non superati, 
che costituiscono — da sem
pre — uno spartiacque deci-
sivo tra la prospettiva mar-
xista e quella degli ideologi 
borghesi, sia pure anticapi-
talisti e radicali di sinistra. 
La questione andrebbe pro-
iettata anche sul piano inter-
nazionale, ma, intanto, co
me negare che il movimento 
operaio italiano e la sua 
espressione politica piu con
seguente, il PCI, abbiano sa

puto salvaguardate e accre-
scere questo ruolo, sia pure 
tra difficolta che non voglio 
certo sottovalutare; abbiano 
saputo tenere aperta e far 
avanzare una prospettiva de-
mocratica, non socialdemo-
cratica e non interclassista, 
di transizione al socialismo? 

E* questo il punto politi
co reale, che fa giustizia an
che di altre posizioni, piu 
infantili, quale quella che 
pretenderebbe di contrap-
porre Pidea di un PCI e di 
un sindacato integrali e su-
balterni a quella di una clas
se operaia pronta e matura 
(soggetlivamente) per la ri-
voluzione socialista subito, e 
tuttavia incapace di scrollar-
si di dosso la guida di un 
gruppo dirigente « revisioni-
sta ». Anche questo 6 un mo-
do in cui, al di la delle pa
role, si traduce un atteggia
mento di « rifiuto della sto
ria » che con il marxismo ha 
ben poco a che fare. 

Classe operaia 
e sistema 

Se quindi nei confronti 
degli ideologi borghesi e so-
cialdemocratici, che sosten-
gono quella teorizzazione del 
capitalismo a cui mi sono 
piu volte richiamato, si deb-
bono ricordare le parole di 
Marx e Engel (« essi voglio-
no migliorare le condizioni 
di esistenza di tutti i mem-
bri della societa, anche dei 
piu favoriti. Percio fanno 
appello continuamente a tut-
ta la societa senza distinzio-
ne, anzi si rivolgono di pre-
ferenza alia classe dominan-
te »), nei confronti dei grup
pi di sinistra che la pren-
dono a prestito e necessario 
ricordare che quella teoriz
zazione e stata sempre fon-
data sulla presunta costata-
zione di un'integrazione or-
mai avanzata (per taluni ad
dirittura irreversibile) della 
classe operaia nel «siste
ma », con l'identificazione 
dell'agente rivoluzionario ne
gli strati sociali * emargina-
ti > o < disadattati >, con la 
polemica contro l'industria-
lismo e la scienza (e non 
contro l'industria dapitali-. 
stica e l'uso- borghese della 
scienza), contro' il sistema 
(e non contro il sistema bor
ghese), contro l'alienazione 
in generate (e non contro la 
alienazione ' conseguente ai 
rapporti capitalistic! di pro
duzione). Di costoro, cioe, si 
puo dire — sempre per usa-
re le parole di Marx e En-
gels — che essi « ravvisano 
bensl il contrasto fra le clas
si e 1'azione degli element! 
dissolventi nella stessa so
cieta dominante, ma non 
scorgono dalla parte del pro
letariat nessuna funzione 
storica autonoma, nessun 
movimento politico che gli 
sia proprio ». E questo resta 
vero anche quando tale po-
sizione, benche contraddetta 
a parole, sia presa nei fat-
ti, nel giudizio sulla realta 
storica effettiva. 

Sono dunque, queste ulti-
me, posizioni che, nello sche
ma politico corrente, stanno, 
a mio avviso, a sinistra non 
gia delle posizioni dei comu-
nisti, bensi — semmai — di 
quelle dello schieramento 
non comunista, quando poi 
non assumono apertamente 
(come purtroppo non di ra-
do accade) le vesti dell'at-
teggiamento anticomunista. 
E allora non apparira nep-
pure strano che entrambe le 
citazioni che ho fatte siano 
tratte dallo stesso capitolo, 
il terzo, del Manifesto dei 
comunisti. 

G. Giannantoni 

MILIONI DI INGLESI SCHEDATI CON I PIU' MODERN! SISTEMI ELETTRONICI 

LONDRA — Scampoli della vecchia Inghilterra: la sfilata annuale degli ufficiali reduci 

In alcune scuole di Napoli 

UN FILM 
PER DEMOLIRE 
IL TABU 
DEL SESSO 

• - , ' . - " • • - : - - - * , ' • ' • , ; « - : - ; 

Dalla nostra redaziohe 
NAPOLI. qtugno. 

