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La propaganda degli avmsari sui muri di Roma 

I piazzisti 
della fiducia 

Partito, Stato, ricercatori preparano il a grande balzo» dell'Unione Sovietica 

L'enignta di una cosi abbon-
dante disseminazione di ritrat-
ti dei nostrl avversari sui mu
ri della citta di questu campa-
gna elettorale ha oomineiato 
a mcuriosirmi fin dalle pri
me avvisaglie, che se non tr
io eoincidonu con I'annuncio 
ai passanti romani (accolto 
con divertimento un po* la-
file, a dire il vero) della pos
sibility di accordare un voto 
di preferenza al candidate) de-
mocristiano Porcacchia. Con-
lesso che queste facce non mi 
lasciano indifferente. Invece 
di tirar via dicendo, morali-
sticamente, fra me e me: 
sfrontati! con la loro politica 
le loro connivenze, la loro 
inettitudine hanno reso que
sta citta inabitabile e adesso 
completano l'opera lordando-
ne i muri con forme propa
gandist iche che sembrano ispi-
rate al laurismo primitive 
piuttosto che all'americani-
smo; invece di tirar via mi 
iermo a studiare i diversi n-
tratti e mi sforzo di penetrar-
ne il segreto, di decitrarne il 
significato, giacche certamen-
te queste facce vogliono co-
municare qualcosa. Ma cosa? 

Scarterei il fine dell'accre-
seimento di popolaritii. Tran-
ne il professore noto per il 
comizio di San Basilio e per 
le trasmissioni scientific-he, 
gli altri non sono personaggi 
vtsivamente popolari. A che 
servirebbe percio esporre la 
propria effige, quando essa e 
nota soltanto a una ristretta 
cerchia di tamiliari, colleghi 
amici. collaboratori. clienti e 
galoppini? Evidentemente c'e 
una intenzione «semiologi-
ca» piii sottile. E' possibile 
supporre che queste persone 
guardando la TV alia sera e 
guardandosi alio specchio la 
mattina, abbiano finito per 
scoprire, lentamente, una cer-
ta somiglianza tra le loro fac
ce e quelle dei personaggi di 
«Carosello », ed abbiano de-
ciso di trarne vantaggi elet-
toralistici. Che questa somi
glianza ci sia mi sembra inne-
gabile e credo che uno dei 
movent i della mia automat ica 
curiosita derivi da un'abitu-
dine al lavoro pubblicitario, 
alle estenuanti sedute in c-ui 
si esaminano centinaia di fo-
tografie di attori, figuranti e 
generici per trovare quelle 
giuste, quelle che peimettano 
al consumatore di « proiettar-
M » nel personaggio che re-
damizza il prodotto e di « as-
sociare l'immagine del perso-
naggio a quella del prodotto ». 
In altre parole, di comprare 
quel prodotto perche chi lo 
eonsiglia e uno che ci somi-
gha (o somiglia a quel mo-
dello che noi vorremmo im-
personare). E le fotografie 
dei candidati sembrano tradi-
re tutte la stessa assoluta vo-
lonta di somigliare a qualcu-
no degli stereotipi pubblici-
tari'di massa. 

Si prenda, ad esempio quel-
l'assessore. con quella grinta 
« dinamica », da « lottatore ad 
alto livello manageriale», 
sprizzante gagliardia e atti-
ludine al comando; non sem
bra voler dire, tinvocando il 
voto per il simbolo e la pre
ferenza per se stesso): « Met-
ti un tigre nella scheda? ». Op-
pure quel candidato democri-
stiano con quell'aria tra un 
gentleman e uno zio Paperone 
alia vaccinara, che promuove 
la vendita dello scudo crocia-
to come se si trattasse della 
marca di unD scotch, magari 
« Personal J and B ». O quel-
1'altro candidato socialdemo-
c-ratico dai grandi baffi, che 
membra richiamarsi espressa-
mente al « presidente dai baf
fi verdi» della nota campagna 
cosmetistica. O un altro as-
sessore, dai sorriso cattivan-
te e birbante del plasmoniano 

