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Piero Gobetti 
I'eretico unitario 

II segno piu distintivo di una personalita le cui contraddizioni f urono 
sempre vitali - Le ragioni di un'antitesi di fondo tra un'Italia capace 
di un salto rivoluzionario e l'ltalia dei cortigiani, dei servi, dei privi-
legiati, dei trasformisti - 1 rapporti con Gramsci - Nuovo antifascismo 

t Piero Gobetti compirebbe 
oggi setfantanni. Ed e diffi
cile pensare anziano quel 
ragazzo la cui immagine piu 
nota — attraverso il bel di-
segno di Casorati che lo ri-
trae come adolescente — 
esalta appunto il ricordo di 
una giovinezza arsa nella 
passione politica rivoluziona-
ria, nella lotta disperata al 
fascismo trionfante, fino al-
I'esilio e alia subita morte a 
Parigi all'inizio del 1926. 
Quando aveva venticinque 
anni. 

Gobetti torna a noi conti-
nuamente come simbolo e 
come stimolo di analisi con-
creta della societa italiana 
del primo dopoguerra, come 
stile di vita e come model-
lo di «eretico unitario», 
che e forse il segno piu di
stintivo di una personalita 
le cui contraddizioni furono 
sempre vitali. II discorso sul-
l'attualita o meno di Gobet
ti e un po' sterile, ormai. 
Vent'anni fa, pubblicando la 
prima antologia di scritti po-
litici gobettiani, lessi su Ri-
nascita una recensione di 
Franco Rodano che parlava 
di < inattualita di Gobetti > 
(poi Togliatti mi domando 
come mai avessi parlato del-
l'esistenza di un Gobetti con
servator); da allora la for-
tuna di Gobetti presso nuove 
generazioni e andata cre
scendo, anche se non e man-
cato chi ha voluto vedere in 
lui una sorta di precursore 
del neocapitalismo. 

Non so oggi quanto dica 
ancora Gobetti ai giovani. 
Certo — e la pubblicazione 
degli scritti letterari e filo-
sofici ha accentuato un tipo 
di classificazione storica — 
credo si possa discernere 
meglio la dialettica intima 
di una esperienza personale. 
Da un lato, una tradizione 
culturale liberale (ecco la 
« fedelta > di Gobetti ai suoi 
maestri, un Einaudi, quei 
Croce e Fortunato che Gram
sci defini « i piu operosi 
reazionari ») che il giovane 
torinese intende conservare 
e rinnovare, con quei filoni 
letterari e filosofici « fio-
rentini > da cui egli e in 
larga parte espresso; dal-
l'altro, la grande novita, lo 
choc dell'ambiente operaio 
torinese, l'influenza ordino-
vista, l'impegno d'istinto 
contro il fascismo. Donde, il 
paradigma di rivoluzione li
berale e il suo inserimento 
crescente in un fronte, in 
una trincea che sono quelli 
delle avanguardie di classe. 

« Esiste in Italia — scrive-
va Piero Gobetti nella fa-
mosa Lettcra a Parigi, il 18 
ottobre del 1925 — nel 
Nord, specialmente nel 
triangolo Genova-Torino-Mi-
lano, un proletariate moder-

no. Negli anni del bolscevi-
smo questo proletariate non 
pensava alle scomposte ri-
volte, pensava di creare un 
ordine nuovo. Oggi rifiuta i 
vantaggi materiali e la vita 
tranquilla che gli offrono le 
corporazioni fasciste, non 
cede, non si sottrae alle sue 
responsabilita e ai suoi pe-
ricoli. Bisogna vedere da vi-
cino come io vedo qui, alia 
Fiat, la tenacia di questo 
proletariato. Bisogna render-
gli onore. Con la sua intran-
sigenza esso ha conquistato 
i suoi diritti civili, e degnp 
degli altri proletariat! euro-
pei; le sue battaglie e i suoi 
sacrifici gli segnano il suo 
posto di dignita nell'Europa 
lavoratrice di domani >. 