Ne scrivono i giornali, se ne parla. sia pure con tutte 
le cautele, alia TV, escono a decine I libri: non e'e dubbio 
che quello deU'educazione sessuale sia uno dei temi di co
stume piu dibattuti oggi. 

Una ditta napoletana, la Cine Sud, vuol dare ora un 
ulteriore colpo ai troppi tabu che ancora dominano in que
sto campo Ha acquistato dalla BBC un film sull'educazio-
ne sessuale, e intende farlo proiettare nelle scuole. per i 
ragazzi dagli 8 anni in poi. 

II film e stato prodotto dalla televisione inglese dopo 
un anno di lavoro e molte indagini fra psicologi, medici, 
educatori e famiglie. E* stato teletrasmesso per la prima 
volta nelle scuole primarie della Gran Bretagna in tre 
puntate, il 4, I'll e il 18 giugno dello scorso anno. 

II titolare della Cine Sud, Luigi Vitiello, appena sent! 
parlare dell'iniziativa inglese, void a Londra e acquisto i) 
documentario. Superate alcune difficolta di ordine buro-
cratico (il visto del ministero dello Spettacolo e tardato 
ad arrivare) e tecnico, egli e pronto ora a portarlo nelle 
scuole. Riuscira nel suo intento? 

II film, che dura quaranta minuti, vuole rispondere..in 
forma estremamente semplice e lineare, ai primi interro-
gativi che si pongono i bambini su come nasce una nuo
va vita. 

Sembra addirittura inutile precisare che non e'e nienle 
di morboso o che possa comunque turbare la sensibilita di 
un ragazzo normale, maschio o femmina. Piu che di edu 
cazione sessuale si puo anzi parlare di una prima, rapida 
e «pulita» informazione sui problemi della nascita e del 
sesso. 

Illuminanti sono le reazioni suscitate dalla proiezione 
del film in alcune scuole dove e stato presentato a titolc 
sperimentale. In una media di Napoli, la «Marotta», il 
documentario e stato accolto con favore. Addirittura e sta
to vagliato criticamente (perfino con giudizi di « frammen 
tario e lacunoso in alcuni punti») dagli allievi che gia 
frequentano nella scuola corsi di educazione sessuale. 

In un centra sociale di gesuiti. il film e stato giudicato 
a interessante» dai ragazzi di V elementare, a normale r. 
da quelli della media inferiore e «lacunoso» da quell) 
della superiore. Anche in questo caso si tratta di ragazzi 
che avevano gia affrontato Targomento in modo scienti 
fico. 

f. p. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. giugno 

L' « invasione della vita pri-
vata del cittadino > solleva for-
ti preoccupazioni. Gli ammoni-
menti. gli scandali, le denunce 
vanno susseguendosi a ritmo 
accelerate Ed e significativo 
che il grido d'allarme (via 
USA) riecheggi in Inghilterra 
dove il rispetto della privacy 
e stato addirittura elevato a 
culto. II nuovo attentato alia 
liberta e duplice. Da un lato 
lo stato moderno aumenta la 
sua capacita di controllo sul 
cittadino sottolineando, contro 
le ipotesi pluralistiche, il mo
menta unificante, totalitarib, 
del potere centrale. Dall'altro 
ditte e organizzazioni d'affari 
spiano 1'attivita degli organi 
ufficiali e stringono una rete 
sempre piu fitta attorno ai 
movimenti della popolazione. 

Fondamentali garan/.ie de
mocratize sono minacciate — 
a vari livelli — dalla raccolta 
di informazioni confidenziali. 
cartelle segnaletiche, scheda-
ture discriminanti. Al disagio 
delle correnti liberali per la 
tendenza all'irreggimentazio-
ne, si unisce l'ansieta diffusa 
per un'interferenza sottratta 
alia tutela politica. Si teme lo 
avvento della cosidetta compu
ter society condizionata dalle 
calcolatrici elettroniche e do-
minata quindi da un meccani-
smo di disciplina automatico 
che scruta, indaga e giudica. 
soffocando ulteriormente la 
area decisionale dell'individuo 
e dei gruppi. Sorge spontaneo 
il richiamo al « 1984 * di Geor
ge Orwell: la voce dispotica 
dell'autorita, una forza anoni-
ma che paralizza il soggetto 
neII*asservimento. 