che gia nncorre le maschiette. 
Ma al di ia di quest 1 possi-

bili riterimenu specifioi al-
1'uno o all'altro prodotto 
t* all'uno o all'altro gene-
nere di consumatori po-
tenziah (quarantenni lru-
strati per I'lino, anziani gau-
denti spelacchiati per l'altro. 
casahnghe alflitte da carenza 
ailettiva per Pultimo, ecc, 
ecc.) ci sembra di poter al-
iermare che esistono piii pro-
londe analogie tra il fenome-
no nel suo insieme e alcune 
regole importanti della pub-
blicita commerciale. Per esem
pio: 1'aspetto di colui che de-
ve mediare un rapporto di 
« fiducia » tra il consumatore 
e il prodotto (o il marchio di 
tabbrica o il simbolo). II pre-
supposto 6 che il prodotto non 
sia piii capace, da solo, per 
quello che e, di conquistarsi 
il favore del pubblico. • Ha 
staccato, ha deluso, e invec-
chiato (i pubblicitari dicono 
obsolete)), non ha piii argo-
menti, ha perduto credibilitii. 
Bisogna rilanciarlo con una 
« operazione fiducia » 

Come dev'essere la faccia 
di qualcuno che ispiri fidu
cia? Secondo un teorico^ a-
mericano dev'essere «la fac
cia, ne bella ne brutta, non 
stupida ma nemmeno intelh-
gente, di un uomo o di una 
donna che esprima serenita, 
efficienza, benessere, spirito 
di iniziativa, confidenza nel-
l'ordine costituito, simpatia 
per il prossimo, amore per 
la famiglia, entusiasmo per il 
progresso ma anche per la 
tradizionale torta di mele». 
Se non fosse per la torta di 
mele — molti dei candidati 
effigiati hanno facce inconfon-
dibili da mangiatori di ama-
triciane e, soprattutto, di 
«torte» di ben altro genere 
— il resto della descrizione 
collimerebbe abbastanza con 
l'idea che questi personaggi 
sembrano avere di se 

Se si obietta che questo ce-
to medio, sfruttato, amareg-
giato, lasciato nel caos, non 
potrebbe in nlcun modo « pro-
iettarsi» in simili ultrasoddi-
sfatti piazzisti della fiducia, 
e ancora una volta la dottri-
na pubblicitaria a volerci da
re una risposta: « Se vuoi ven-
dere un prodotto di basso co-
sto a un consumatore della 
classe medio-inferiore, fagli 
credere che st tratta di un 
prodotto di lusso, e fagli ve-
dere che coloro che lo consu-
mano sono esponenti delle 
classi superiori. In tal modo 
il suo bisogno latente di pro-
mozione sociale lo spingera 
ad acquistarlo ». Sono parole 
del dottor Ditcher, l'invento-
re delle tecniche pubblicitane 
che agiscono sulle motivazioni 
inconsce. 

Non sappiamo se anche que
sta volta la DC ha chiesto i 
lumi del dottor Ditcher, co
me nel 1963, per tentare di 
manipolare « l'inconscio » de
gli elettori italiani. Ritengo di 
no. II tentativo che fece ul-
lora il dottor Ditcher di « rin-
giovanire » ia Democrazia cri-
stiana ripetendo ingenuamen-
te in Italia la stessa identica 
operazione con cui in Ameri
ca aveva rilanciato sui' mer-
cato la prugna secca della Ca
lifornia ando fallito. E ' pro-
babile quindi che questa volta 
le tecniche specialistiche sia-
no state lasciate prudentemen-
te in pace e che la tendenza 
dei candidati a coprire il fal-
limento politico e il vuoto 
programmatico del centro-si-
nistra romano con un delirio 
di facce imperdonabilmente 
tranquille si debba considera-
re fenomeno casuale e spon-
taneo. 

Ugo Gregoretti 

Un enorme turbogenerators roalizzato negli stabllimcnti «Eloktrosila» di Loningrado • destinato 
alia centrale termoclattrica di Slaviantk. La tctlta a favor* doll* macchin* di grand* potenxa da 
part* dei progottisti sovtctici"* d*ttata da criteri di *€onemicita. 