C'e tutto Gobetti in que
sto brano. La sua fiducia, al 
di la del pessimismo, in una 

rinascita del paese guidata 
dalla classe operaia, il suo 
profetismo, persino la sua 
indifferenza per i termini 
piu concreti dell'opposizione 
di classe (giacche « vantag
gi materiali > le Corporazio
ni fasciste non ne offrivano 
punto...). Ma se rileggiamo 
tutto Viter della esperienza 
antifascista gobettiana scor-
giamo meglio come anche 
questi suoi gridi di fede, co
me le sue invettive formida-
bili, si siano nutriti di uno 
scavo nelle radici della na-
scita e dell'avvcnto fascista, 
nelle ragioni di una antitesi 
di fondo, tra un'Italia mo-
derna, lavoratrice, capace di 
un salto rivoluzionario, e 
l'ltalia dei cortigiani, dei 
servi, dei privilegiati, dei 
trasformisti, «delle classi 
agrarie e della plutocrazia ». 

« La f orza piu energica 
del mondo moderno» 

Bisogna per questo torna-
re all'attenziohe che Gobetti 
poneva sulla piccola borghe-
sia come incubatrice del fa
scismo. Rivalutare quell'at-
tenzione non significa ne 
arretrare rispetto a un giu-
dizio generate sul fascismo 
come espressione di un bloc-
co industriale-agrario, come 
regime del grande capitale 
piu reazionario, come stru-
mento di unificazione politi
ca della borghesia, ne con-
fondere l'ltalia del 1971 con 
quella del 1921. Significa in-
vece riscoprire alcuni motivi 
profondi di una serie di co-
stanti della condotta delle 
« classi medie >, di quelle 
urbane come di quelle 
espresse da una disgregazio-
ne sociale nelle campagne, 
in specie nel Sud, di una 
mentalita ferocemente anti-
operaia anche perche anti-
moderna (non scrisse ap
punto Gobetti che < il movi-
mento operaio e la forza piu 
energica del mondo moder-
no, e la sola su cui si possa 
operare per la conquista di 
una nuova civilta»?). Le 
pagine che Gobetti ha dedi-

cato al filofascismo della 
piccola borghesia non a caso 
stanno accanto a quelle di 
Gramsci con una consonan-
za di accento, con una ango-
lazione critica analoga, che 
danno il segno pieno di una 
comune battaglia civile e 
culturale e politica. « Una 
nazione che crede alia col-
laborazione delle classi, che 
rinunzia per pigrizia alia 
lotta politica — scriveva 
Gobetti un mese dopo la 
marcia su Roma — e una 
nazione che vale poco». E 
Gramsci, un anno prima, 
mettendo in guardia, invano, 
il movimento, contro i peri-
coli di un colpo di Stato rea
zionario, aveva detto: « Og
gi la situazione storica e 
questa: una sola grande 
classe sociale e in grado di 
opporsi validamente ai ten-
tativi liberticidi della rea-
zione scatenata, la classe de
gli operai, il proletariato. 
Questa classe compie oggi la 
stessa funzione liberatrice 
che nel Risorgimento e sta-
ta propria dei liberali» (13 
novembre 1921). 

Dentro alia mischia, 
con slancio appassionato 

L'awicinarsi di Gobetti 
agli operai, la sua collabo-
razione con i comunisti to-
rinesi, sono il frutto di una 
maturata convinzione rag-
giunta su una funzione sto
rica che nessuna altra for
za avrebbe potuto assolve-
re. E il suo legarsi con 
Gramsci, e l'influenza cre
scente esercitata da questi 
su di lui, si comprendono 

in tale prospettiva. Gobetti 
ammirava in Gramsci il co-
munista che-piu lucidamente 
operava perche la classe 
operaia esercitasse il suo 
compito egemonico, espan-
sivo. 

Ci sono momenti di of-
fensiva e momenti di difen-
siva. Nel 1924-26, quando 
piu nettamente di altri Go
betti avverte la debolezza 

| crescente delle opposizioni 
(e condanna il ricatto an-
ticomunista a cui soggiacio-
no gli aventiniani) I'eretico 
non si e fatto certo ortodos-
so, e la sua indipendenza 
gli serve per vedere meglio 
i limiti dell'azione generate 
del movimento operaio. Ma 
in lui si fa presente, direi 
assillante, l'esigenza unita-
ria come base di un nuovo 
antifascismo raccolto attor-
no ai partiti di classe e 
rinvigorito da quelle avan
guardie intellettuali, in spe
cie di giovani (basti fare i 
nomi di Rosselli e di Moran-
di per tutti) che debbono 
anche essere il seme del rin-
novamento interno. Si direb-
be, anzi, che negli ultimi 
tempi affannosi diventi mag-
giore 1'insistenza di Gobetti 
sul compito che spetta ai 
partiti (giustamente Basso 
notava 1'attenzione che Go
betti prestava ai socialisti 
nel 1925), sia . sul terreno 
immediato sia per il lavoro 
a piu lunga scadenza, volto 
a « preparare una classe di-
rigente nuova». Lo stesso 
concetto di « partito di mas
sa » e introdotto e accettato 
da lui nel 1925, in un modo 
che cercheremmo invano nel 
Gobetti del 1920-22. E' la le-
zione della milizia antifasci
sta a fargli sentire l'impor-
tanza della costruzione di 
una opposizione che si saldi 
alle masse lavoratrici e alle 
loro espressioni storiche tut-
t'altro che caduche. 