Negli ultimi tempi v'e stata 
una serie di episodi allarman-
ti. Due anni fa si scoprirono 
le « note caratteristiche ^ con
tro gli studenti alFUniversita 
di Warwick (patrocinata dal 
grande capitale) e l'esistenza 
delle political files emerse poi 
su larga scala anche in tutti 
gli altri atenei inglesi compre-
so l'uso di informatori e agen-
ti in borghese. La macchina-
zione poliziesca ai danni di 

I calcolatori smantellano il santua-
rio deilla tradizione « privacy » 
Reminiscenze orwelliane - Liste 
nere di « indesiderabili» nelle 
fabbriche e nelle scuole - Prezzi 
modici per informazioni confidenziali 
Le imprese piu collaudate hanno 
centinaia di agenzie e filiali anche 
alPestero, fino a Singapore e Hong 
Kong - Dispongono di un esercito 
di guardie arm ate, veicoli blindati 
e di speciali reti di trasmissione 

Con Massimo Campigli e scomparso uno dei massimi esponenti della prima generazione artislica del '900 

PRIGIONIERO TRA LE SUE DONNE-IDOLO 
L'incontro con uno scultore antifascisla in un campo ungherese durante la prima guerra mondiale - La scelta della pHtura dalla 

mostra parigina del 7 9 alia grande esposizione anlologica di Milano nel r67 - Una favola densa di aculissima nostalgia 
La morte ha sorpreso Cam

pigli al suo cavalletto di la
voro. Da due mesi, dopo una 
operazione subita a Roma, 
era ritornato a Saint-Tropez, 
sulla Costa Azzurra, nella sua 
villa « Bellavista». Saint-Tro
pez era il luogo ch'egli alter-
nava coi soggiomi romani, 
nella rasa di Porta Pinciana. 
Ed e a Saint-Tropez che Mas
simo Campigli. secondo il suo 
desideno, espresso al figlio 
Nicola, sara sepolto quest'og-
gi dopo i funeral 1 di rito ci
vile. 

ET morto d'infarto a 76 an
ni, era nato a Fiesole il 4 lu-
glio del 1895 ed era giunto 
alia pittura dal giornalismo. 
La vocazione all'arte sembra 
che gli sia venuta durante la 
prima guerra mondiale, in un 
campo di prigionia ungherese, 
dove era stato trasferito dopo 
che i tedeschi l'avevano pre-
so insieme ad altri soldati do
po una battaglia sfortunata 
•ull'Isonzo. Nel campo magia-
ro Campigli incontrd uno scul-

antlfascisU di Mantova, 

Giuseppe Gorni, che ne favor! 
rinclinazione figurativa. Fu 
cosi che, al termine del con-
flitto. trasferitosi a Parigi, 
egli incomincid a dipingere 
con crescente intensita e fer-
vore. 

Tuttavia la nascita vera di 
Campigli pittore bisogna far-
la coincidere con una data 
piu tarda, una data precisa: 
1928. ET in questo anno infat-
ti che egli, nel museo roma-
no di Villa Giulia, scopri le 
opere degli etruschi, da cut 
fu soggiogato, tanto da cam-
biare i modi espressivi sino 
allora impiegati. Del resto l'a 
more per l'arcaico, per il pri-
mitivo, per Tarcheologia, era 
un fatto diffuso: basta pen-
sare in quegli anni a Marti
ni e a Marino Marini. Ma non 
si trattava soltanto di una ten
denza italiana, bensi di una 
tendenza europea. In parte 
vi giocava dentro il cosiddet-
to aiitorno aH'ordine*. in 
parte l'impulso a trovare fuo-
rl della storia quella zona di 
HberU che la brutallta deglt 

eventi sembrava aver distrut-
ta per sempre. 

E' quindi cos! che incomin
cid la favola plastica di Cam
pigli, intessuta di riferimenti 
non solo etruschi, ma anche 
egizi e pompeiani e. raccon-
tata con preziosa perizia tec-
nica attraverso una foltissima 
serie di tele, dove la pittura, 
stesa col gusto dell'affresco, 
ribadiva in moduli simmetrlci, 
in semplificate strutture, le 
immagini di un mondo fem-
minile stupefatto. incantato. 
dolcemente metafislco. pur 
senza arrivare mai all'alluci-
nazione dechirichiana. 