Preoccupanti dati sugli effetti collaterali dei farmaci 

Col cortisone attenti aWulcera 
9 * 

Abusiche possono esserc evitati con Vistiluzione del Servizio Sunitario ISiuzionule 

Un uomo di trentasette anni 
prende penicillina per una ba-
nale bronchite; Ia penicillina 
gli provoca una reazione aller-
gica per cui gli si da il corti
sone; il cortisone determina 
rinsorgere di un'ulcera ga-
strica: emorragie, intervento 
d'urgenza, trasfusione di san-
gue; con Ia trasfusione di san-
gue si infetta di epatite vira-
le; daU'epatite cronicizzata 
proviene ima cirrosi epatica. 
Morte per coma epatico. 

Questo e solamente uno dei 
casi studiati dagli studiosi 
americani che stanno cercan-
do di accertare quante siano. 
ogm anno. le complicazioni 
mortali. evitabih. prodotte 
dairimpiego incongruo di me-
dicamenti: e sembra che sia
no annualmente. negli Stati 
Uniti. da centomila a duecen-
tomila. Secondo l'informatissi-
ma rassegna di Manlio Spa-
doni (Pericoh da farmaci, ed. 
Sanitas di S. Elpidio a Mare. 
un libro che e gia arrivato al
ia qirinta edizione benche non 
lo si trovi usualmente nelle 
librerie) i farmaci che provo-
cano il maggior numero di 
effetti collaterali sono proprio 
quelli di piii comune impiego: 
la percentuale media e del 25 
per cento nei casi t rat tat i con 
antibiotici, i tranquillanti dan-
no effetti collateral! nel 12* <> 
dei soggetti, i cardiotonic! e 
gli ipnotiei nell'lPo. gli anal-
gesici nel 7»«. 

Esemplifichiamo: presso l'o-
spedale Saint-Antoine di Pan-
gi sono stati ricoverati in un 
anno 118 pazienti con gravi 

emorragie gastnche o intesti-
nali; 40 di questi malati ave-
\-ano preso, nei giorni prece-
denti, medicamenti antinfiam-
matori, e di essi 29 avevano 
preso deH'Aspirina. Gli stu
diosi « ritengono che sia illu-
sorio peiisare a un farmaco 
antinfiammatorio efficace che 
rispetti la mucosa gastrica»: 
questa osservazione. che vale 
per 1'Aspirina e per tutti i me
dicamenti, come Aspro. Aspi-
chinina. ecc. che contengono 
acido acetilsalicilico. vale an
che per i cortisonici. 

Prudenia con 
le vitamine 

La fenacetina c in vece con-
tenuta nel Kalmine. nel Sari-
don, nel Veganin, nel Verdal 
e in altri analgesici: secondo 
la Societa Farmaceutica di 
Gran Bretagna l'uso prolunga-
to della fenacetina «pu6 ucci-
dere» provocando subdole le-
sioni renali. Optalidon e Ci-
baigina, Causith e Farmidone, 
nonche molti altri analgesici. 
contengono invece fenil-dime-
til • dimetilamido - pirazolone, 
una sostanza che puo privare 
il san?ue di globuli bianchi, e 
quindi puo pn-»are Torgani-
smo delle necessane difese an-
tinfettive. 

Questo non significa, nwia-
mente, che non si pos-»a di 

tanto m tanto prendere una 
pastiglia di analgesico (o an-
tidolorifico): significa piutto
sto che non se ne dere fare 
uso contmuato. e che non si 
deve comprare a casaccio 
«qualcosa per i dolori » ma, 
specialmente se si ha qualche 
disturbo (per esempio distur-
bi gastrici), si deve domanda-
re al medico qual e l'analge-
sico piii indicato nel proprio 
specifico caso. 

Nemmeno le vitamine. d ie 
tanto volentien le mamme 
danno ai bambini, sono inno-
cue. La vitamina A puo pro-
vocare eccitazione psichica e 
i^erdita di appetito. le vitami
ne del gruppo B. se prese iso-
latamente anziche in forma di 
«complesso». possono dare 
fenomeni tossici. e persino la 
vitamina C puo provocare di-
sturbi. - Regola generale do-
vrebbe essere quella di som-
ministrare vitamine soltanto 
nei casi accertati di lpovita-
minosi t insufficienza vitamini-
ca) e non. come si e soliti fa
re, « per pnidenza ». o « per 
sicurezza», o perche si pro-
lunga per inerzia una cura che 
era necessaria e utile all'ini-
zio 