Ricordando Gobetti a set-
tant'anni dalla nascita, non 
sarebbe giustoi rammentare 
soltanto il senso piu politi
co della sua stagione di ma-
turita nella giovinezza. Egli 
e vivo nella cultura italiana, 
nella tradizione piu bella di 
un'< Italia moderna», per 
caratteri tutti suoi, persona-
lissimi, per quello slancio 
appassionato, donchisciotte-
sco, con cui si getto nella 
mischia, per l'acutezza fol-
gorante dei suoi paradossi, 
per quella irripetibile com-
mistione di ingenuita e di 
gravita meditata del suo 
guardare agli uomini. E non 
solo ai rappresentanti delle 
elites. Quando parte per Pa
rigi, nell'inverno torinese, e 
sente un accorato < saluto 
nordico al suo cuore di 
nordico> venire dalle stra-
de gelide della citta egli 
pensa .al suo popolo, alia 
gente umile che ha incon-
trato non soltanto nel fuo-
co delle lotte operaie ma 
nei suoi viaggi, agli emi-
grati che ha riconosciuto a 
Saffron Hill, e sa che quella 
e la sua gente e che con
t inued a lavorare per loro. 

Conclusioni di un vioggio di studio nell'Unione Sovietica 

Scienza 9 

e bisogni superiori 
Le esigenze da soddisfare ad un avanzato stadio di sviluppo delle forze produttive - II proble-
ma della partecipazione di massa - II confronto con gli USA - Novita dell'articolazione sociale 
e necessita di uno sviluppo del marxismo - Ambizioni e difficolta della riforma economica 

Uno dei tre blocchi energetici della centrale elettrlca di Kostr oma, entrati in funzione nel corso dell'ottavo piano quinquennale 

Paolo Spriano 

II marxismo ci fornisce una 
metodologia materialistica e 
scientifica di analisi e di azic-
nef Ma non ci fornisce (ed e 
owio, proprio perche Marx 
era Marx e non Hegel, Kant, 
oppufe Platone o Tommaso 
d'Aquino) una planimetria 
dettagliata di come il comu-
nismo e o sara, in ogni pae
se del mondo. Sia che si trat-
ti dellTJRSS o della Cina, di 
Cuba o dell'Italia.jp degli stes-
si Stati Uniti, non c'e un mo-
dello unico, lo sappiamo bene. 
Proprio per questo, parlando 
dello sforzo che oggi 1TJRSS 
sta compiendo in quella dire-
zione, dobbiamo ancora una 
volta tener conto della societa 
sovietica, della sua storia, del
le sue attuali e future possibi-
lita. 

Su questi problem! e in cor
so un dibattito nuovo. Negli 
anni dopo il 1964 e la caduta 
di Krusciov, 1URSS ha com-
piuto una sorta di ripiega-
mento su se stessa, come a 
verificare il grado di rispon-
denza e la qualita della a uten-
sileria» con cui si era fino 
ad allora portata avanti la co
struzione della societa e del-
l'econornia. Ma i temi del XX 
e del XXII Congresso che ave-
vano riproposto, come compito 
di lungo periodo "della societa 
sovietica, la costruzione del 

comunismo, non sono stati ab-
bandonati, anche se errori o 
deformazioni semplicistiche e 
alcuni insuccessi nei risultati 
produttivi.fhanno indotto i di-
rigenti sovietici ad.«ssere pii 
realisti. 