A proposito di queste sue 
figure muliebri, Campigli 
stesso ha fornito la chiave piu 
esatta per interpretarle e per 
interpretare 1' intero senso 
della sua impresa artistlca. SI 
legge in un suo scritto del '55: 
«In fondo non dlpingo altro 
che prigionlere. Due donne 
che si parlino, che cuciano vi-
cine, che si pettinino, che si 
vestano, sono sempre state 
per me soavl visionl. E nel 

quadri, che sia evidente o no, 
queste coppie sono sempre 
ben chiuse in stanze piccolis-
sime, legate dal filo col quale 
cuciono o dalla matassa che 
dipanano. legate dalle collane 
che si mettono, incomiciate a 
piu riprese in scomparti e cas-
settoni col pretesto che sono 
palchi... E quei piccoli telai 
nei quali racchiudo le mie tes-
sitrici? Sono prigioni, s'in-
tende, o teche di museo. Ma 
so dire esattamente di dove 
mi vengono. Sono quei piccoli 
telai sui quali quand'ero ra
gazzo vedevo lavorare le trec-
ciaiole, che facevano la tree-
cia per i cappelli di paglia, 
a Settignano e tutt'intomo a 
Firenze_ Di ogni particolare 
della mia pittura riesco a ri-
trovare 1'origine nella mia in-
fanzia. 

Tutto e evasione dalla realta 
attuale... Soffro di una pe-
renne nostalgia per una comu-
nione col prossimo. Potessi 
vincere le mie Inibizionil Po
tessi rompere la prigione che 
ml sono fabbricata*. 

La visione di Campigli, del
le sue donne-idolo, e andata 
ripetendosi nel corso degli 
anni senza sostanziali muta-
menti, che non fossero talu-
ne variazioni stilistiche, non 
mai perd cosi decisive da cam-
biare l'impianto di base della 
sua maniera. Parigi e le sug
gestion! culturali maturate col 
simbolismo e col cubismo eb-
bero su di lui un'influenza in-
dubbiamente sottile e viva, 
non tuttavia tale da spingerlo 
a muoversi in direzione diver-
sa da quella che era diventata 
per lui una dolce ossessione, 
alia quale si abbandonava, si-
no alia monotona riproposta 
degli stessi temi e delle stesse 
immagini. 

La sua gloria, dalla sua pri
ma mostra parigina nel '29. 
andd aumentando di anno in 
anno, acquistando una riso-
nanza Internationale. L'ultima 
sua grande mostra, una ricca 
mostra antologica, e stata or
dinate a Milano, in Palazzo 
Reale, nel '67. In questa occa-
sione e stato possibile fare un 
bllancio generale della *ua 

opera e del posto che le com
pete neU'ambito deirarte ita
liana moderna. Indubbiamen-
te Campigli resta uno dei mas
simi esponenti della prima ge
nerazione artistica del *90O. 
Senza uscire dalla sua poeti-
ca. ma anzi proprio in virtu 
di essa, egli ha potuto evitare 
il processo di restaurazione 
promosso dall'azione fascista 
per le arti. Ma come le sue 
donne e rimasto prigioniero 
deU'incantevole prigione che 
la sua pittura aveva saputo 
costruire con tanta pazienza 
formale e tanta sicurezza. E 
tuttavia, anche oggi, not sap 
piamo riconoscere la sua no
stalgia acutissima, il suo desi-
derio. che fu vivo, dl spezmrc 
il suo stesso incantesimo per 
trovare una ragione fuori di 
se, nel rapporto con gli altri. 
Ed e proprio questa nostal
gia a dare alia sua favola un 
tono cosi persuasive un pun-
gente sapore di purezza e dl 
patetica poesla. 

Mario De Micheli 

Rudi Dutschke dava clamoro-
sa conferma alia pratica della 
intercettazione telefonica e del 
pedinamento. La soffiata e la 
provocazione che colpiscono 
gli attivisti sindacali sono stru-
menti correnti nelle fabbriche 
dove guardie e sorveglianti 
tengono aggiornate le «liste 
nere » degli « indesiderabili * 
e le passano per informazione 
ad altre direzioni aziendali. 