Molta cautela nell'impiego 
dei farmaci devono avere le 
donne inemte, soprattutto du
rante le prime settimane: il 
cortisone puo determinare pa-
latoschisi (scissura del palato 
come nel labbro leporino). al-
te dosi di salicilato possono 
provocare emorragie del neo-
nato. la streptomicina puo le-
dere il nervo acustico e de
terminare sordita congenita, i 

sulfamidici possono provocare 
ittero. e molti antibiotici pas-
sando daH'organismo della 
madre all'organismo del figlio 
possono danneggiarlo: l'eritro-
micina pub danneggiare il fe-
gato. il cloroamfenicolo puo 
danneggiare il tessuto nervo-
so, le tetracicline possono ral-
lentare lo sviluppo delle ossa. 
Anche dopo Ia nascita il bam
bino ̂ rimane per lungo tempo 
molto vulnerabile dai medica-
men ,i: fenomeni ^tossici da 
medicamenti anti-febbre. ne-
frite da fenacetina, disturb! 
epatici da sulfamidici; le ma-
nifestazioni di intolleranza 
agli antibiotici sono spesso 
piii gravi nel bambino che 
nell'adulto. 

Aggiornare 
anche i medici 

La ras«egna di Manlio Spa 
doni prende m esame anche 
le possibility di evitare le 
somministrazioni incongnie di 
medicamenti: ra da se che il 
principale mezzo di difesa 
contrci l'abuso dei farmaci 
consisfera neH'istituzione del 
Servizio sanitario nazionale. e 
nel conseguente mutamento 
del rapporto professionale del 
medico e quindi nella cessa-
zione della spietata concor-
renza fra medici. Ma questo 
non basta: occorre vietare la 
pubblicita diretta al pubblico, 
sui giornah o per TV. occor
re, in attesa di attribuire alio 

Stato la produzione di fanna-
ci, attribuire alle Unita sani-
tarie Iocali il servizio di di-
stribuzione; occorre infine ga-
rantire attraverso lTJniversi-
ta una migliore preparazione 
culturale e scientifica dei me
dici. ma occorre anche stu
diare. iniziative atte a garan-
tire che il medico, dopo la 
laurea. si tenga rontinuamente 
aggiomato. 

E' documentato che o&ni 
dieci anni il patnmonio delle 
cognizioni mediche si nnnova 
per il SO".: dobbiamo percio 
studiare il modo di garantire 
alia societa che riascun mpdi 
co proweda a nnnovare ogm 
dieci anni meta del propno 
ba^aglio miziale di conoscen-
ze. Corsi di aggiornamento ob 
bligatono. esami e venfiche si 
impongono come indispensa 
bili misure di tutela della sa
lute della collettivita. 

Oggi. si tratterebbe. certa-
mente. di misure assai poco 
popolari e gradite fra la ca-
tegona medica: ma la rifor-
ma. e 1'istituzione di un rap
porto professionale non pn-
vatistico ma a tempo pieno. 
renderebbero queste misure 
non solo possibili ma certa-
mente anche accettabili e }>er-
sino — si spera — gradite; in-
fatti esse contribiurebbero a 
promuovere la dignita e il 
prestigio della professione me
dica, che sino a oggi il sistema 
mutualistico ha lasciato gra-
vemente decadere. 

Laura Conti 

L'esplosione 
della scienza 
Un continuo passaggio di quadri dai campo della ricerca pura o applicata a quello della mi-
lizia politica attiva, e viceversa - L'incentivazione e il problema della responsabilita collettiva 
«La classe opercda sta diventando nna grande forza intellettuale» - Progetti di ricerca 
che al mondo non hanno riscontro - L'aamento della produttivita e il ruolo delVautomazione 

DI KITORNO DALL'URSS, 
giugno 

Al « trinomio » scienza-pro-
duzione-societa, che e I'obiet-
tivo del 24° Congresso e del 
IX Piano • qitlnquennale dell' 
URSS, corrisponde il Mango-
lo Pdrtito-Stato-Scienziati. So-
no queste le forte reali di 
comando e di gestione ope-
rativa del « salto di qualita », 
che oggi I'Unione Sovietica 
si propone di realizzare. Ma 
si tratta di un trinomio che, 
nella geografia sociale sovie
tica, non significa tre COJII-
parti stagni e incomunicablli, 
ne solo una distribuzione sche-
mattca di rispettive compe-
tenze. 