Resta aperto cioe il proble-
ma della societa che si sta 
cercando di creare per il futu
re. Con quali e per quail uomi
ni costruire il comunismo? 
Con quali strumenti? Con la 
competizione economica — ri-
teneva Krusciov —. In ven
t'anni, disse al XXII Congres
so del PCUS, raggiungeremo 
gli USA 

Sono passati nove anni da 
quando quelle parole, furono 
pronunciate, ma il divario fra 
USA e URSS non si e ridotto 
corrispondentemente con le 
previsioni. Sotto sforzo, per 
raggiungere i sempre piii alti 
livelli che il Piano imponeva, 
l'economia soviftica mise a 
nudo i limiti di un apparato 
produttivo che, in difficilissi-
me condizioni, aveva pur as-
solto aH'immane compito di 
costruire le basi del sociali-
smo, deH'acctunulazione forza-
ta, della vittoria nel secondo 
conflitto mondiale. 

Rigidita delle strutture in-
dustriali, problemi irrisolti 
neH'agricoltura, vischiosita e 
pesantezze nel settore distri-

NOVITA' E LIMITI DEL «M0TU PROPRIO» DI PAOLO VI 

Chiesa e amore coniugale 
Alia coscienza moderna dei cattolici non basta l'aggiornamento di norme procedural! — Dopo il Concilio, 
interrotto il discorso sul matrimonio — II referendum contro il divorzio, ultima battaglia antimodernista 

H recente Motu proprio 
Causas matrimontales di Pao
lo VI. relativo ad alcune nor
me «per un piu spedito 
svolgimento dei processi ma-
trimonialiB presso i tribuna-
li ecclesiastici. ha suscitato 
non poche polemicbe. Sono 
•tati riproposti problemi. tem-
poraneamente accantonaU che 
riguardano anche i rapporti 
tra Stato e Chiesa, tanto piu 
In vista dei prossimi collo-
qui tra le due parti per la 
revisione dei Patti Latera-
nensi. 

Le reazioni del mondo po
litico e giuridico hanno mes-
•o in evidenza il tentativo 
della Chiesa di voler fare con-
correnza. con una procedure 
piu spedita. alia legge italia
na sul divorzio che prevede. 
Invece, un cammino piu com-
plesso prima che si arrivi al
io scioglimento di un matri
monio ritenuto fallito dalle 
parti. Di fronte a queste rea
zioni. la S. Sede ha cercato 
di minimizzare la portata del 
suo prowedimento 

II canonista mons. Vincen-
xo Pagiolo, prima, e l'Osser-
vatore Romano, dopo, hanno 
affermato che il proposito 
della Chiesa di emanare nor
me per lo snellimento della 
procedura' in materia matri-
moniale «e il frutto di una 
decisione maturata fin dal 
1960 ». 

A parte che molte cose 
nuove maturate sotto il pon-
tificato giovanneo e durante 
il Concilio non hanno trova-
f i ancora attuazione, ritenia-
mo non casuale U fatto che 
questo Motu proprio sia sta
te pubblicato proprio I'll giu-

(e non due anni fa), os-

sia sette mesi dopo l'entrata 
in vigore della legge che in
troduce il divorzio in Italia, 
nell'imminenza della presenta-
zione delle 500 mila firme 
raccolte, con il consenso di 
molti vescovi, per il referen
dum antidivorzista e alia vi-
gilia delle elezioni del 13 
giugno. 

Famiglia in crisi 
Un intrecciarsi di cosl si

gnificative circostanze non po-
teva essere ignorato da Pao
lo VL il quale, ancora nel 
breve discorso domenicale del 
13 giugno e neirimminenza 
deirassemblea dei vescovi ita-
liani, ha voluto ricordare, non 
a caso, di essere, oltre che 
a Papa anche vescovo di Ro
ma e primate d1talia». 

E* poi interessante rileva-
re come Paolo VI con que
sta iniziativa si sia deciso ad 
«evitare l'eccessiva lunghezza 
dei processi matrimoniali ca-
nonicis non tanto spinto da 
considerazioni teologiche e di 
dottrina, quanto partendo dal
la constatazione « che nel no
stra tempo il numero di que
ste cause tende a crescere 
sempre piu* data cl'inquie-
tudine della vita moderna* e 
«la precarieta di oorviizioni 
sociali ed economiche su cui 
essa si fonda*. 

Ma i promotori della tan
to awersata legge che ha in
trodotto il divorzio in Italia 
non sono forse partiti dalle 
medesime considerazioni? Non 
hanno forse preso in esame 
le situazionl esistenti? Non 
hanno ribadito che la crisi 
della famiglia, potrebbe an

zi essere affrontata anche con 
il contributo dei cattolici? 