500 ditte 
a Londra 

• Alia persecuzione attiva nel-
l'ambito della produzione cor-
risponde la pressione < persua-
siva > sul consumatore le cui 
at ti vita, potere d'acquisto, abi-
tudini vengono registrati in ap-
positi elenchi che a loro volta 
sono fatti circolare fra le cen-
trali del mondo degli affari. 
Nel contempo si e estesa a di-
smisura la zona d'influenza di 
imprese commerciali specializ-
zate nella « sicurezza >. Tutti 
questi elementi sono confluiti 
nella polemica che un mese fa 
ha accompagnato Tultimo cen-
simento nazionale. Per la pri
ma volta il formulario preve-
deva domande c indiscrete > 
sul nucleo familiare che po-
trebbero essere facilmente 
sfruttate al di la della loro 
ragion d'essere strettamente 
statistica. Malgrado le rassi-
curazioni sulla segretezza del 
censo, il dubbio e rimasto. Ad 
esempio la possibilita di cata-
logare i cittadini . d'origine 
straniera appare particolar-
mente pericolosa in relazione 
all'intensificarsi di certi umo-
ri xenofobi e della campagna 
razzista." \ - • ! 

H disagio dell'opinione pub-
blica e ben motivato. Quanti 
milioni di inglesi sono ormai 
inclusi nelle varie branche 
della memoria, siano esse 
quelle dello Stato, della poli-
zia o della City? Non e forse 
vero (come ha scritto il prof. 
Arthur Miller deirUniversita 
di Michigan in un suo Iibro 
sui computers) che, grazie al 
raggio laser, un nastro di ap
pena 1500 metri pud contenere. 
miniaturizzate, 20 pagine di 
particolari su ogni americano 
vivente? Lo sviluppo della tec-
nica contemporanea e in gra-
do di estendere i tentacoli di 
un'indagine capillare che, uti-
lissima in fase di progettazio-
ne, diventa estremamente in-
sidiosa senza adeguate garan 
zie. Fino ad oggi tutte le indi-
cazioni convalidano le prospet-
tive piu pessimistiche. La si-
tuazione 4 tale che il governo 
laburista aveva sentito la ne-
cessita di nominare nel 1970 
una speciale commissione di 
inchiesta (Younoer Committee 
on Privacy) che sta tuttora 
raccogliendo documenti e testi-
monianze. 

II memorandum presentato 
dal Coniiglio Nazionale per le 

Liberta Civili e rivelatore. 
Una ditta di investigatori pri-
vati ad esempio offre informa
zioni confidenziali su singoli 
cittadini ai seguenti prezzi: 10 
mila lire per un conto banca-
rio particolareggiato; 6 mila 
per una fedina penale; 4500 
per una lista di infrazioni del 
traffico; 8 mila per un indi-
rizzo privato: 7500 per un re-
capito postale; 6 mila per un 
numero telefonico che non 
compare negli elenchi norma-
li. Ai datori di lavoro si forni-
sce anche un quadro comple-
to dei debiti, sentenze, salute 
mentale, reputazione pubblica 
del candidate all'impiego. Le 
vendite rateali danno campo 
d'azione a organizzazioni spe-
cializzate nella riscossione de
gli arretrati e addirittura i ser-
vizi pubblici si servono dello 
aiuto privato nell'esazione del
le loro bollette. Un campione 
del censimento 1966 venne ven-
duto ad una ditta privata. 

Un'altra agenzia comprd 
successivamente il nuovo ruo
lo elettorale nazionale che 
comprende tutti i cittadini al 
di sopra dei 18 anni. La di-
spersione dei dati ufficiali 
sulla cittadinanza e favorita 
da troppi interessi. La cosa e 
confermata dalle recenti rive-
lazioni del quotidiano Guar
dian che avvalendosi della col-
laborazione di due gruppi in-
vestigativi privati ha potuto 
ottenere una quantita di infor
mazioni « riservate > dai Mi-
nisteri del Commercio. dell'In-
dustria. dei Trasporti e della 
Sicurezza sociale. da uffici go-
vernativi periferici. dalle esat-
torie eraiiali. dalle banche, 
dalle tasse comunal:. dal regi-
stro degli autoveicoli. II go
verno ha immediatamente or-
dinato un'inchiesta interna sul
la sicurezza dei dipartimenti 
di stato. I precedenti sono pe-
santi. Tre mesi fa una delle 
piu grosse compagnie d'assi-
curazione. Vehicle & General, 
andd in fallimento. Centinaia 
di migliaia di utenti rimase-
ro alio scoperto e persero i sol
di delle loro poltzze. Ma fin 
dal novembre scorso una sa-
piente c indiscrezione » sullo 
stato della V & G dal ministe
ro era pervenuta alia City aiu-
tando piu di un azionista a 
trasferire altrove i suoi ca-
pitali. 