Ci sono, c vero, differenze 
profonde di ruoli e di poteri. 
Ma i canali permanenti, fra 
questa triade, esistono. Nel 
senso che ogni problema. pic
colo o grande, viene affron-
tuto e risolto solo a seguito 
di lunghe discussioni di equi-
pe, che partono dalla piii mi-
nuta e cellutare unita di ba
se, per risalire, a poco a po
co, verso la sintesi decisoria 
che viene presa ai massimi 
livelli. Ma e'e anche una co-
vtunicazione personate fra i 
tre rami della direzione scien
tifica. Si fa sempre piit fre-
quente lo scorrimento di uo-
mini che, dalla ricerca pura 
u applicata, passano alia mi-
lizia politica attiva, nello Sta
to, nel Partito, nel governo 
delle singole Repubbliche. 

Abbiamo costatato I'ampiez-
za di questo fenomeno, in 
piu occasioni, durante il no
stra viaggio, come delegazio-
ne del PCI per la politica 
scientifica. Prendiamo anzi-
tutto il Partito. II compagno 
Trapeznikov, responsabile del-
I'Ufficio Scienza del Comita-
to centrale del PCUS, e uno 
storico. i suoi vice sono ri-
spettivamente un fisico e un 
filosofo. II compagno Makha-
rov, ad esempio, e passato 
dai laboratori di ricerca al
ia responsabilita di direzio
ne nel CC, solo da pochi me-
si. Ma gli «scorrtmenti» av-
rengono anche fra Partito e 
Stato. II compagno Kirillin, 
presidente del Comitato sta-
tale per la scienza e la tec-
nica, fino a qualche tempo 
fa era il predecessore di Tra
peznikov all'Ufficio Scienza 
del CC. L'accademico Ketdish, 
inoltre. fino a due settimane 
fa. presidente deU'Accademia 
delle Scienze deU'URSS (la 
iamosa Akademij Nauk, Z'AN), 
e membro del Comitato cen
trale del Partito, oltre che 
il massimo esponente dell'or-
ganizzazione della scienza 
« fondamenlale » di tutta I'U
nione. 

La nostra delegazione ha a-
vuto lunghi e tnteressanti in-
contri con i tre vertici del 
«trinomio » operatico. Ne e e-
merso un quadro d'insieme 
molto complesso, in cui le 
luci erano certamente domi-
nanti, rispetto alle ombre o 
alle difficolta che pure ab
biamo rilevato. 

Ci dicevano i compagni del-
I'Ufficio Scienza. e quelli del
la Sezione Esteri del CC del 
PCUS. nel corso di colloqui 
molto aperti. che ormai e di-
centata essenziale «una di
rezione scientifica dello svi
luppo» che consenta il supe-
ramento di una tradizionale 
direzione «generica» del me-
desimo. Tale obbieltito im-
porta un aggiornamento dei 
quadri del Partito sulle neces-
sarie interazioni fra scienza 
ed economia. 

Ma come? Attraverso Vin-
cremento della cosiddelta aef-
ficienzan della ricerca. da rag-
giungersi mediante riorganiz-
zazioni gestionali e tecniche 
della produzione. attraverso 
una politica di incentivazio-
ne che — si badi bene — 
non e solo cib che in Occi
dents si correbbe far crede
re. E cioe una <r monetizza-
zione» dei disagi. oppure la 
prospettita della «csrriera ». 
Esiste una reale corresponsa-
bilizzazione di tutto il colletti-
to sociale nella grande opera 
wtrapresa. Non c certo un 
compito facile. Anzi. talune ri-
oidita amministratite. e qual
che antica apatia. saranno di 
oslacolo a questa ambizione 
La poca assuefazione alVauto-
nomir. e alia partectpazione 
di larghi strati della popola-
zionc rischia inoltre di ridurre 
it raggio d'mfluenza a lirel-
lo di base di questa spwta 
tnnoratn a profonda 