La Chiesa in questa occa-
sione ha aggjomato le tecni-
che procedurali per accelera-
re l'annullamento. Ma il pro-
blema di fondo e stato an
cora eluso: non e stato infat-
ti posto 1'accento sull'amore 
coniugale. inteso come incon-
tro di sentiment! e di aspira-
zioni comuni e non come con
tralto giuridico, sia pure sa-
cramentale, fondato sul con
senso delle parti 

Paolo VI ha awertito que
sto problema e, in mancanza 
di un nuovo Codice di dirit-
to canonico la cui pubblica
zione e di la da venire, ha 
cercato di rimediare con il 
suo motu proprio. La piu im-
portante innovazione si limita 
pero alia possibilita (e lo 
Stato italiano non pu6 non 
vederne la portata. In rap-
porto aU'art. 34 del Concorda-
to) di far risolvere in toco 
e in tempo relativamente bre
ve tutte quelle cause matri
moniali che siano ben fon-
date. 

Dalla Chiesa — proprio per
che si propone d'operare nel
la sfera spirituale — ci sa-
renuno aspettato un documen-
to sull'atnore coniugale. L'esi
genza e awertita da molti 
teologi e canonisti, nonche da 
autorevoli uomini responsabi-
li della Chiesa cattolica. H 
Concilio Vaticano IL soprat-
tutto per iniziativa del car
dinal I Leger, Alfrlnk. Sue-
nens ed altri. aveva dato in-
dicazioni interessanti per una 
concezkwie nuova e moderna 
del matrimonio cattolico, in
teso, innanzltutto. come atto 
d'amore tra due coniugi. 

aL'amore coniugale — af-
fermd il card. L§ger — deve 
essere considerato come finis 
opens per cui rende Iegitti-
ma I'unione coniugale anche 
quando non e ordinata la pro-
creaziones. Cid significa che 
la fecondita e si fine del ma
trimonio, ma che ariguarda 
piuttosto lo stato di matrimo
nio, che non ogni atto co
niugale ». 

L'amore in questa concezio-
ne e dunque il fondamento 
del matrimonio i cui fini so
no il mutuum adiutorium 
(mutuo aiuto a tutti i livel
li), la procreazione dei figli, 
ecc Se, invece. la Chiesa fon-
da il matrimonio solo sul 
consenso, ne deriva che que
sto pud esserci tra due coniu
gi anche senza l'amore. 

Un varco aperto 
Ecco perche il card. Sue-

nens. nel sollecitare un 
approfondimento, osservava: 
«Pud darsi che si sia trop-
po battuto sul crescete e mot-
tipitcatevi lasciando un po* 
in ombra 11 saranno due in 
una sota came che e un mi-
stero di cotnunione interper-
sonale ribadita e santificata 
dal sacramento del matrimo
nio*. Ed 11 card. Alfrink ag-

Igiungeva. «Se non c'e amo
re e fedelta sovente anche lo 

i stesso scopo della procreazio
ne e messo in pericolo*. 

La Chiesa, a sei anni cir
ca dalla conclusione del Con
cilio e, malgrado la Gaudium 
et spes affennl che «il ma
trimonio non e stato istitul-
to soltanto per la procrea
zione*, e ancora lontana dal-
raccettare un prindpio che 

trova il suo fondamento nel
la stessa Bibbia. 

H fatto e che una volta ac
cettato il principio dell'amo-
re come base del matrimonio. 
la Chiesa dovrebbe trarre tut
te le conseguenze. E cioe am-
mettere. come vanno sostenen-
do gia molti teologi, che il 
matrimonio pud finire (e 
quindi non pud essere indis-
sohibile) con lo spegnersi del-
ramore. La giurisprudenza ro
tate per dichiarare nullo un 
legame matrimoniale e legata 
piu aU'aspetto materiale (ma
trimonio non consumato, im-
potenza, ecc) che a quello 
spirituale e psicologico. Un 
atteggiamento che appare su-

n motu proprio di Pao
lo VI ha aperto comunque 
un varco per un discorso 
nuovo sull'amore coniugale. la 
cui definizione prima che ai 
canonisti spetta ai teologi, al 
magistero della Chiesa per
che il suo dialogo con il mon
do contemporaneo si svilup-
pi realmente, Ecco perche 11 
referendum antidivorzista e 
rultima battaglia •antimodemi-
sta che cattolici fanatic! vo-
gliono combattere e che, do
po il mote proprio di Pao
lo VI, diventa addirittura 
grottesca. Essa. tuttavia. non 
pud non preoccupare, dato 11 
crescente interesse che le for- • 
ze conservatrici e reazionarie 
hanno di utilizzarla per de-
termlnare nel nostro Pase 
quegli sbocchi antidemocrati-
ci che finora sono stati respin-
ti dall'azione unitaria della si
nistra e delle forze cattoiiche 
piu responsabiU. 