Nel loro promemoria alia 
Commissione Young i sinda-
cati inglesi hanno chiesto la 
istituzione di permessi specia
li per la crea zione e gestione 
delle banche di dati anagrafi 
ci, sia quelle statali che le al
tre in mano privata. Senza 
adeguato controllo pubblico, 
fra qualche anno, le c memo-
rie > elettroniche potranno 
fornire a chiunque voglia ot-
tenerlo un dossier esauriente 
su ogni cittadino inglese. H 
TUC ha anche lamentato 1'ac-
crescersi della vigilanza e del
la delazione a danno dei lavo
ratori. L'utilizzazione delle la
bour-spies e degli agenti pro-

vocatori ha una lunga storia: 
dal processo di Sheffield del 
1817 (3 operai impiccati, altri 
30 deportati o condannati a 
vita) alia « congiura dei Car-
tisti > del 1848. agli informa
tori al soldo della polizia co
me risulU 1ai documenti del-
l'archivio dl stato dell'inizio 
del secolo. L'attuale moltipli-
carsi delle ditte private nel 
ramo della «sicurezza» e 
fantastico. Dieci anni fa ce ne 
erano una ventina. Ora sono 
circa 500 nella sola Londra. 
Venti di queste sono di gros
se proporzioni e risultano 
iscritte nell'albo di categoria 
della British Security Industry 
Association. < -

Dal 1960 ad oggi il Male 
del giro d'affari e passato da 
20 a 50 milioni di sterline al
l'anno. Le < Tre Grandi * so
no: Securicor Ltd.; Security 
Express, e Factoryguards Ltd. 
che hanno piena approvazione 
dal Ministero degli Interni ma 
che si rifiutano di dare alcun 
rendiconto pubblico dei loro 
metodi ope rati vi. Securicor ha 
153 agenzie in Inghilterra e 22 
all'estero; impiega oltre 20 
mila addetti (poco meno della 
polizia metropolitana londine-
se); ha un mini^sercito di 
guardie annate in giubbotti di 
protezione anti proiettile; di
spone di circa 2000 veicoli blin
dati per il trasporto di valuta 
e preziosi; usa un migliaio di 
cani-lupo; possiede una rete di 
trasmissione a onde corte con 
70 ponti-radio per tutto il pae-
se; estende le sue operazioni 
nel Kenia. Uganda. Zambia. 
Malawi, Malaysia, Singapore. 
Hongkong ed Etiopia. Nel 1969 
i suoi profitti ammontavano a 
783 mila sterline (un miliardo 
e 175 milioni di lire). Fra i 
suoi direttori figurano 1'on.Ie 
Ray Gunter (ex ministro del 
lavoro laburista) e. fino al 
1970. l'attuale ministro del la
voro conservatore Robert 
Carr. 

Servizi per 
gli industriali 
E' quest'ultimo. come noto. 

che ha introdotto la legge an
ti sindacale (Industrial Rela
tions Bill) il cui c codice del 
lavoro > — ha fatto rilevare il 
TUC — oggettivamente favori-
sce la diffusione della discri-
minazione e della repressione, 
e a"a incoraggiamento ai cru-
miri, agli agenti provocatori 
e ai confident! del padrone e 
della polizia. Per concludere, 
ecco i servizi che Complete Se
curity Services Ltd (una suc-
cursale di Securicor) offriva 
in una lettera firmata indiriz-
zata qualche anno fa ai ma
nagers industriali inglesi: 
« . . . 1) fornitura di agenti se-
greti mescolati al personale 
normale per riferire su qua-
Iunque attivita non autorizza-
to: 2) " copertura " dei vei
coli usati dal personale net 
corso delle sue mansioni; 1) 
indagini su furto. frode e pe-
culato; 4) denuncia di chiun
que sia sospettato di provoca-
re dissenso o di i nei tare i di-
pendenti airinsubordinazione; 
5) ricerche sul passato degli 
aspiranti all'impiego >. 

Come si vede i circuiti del 
computer vanno ben oltre la 
semplice violazione della pri
vacy domestica: in questi ul
timi anni si sono allungati ad 
abbracciare i centri di produ
zione, di studio e di consumo 
in parallelo all'estendersi del
lo strapotere delle grosse cor* 
porazioni su una stessa linea 
di efficienza repressive. 

Antonio Bronda 
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