Ma la crcazione dt nuori 
ccntn dt rtcerca per auadri 
politici. aziendali. dcll'istru-
itone. crv. la espansione pro-
grammata fcon tempi che for-
se sono troppo strettit di 
arandt laboratori d'alto livel
lo negli Vrali. sui Volga, a 
XordOcest dt Leningrado. nel-
VEstrcmo Oriente sorietico. 
nel Cauca*o sett. perfino nel
la aperduta e desolata Pent-
sola di Cola, lascia intrave-
derc quail importanti effetti. 
non solo materiali. produrra 
questa csplosione di attitita 
scieniijiche generalizzate in 
tutta VUmone 
• Fsi»tono gia oggi mille I-

stituti superiori a litello ttni-
lersitario in tutto il Paese: 
SOW Istituti di ricerca non u-
mrersilaria. un milione fra 
scienziati e ricercatori Ma 
quello che conla di piu c che 
oggi. nell'URSS, oltre il 50 
per cento degli operai ha un 
Utolo d'isiruzione media. La 
classe operaia — ci d'tceva 
Trapczmkov con orgoglio — 
sta direntando una grande 
jcrza intellettuale, 

Dal Partito alio Stato. Sia-
mo andati al Comitato stata-
le per la Scienza e la Tec-
nica, che dipende direttamen-
te dai Consiglio dei ministri 
deU'URSS. Abbiamo avuto 
lunghi incontri con Kirillin, 
presidente e Gvrisciani, vice 
presidente del Comitato stes
so. Spetta a quest'organo il 
governo delta ricerca pura 
per progetti, cui si aggiunge, 
per la scienza applicata, I'at-
tivita dei ministeri dell'Unio-
ne e delle singole Repubbli
che. C'e un capitolo — tZfce-
va Kirillin — della Piatiletka 
(il IX Piano quinquennale) 
destinato ai cosiddetti «mez-
si tecniciu, cioe al rapporto 
scienza-produzione. II 24 per 
cento dei fondi (enormi) stan-
ziati a questo scopo viene ge-
stito dal Comitato, mentre il 
restante 76 per cento e di 
competenza di tutti i mini
steri. 

Le risorse 
energetiche 

// Comitato, in collegamen-
to permanente con I'Accade-
mia delle Scienze, ha elabora-
to ben 246 grandi progetti di 
ricerca. Facciamo un esem
pio: nel Kazakstan il carbo-
ne e abbondante e Vestrazione 
costa poco. Nella parte eu-
ropea deU'URSS, invece, esi
ste un problema grave di ri
sorse energetiche. Uno dei 246 
progetti di ricerca si propo
ne d't costruire linee di tra-
smissione dell'energia elettri-
ca, prodotta da centrali ter-
moelettriche nel Kazakstan, 
lunghe 2.500 km., con dei ca-
lichi che sono dell'ordine di 
1,5 milioni di volts. I proble-
mi sono nuovi e affascinan-
ti. Nessun Paese del mondo 
li ha finora affrontati. 
• Bombardati come siamo in 

Occidente dal continuo ritor-
nello deformato a fini poli
tici, delta fabbrica di auto 
costruita dalla FIAT a To-
gliattigrad, tendiamo a cre
dere che, nell'URSS, ta ere-
scita del parco automobilisti-
co sia di per se Vaccettazio-
ne del modo occidentale di 
puntare sui trasporto indivi-
duale che si fa surrogatorio 
delle carenze dei trasporti 
pubblici. Nulla di piii falso. 
In un Paese come VURSS. di 

quelle dimensioni, I'auto pri-
vata non e necessariamente 
un bene di consumo alienan-
te, come da noi. E' invece 
una tessera del colorato mo-
saico del trasporti. terrestri, 
aerei, ferroviari e navali, che 
ha in cantiere progetti avve-
niristici che I'Occidente. per 
la solita legge del mercato e 
del profitto, difficilmente po-
tra pensare di intraprendere. 

Una FIAT, o anche dieci 
FIAT, sono un ago in un pa-
gliaio, nell'URSS, e non certo 
la costante del paesaggio, co
me avviene in Italia, che e 
marcata a fuoco dal simbo
lo della grande casa torinese. 