Alceste Santini 

II petrolio 
inquina 
TArtico 

II problema dell'inquina-
mento che minaccia non 
soltanto le megalopoli ma 
tutto l'ambiente naturale, 
e all'ordine del giorno. Le 
denunce si moltiplicano. 

Da Washington e giunta 
Ja notizia che per le ope-
razioni di estrazione e di 
trasporto del petrolio nel 
nord dell'Alaska ogni gior
no verranno dlspersi nello 
ambiente artico 8.400 gal
lon! di «oro nero*. Lo ha 
affermato un gruppo di ri-
cercatori del servizio guar-
dacoste americano, solle-
vando tra gli esperti preoc-
cupati interrogativi. Quali 
effetti avra, infatti, a lun
go andare, questo gigan-
tesco stillicidio di petrolio 
greggio? E*. difficile fare 
previsioni: 

Un'altra notizia riguar-
da rinquinamento dei flu-
mi. Scienziati americani 
hanno iniziato un esperi-
mento nel Passaic River 
(New Jersey), iniettando 
fortl dosi di ossigeno nel-
1'acqua. In questo modo 
dovrebbe essere rafforzato 
il potere degli vstephano-
ceri * che distruggono i bat
ter! responsabiU della di-
minuzione di ossigeno e 
deU'inquinamento. 

butivo, deficienze neU'edilizia, 
poca elasticita intersettoriale 
e geografica, carenza di stru
menti di calcolo programma-
torio. Le teorie della pianifica-
zione central izzata, mlsurata 
per quantita piii che per valo-
re e qualita, non consentiva-
no allora quell'articolazdone e 
diversificazione produttiva di 
beni e servizi che e base mol-
tipjicatoria degli effetti positi-
vi dello sviluppo, e che, so
la, e, in grado di soddisfare 
tutta la gamma dei bisogni del 
collettivo sociale. 

L'uso 
della scienza 

La teoria e la prassi che 
stavano a monte dei metodi di 
gestione del Piano, erano il 
frutto di un drammatico di
battito politico maturato ne-
gĵ  anni Venti, ma ormai anti-
co rispetto alle necessita della 
societa nuova. La gente chie-
deva di piii, dopo tanti anni di 
lavoro e di scarsita di beni 
materiali. Di qui la riforma 
economica che ipotizzava il 
decentramento dei poteri dire-
zionali, la autonomia delle 
aziende, la flesstbilita dell'ap-
parato produttivo. 

Le difficolta piii gravi, che 
ben presto apparvero all'oriz-
zonte, erano quelle della diffi
cile saldatura fra ricerca pu-
ra e tecnologie applicate — 
come abbvuno visto nei pre
cedent! articoli — alia produ-
zione. II XXIII e il XXIV Con
gresso soprattutto hanno cer
cato di rispondere a questa 
esigenza. Ecco perche l'ac-
centuazione di oggi sulla ne
cessita di una sempre piu 
stretta correlazione fra scien
za di base e scienza applicata, 

Ci hanno chiesto, tornando 
in Italia dallTJBSS, da molte 
parti, compagni e non compa-
gni: • Come si concilia un'ipo-
tesi ideologica e politica che 
punta alia " rifondazione del-
l"uomo" ed aH'autorganlzza-
zione sociale (fino alia estin-
zione graduate dello Stato), 
con una strategia che impo-
sta tale discorso soprattutto 
sulla scienza e sulla tecnica', 

•piu che sulla dialettica socia
le di massa? Fino a che pun-
to, cioe. esiste una partecipa
zione diretta consapevole del 
popolo sovietico al grande di-
segno? E se tale potere di de
cisione delle masse — come 
sembra — e sovenM posto in 
ombra, che differenza sostan-
ziale esiste fra lo sviluppo e 
l*nso della scienza negli USA, 
dove in sostanza si produco-
no beni e servizi in quanti
ta, oltre che prodotti distrutti-
vi e di prestigio (ma il comu
nismo certo non scaturisce da 
queste innovazioni) e 1TJRSS 
che confida (in ritardo) nel
la "rivoluzione tecnico - scien
tifica" per inventare perfino 
l*uomo nuovo, oltre che per 
conquistare un piu elevato te-
nore di vita medio del pae
se?*. 