Esiste invece un ben piii 
importante argomento di di-
battito, sui quale parsistono 
ancora taluni interrogativi ir-
risolti. E' la questione della 
produttivita del lavoro. Per 
noi italiani — com'e a tutti 
evidente — il problema e d'in-
teresse vivissimo. Con la cat-
tiva esperienza che abbiamo 
jatto. attraverso lo sfrutta-
mento intensivo della mano-
dopera, sotto la « nobile » gui-
da del capitate, la sensibili-
tit della classe operaia ita-
liana si e fatta particolar-
mente acuta. 

Bisogna chiarire allora, pri
ma d'ogni altra cosa. un pun-
to essenziale che impedisce 
ogni jalsa analogia fra i pla-
gnistei padronali sutl'aumen-
to della produttivita del la
voro, e quello che oggi nel
l'URSS v'uol essere invece un 
modo di far marciare me-
glio Veconomia per elevare il 
tenore di vita di tutto il po-
polo. 

L'aumento della produttivi
ta del lavoro — diceva Kiril
lin — dipenderd. al 90 per cen
to, dall'automazione e dalla 
crescente meccanizzazione dei 
proccssi produttlvi, oltre che 
dalla razionalizzazione dei me-
todi di gestione e non dall'in-
tensificazione del lavoro. Ed 
e spiegabile — aggiungeva 
Gvrisciani — poiche, a, diffe-
renza dei Paesi capitalistici, 
nell'URSS c'e un serio pro
blema di carenza di manodo-
pera, anche se persistono fe
nomeni diffttsi di disoccupa-
zione nascosta. cioe di ecces-
so di manodopera in alcuni 
settori. 

Basta aridare — come abbia
mo fatto noi — in qualche 
fabbrica sovietica. sia dell'in-
dustria pesante che dell'indu-
stria leggera (la Sibelectro-

rnash, oppure la fabbrica di 
radio di Bersk) per rendersi 
conto (orologio alia mano) che 
I tempi del processo produt-
tivo sono molto piii « umani » 
di quelli di qualsiasl azienda 
industriale dell'Occidente. 

Ma il problema delta razio
nalizzazione della gestione po
ne, in prospettiva, pericoli 
crescenti. Alle nostre richie-
ste di precisazione, e stato 
risposto che, nonostante le 
inevitabili tentazioni manage-
rialistiche, i sindacati e il Co
mitato di fabbrica del Par
tito, impediscono ogni even-
iuale velleita tecnocratica dei 
direttori delle aziende. 

A misura 
deH'uomo 

Quanto poi al problema del
la mobilita della forza lavo
ro. alle resistenze piii che spie-
gabili — sottolineava Kiril
lin — degli operai e dei tec-
nici a spostarsi da una citta 
all'altra, per necessita di pro
duzione e di sviluppo equili-
brato, lo strumento utilizza-
io e quello degli incentivi. 
Per un Paese che fa lavorare 
gli impianti secondo turni che 
superano di poco le otto ore 
giornaliere, che non consente 
piii di dieci ore di straor-
dinario volontario al mese, 
una maggiore razionalita pro-
duttiva imporra certo il gra
duate passaggio ai due turni 
(del terzo non si parla nep-
pure). 

A questo scopo operano gli 
incentivi. Piii salario per il 
secondo turno, piii salario c 
premi, per coloro che accet-
tano di lavorare in zone da 
pionieri. come nel Nord sibe-
riano, o altrove nell'immenso 
Paese. ' 

Queste prospettive lascia
no aperti. indubbiamente, mol
ti quesiti. Ma esiste gia una 
serie di ricerche dirette a fa
re si che l'aumento delta pro
duttivita sia sempre misura-
to col metro dell'uomo e non 
della macchina. La produzio
ne, che non e fine a se stes
sa, ma che si propone il mi-
glioramento delle condizioni 
di vita della gente, non pud 
dare di piii da un lato, e to-
gliere dall'altro la umanita 
delle condizioni di lavoro. 

Carlo M. Santoro 
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L'incontro con Morandi riproposlo dalla eccez/ono/e antologka 

ospitata nella Rotonda della Besana a Milano 

Un Canzoniere rigoroso 
Oltre novanta dipinti, quindici acquarelli, quindici disegni e cinquanta 
acqueforti coprono un arco di tempo che va dal 1911 al 1964 - Una 
lettura emozionante . Da Giotto ai momenti centrali dell'arte moderna 

MILANO, 13 giugno 
II comune di Milano pre

sents da alcuni giorni al
ia Rotonda della Besana, 
in una edizione accresciu-
ta, la grande mostra anto-
logica di Giorgio Morandi, 
gia ospitata nelle sale del
la Royal Academy di Lon-
dra e del Musee National 
Modeme di Parigi. Dopo 
la mostra bolognese del 
1966 e questa la piii ric-
ca esposizione retrospetti-
va del Maestro emiliano. 
Vi figurano infatti oltre 
novanta dipinti, quindici 
acquarelli, quindici dise
gni e cinquanta acquefor
ti. La cronologia dei qua
dri va dal 1911 al 1964. Si 
tratta quindi di una mo
stra che offre una visione 
sufficientemente larga e 
storicamente compiuta del 
lavoro che Morandi ha 
svolto in piii di mezzo se-
colo con una totale fedel-
ta ai motivi della sua ispi-
razionc. 

L'opera di Morandi e 
come una sorta d'ideale 
o Canzoniere». ch'egli ha 
composto giorno per gior-
no. concentrandosi su di 
un medesimo tenia, fissan 
done ogni minimo aspetto, 
ogni variazione. rivelando 
ne con straordinaria acu-
tezza e trepidazione Kine-
sauribile sostanza. O forse 
e piii giusto dire che si 
tratta di un a diario >. do
ve al centra di una co 
scienza e di una sensibi-
lita eccezionali si raccolgo-
no. passati a un filtro di 
estremo rigore poetico. 
impulsi. drammi, inquietu-
dini, tristezze e rare feli-
cita. •• 

Da questo punto di vi
sta si puo ben dire che 
Morandi e un «dassico» 
contemporarteo. In un'epo-
ca di retorica novecente-
sca da una parte e di fran-
tumazione del linguaggio 
dall'altra. egli e stato un 
artista senza retorica, non
che un accanito, paziente, 
instancabile elaboratore di 
un linguaggio di alta pre-
cisione. Sotto le spoglie di 
un uomo comune, fragile 

Natura morte 1929 (n. 2 6 ) . 

e ritroso. che non osava 
mettere il piede fuori di 
casa, in un'epoca partico-
larmente difficile di restau-
razione, egli riusci ha por-
tare a termine un'opera-
zione di verita. unica nei 
suoi caratteri, con dei n-
sultati degni dei piu sicu 
ri maestn della pittura 
europea. 

In lui il nfuito dell'a v 
ventura est et ica e del
lo sperimentalismo delle 
avanguardie nascevano dal
la convinzione che l'arte 
e solo un equilibrio strug-
gente, una misura intellet
tuale ed emozionale spin-
ta ai confini dell'indicibi-
le. II suo grande e costan
te tema e stato la natura 
morta. Gli bastava qual
che povero oggetto, un va-
setto con pochi Mori, una 
breve fila di bottiglie pol-
verose e disuguali per 
creare un'immagine di sot-
tile tensione, di penetran- -
te qualita evocativa. Rari 
sono i suoi paesaggi, piii 
rari i quadri di ngura. La 
monotonia del tema e sem

pre riscattata da lllumma-
zioni precise e diverse. 

Basta un minimo di con-
suetudine con questi qua
dri perche Ia loro lettura 
diventi ricca di sorprese. 
emozionante. Allora ci si 
accorge anche di come Mo
randi abbia saputo. assi-
milare una cultura figura-
tiva quanto mai vasta. di 
come egli cioe sia stato 
« chiuso » soltanto come e 
a chi riteneva opportune 
Ci si accorge che non so
lo i suoi can antichi, il 
suo Giotto, i suoi quattro-
centisti, vivono remota-
mente e per invisible 
osmosi nel suo magistero, 
e non solo Vermeer, Char-
din, Corot, ma pure Cezan
ne, il cubismo, la metahsi-
ca, insomnia l'esperienza 
moderna. Ecco perche una 
mostra di Morandi e sem
pre da salutare come un 
fatto vivo, come un awe-
nimento di cultura, come 
intima. persuasiva lezione. 

Mario De Micheli 
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