Questa domanda non pu6 es
sere - liquidata senza una ri-
sposta. Llmpostazione e certo 
errata, ma m qualche modo 
essa corrisponde a dubbi rea-
li di ogni militante del movi
mento operaio italiano e inter-
nazionale. Schematicamente 
parlando, c'e del vero e del 
falso in questo discorso. 

II falso e chiarissimo. Negli 
USA a differenza della URSS 
la scienza e condizionata dalle 
leggi del profitto monopoli-
stico e dalla macchina della 
Amministrazione Federate che 
sostiene con la spesa pubblica 
e le commesse scientifiche, le 
Universita statall o private, 
le scelte del capitale finan-
ziarlo e di una politica este-
ra aggressiva e imperiate a 
queste scelte collegata. Negli 
USA, quindi, la scienza e fun

zione e strumento del potere 
economico, delle grandi Cor
poration. Quello che resta f uo-
ri dalle finalita principali e 
ricade, come fallout sulla gen
te, in termini di beni e servi
zi di consumo individuate (di-
segualmente distribuiti), sono 
solo le briciole, oppure il frut
to dell'esigenza di espandere 
il mercato interno per reinve-
stire con profitto il surplus 

In URSS, accade • invece, 
esattamente il contrario. La 
scienza e in funzione della so
cieta. Non e legata a vincoli 
di mercato. II solo condiziona-
mento di cui e in parte vitti-
ma e quello dovuto alia ne
cessita di fronteggiare sul ter
reno della «grande ricerca*, 
nei settori piu avanzati della 
difesa e deU'aerospazio, la mi
naccia permanente dell'impe-
rialismo armato. Ne discende 
owiamente un certo orienta-
mento della ricerca, determi-
nato dalla a concorrenza » con 
gli USA. Ma si tratta di spe-
se onerose che, mentre negli 
USA hanno la funzione dt so-
stenere l'economia, allTJRSS 
cost ano assai care per la ne
cessita di rinunciare ad altre 
cose. 

Per lTJRSS, quindi, orienta-
re le risorse e i risultati della 
ricerca verso la produzione, e 
il benessere collettivo, non si
gnifica tanto compiere una 
scelta consumistica, quanto 
soddisfare una legittima aspi-
razione vecchia di- 50 anni a 
migliorare le condizioni di vi
ta del popolo. 

Ma c'e anche qualcosa di 
vero nel quesito che ci e stato 
proposto tornando dalfURSS. 
II problema infatti e di sapere 
fino a che punto la scienza 
pud essere la base oggettiva 
della transizione al . comuni
smo, e fino a che punto l'e-
voluzione delle sovrastrutture 
politiche, culturali dipende 
dallo sviluppo di questa. 

Problemi di questo tipo II 
abbiamo sollevati ovunque nel 
nostro viaggio, col compagno 
Fedosseev, direttore dell'Istl-
tuto per il Marxismo - Leni-
nismo di Mosca, a Leningia-
do nella sede delllstituto di 
ricerche sociologiche, che ela-
bora le linee di quella che do
vrebbe essere in future la pia-
nificazione dello sviluppo so
ciale, da far marciare in pa-
raltelo con lo sviluppo scien-
tifico e produttivo, e anche 
nelle sedi del Partito, con 1 
compagni del Comitato Cen
trale. 

In sintesi abbiamo,chiesto: 
come la scienza, anzi l"uso 
partitico (in senso teninista) 
della scienza, possa operare 
in modo diverso in URSS, do
ve il potere e del lavoratorl, 
rispetto ad ogni paese capita-
lista. 

II calcolatore e uno straor-
dinario strumento — ci e stato 
detto — ma lMomo e le scel
te politiche del collettivo so
ciale, devono essere dietro la 
macchina per dirigerla. 

La problematica m uomo *, 
l'« onnilateralita * dell'uomo, 
cioe la questione tella nature 
umana nel comunismo, e rap-
presentata dal tentativo di sal-
datura fra scienze natural! e 
scienze sociali. Qui, bisogna 
pur dirlo, alcune risposte ci 
hanno lasciati perptessi. Riap-
parivano infatti, come con-
trappeso sovrastrutturale (se 
cosl si pub dire) alio slancio 
appassionato nel settore delle 
scienze esatte, dalla fisica alia 
chimica, alia matematica, alia 
rinnovata citologia. biologia. e 
genetica, (dopo gli anni bui 
di Lissenko), alia oggi trop-
po mitizzata cibemetica e in-
gegneria dei sistemi. etementi 
di una costruzione ideologica 
e di dibattito marxista che ri-
sentivano fortemente dei tem
pi in cui erano stati codifica-
ti, spesso in formule dogma-
tiche. 

Lo strumentario ideologico e 

lo stesso « corpus » dottrina-
no del marxismo - leninismo 
sovietico, elaborate negli anni 
Trenta, pur con le innovazioni 
e la dialettica dell'ultimo qum-
dicennio, non sembrano esse
re ancora oggi in grado di 
bilanciare e organizzare senza 
conflitti le novita dell'artico
lazione sociale, che lo svilup
po delle forze produttive e la 
nuova diversificazione e ar-
ricchimento delle funzioni pro
duttive e delle interconnessio-
ni settoriali e ' disciplinary 
comportano. 

Ma se il problema non e ri-
solto, esso non e neppure ac-
cantonato o liquidato con for
mule preconfezlonate. C'e chi 
sostiene ancora posizioni dog-
matiche e semplificatorie, che 
misurano col metro di una 
societa giovane e poco diffe-
renziata il patrimonio dei va-
lori ideali e culturali della 
«educazione» marxista. Ma 
la spinta che deriva dal cre
scere delle funzioni e dalla 
moltiplicazione dei ruoli so
ciali, sfocia in una rinascita 
del dibattito, soprattutto fra 
gli studiosi dl scienze sociali. 

Dibattito indubbiamente dif
ficile, piu sfnmato in alcune 
discipline, soprattutto nella 
letteratura, cinema e arti fi
gurative, meno vincolato a 
criteri amministrativi nella 
sociologia e nella analisi psi-
cosociale, ancora incerto in 
filosofia, considerevolmente 
arretrato nella storiografia. 
Quello che manca — ma e 
problema che investe anche 
noi, come movimento operaio 
occidentale — e una vera teo
ria antropologica marxista, 
cioe una teoria dell'uomo e 
dei suoi bisogni, nell'ottica di 
una societa comunista libera 
dal bisogno. 

Informazione 
piu larga 

L*utopia del « a ciascuno se
condo i suoi bisogni », che e il 
fondamento marxiano della 
societa comunista, non pub es
sere disancorata dalla indivi-
duazione non empirica, e nep
pure astratta, della qualita e 
del tipo dei bisogni cui il mo
do di produzione comunista, 
deve poter soddisfare. 

n problema in URSS e certo 
immenso. Ma finora, ne gli 
intellettuali marxisti in Occi-
dente; ne quelli sovietici, (co
me neppure le masse popola-
ri), hanno individuato la qua
nta e il grado di urgenza di 
questi bisogni materiali e Im
material! il cui soddisfacimen-
to dovrebbe essere lo scopo 
che si propone oggi rURSS. 
Che la «rivoluzione tecnlco-
sclentifica* sia mezzo prima-
rio per soddisfare I bisogni, 
nel momento in cui si fa pro
duzione sociale, non v"ha dub-
bio alcuno. E che lo sviluppo 
«sociale* della scienza non 
possa non significare altresl 
rallargamento della «informa
zione* (cioe dello spazio dei 
bisogni di democrazia) a tutti 
I livelli, dalla base al verti-
ce, e conseguenza inevitabile. 
come ci hanno piu volte ri-
cordato molti dirigenti sovieti
ci. Resta perb irrisolta In lar
ga misura la questione del 
ventaglio dei bisogni «supe
rior! ». 

Vi sono, quindi, del proble
mi nuovi, specifici di una so
cieta con una storia diversa 
dalla nostra come quella so
vietica. 

I bisogni primari (mangia-
re. dormire, vestirsi) sono ri-
solti da tempo, anche se c'e 
ancora da fare. Quelli detti 
superiori, culturali, della li-
berta creativa e le esigenze 
della democrazia socialista re-
gistrano ancora del ritardl. 

Carlo M. Santoro 
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