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Rappresentazioni e reinterpretazioni di Socrate 

II primato del sapiente 
La figura storica, la tradizione, il mito — Le implicazioni politiche di una ideo-
logia che riduce tutfe le scienze all'unica scienza del bene e del male — Le 
radici del contrasto con la democrazia ateniese, del processo e della condanna 

COLLOQUIO CON BRUNO TRENTIH SULLA CONCLUSION DELLE VERTENZE FIAT I ZANUSS1 

II'film trasmesso in tele-
visione su Socrate segue a 
oltre due millenni di rap
presentazioni e di reinter
pretazioni della figura c del-
la vicenda storica riguardan-
te jl filosofo ateniese; la sce-
neggiatura su cui e costrui-
to rielabora stralci di tradi-
zioni diverse, nate sulla trac-
cia e rimpressione che il 
personaggio Socrate e la sua 
morte hanno lasciato nella 
cultura occidentale. 

Nobile figura di sapiente, 
nella rappresentazione tra-
mandataci dal piu illustre dei 
suoi allievi, Platone, Socrate 
e inteso invece da Senofonte 
come filosofo popolareggian-
te, che passa le sue giornate 
discutendo di morale o di 
fatti pratici tanto con il po-
polino che con i filosofi, che 
si muove fra palestre, piaz-
ze e mereati e che ai concit-
tadini e vicino anche in al-
cuni tratti del suo carattere. 

Ma chi era Socrate e per-
che venne messo a morte 
dalla restaurata democrazia 
ateniese nel 399 a.C? Piu 
che il Socrate storico, la tra-
dizione ci ha passato una 
•pecie di mito — vestito de-
gli abiti diversi delle diverse 
eta, delle diverse scuole fi-
losofiche e pensatori religio-

si che lo hanno scelto come 
proprio emblema, o lo hanno 
reinterpretato, o usato — del 
filosofo conseguente fino al 
martirio nel perseguire il suo 
dovere di ricerca critica del
la verita. 

Non che la tradizione non 
abbia colto uno dei tratti 
essenziali della figura di So
crate; il problema e piutto-
sto quello di quanto quella 
tradizione ha nascosto del 
carattere storico sia della fi
gura che della dottrina del 
filosofo ateniese. Per la cul
tura ellenistica Socrate im-
personava l'integrita mo
rale dell'individuo filoso
fo, superiore e contrap-
posto all'impegno politico. 
Ma coloro che condannarono 
Socrate non solo dovevano 
considerarlo niente affatto 
estraneo ai regimi che ave-
vano preceduto la restaura-
zione democratica, alia fine 
del V secolo, ma probabil-
mente videro nello stesso at-
teggiamento di critica indi-
pendente che Socrate, finan-
co di fronte ai giudici, ri-
vendicava come suo princi-
pio irrinunciabile un serio 
pericolo, un elemento sov-
vertitore dell'ordinamento 
della citta. 

La parodia di Aristofane 
Intorno alia cinquantina, 

Socrate era un personaggio 
talmente in vista da costi-
tuire il soggetto preferito 
per i commediografi contem-
poranei. Nel 432 si rappre-
sentarono ad Atene le NH-
vole di Aristofane. In que-
sta commedia Socrate porta 
sulla scena, concentrato sul
la sua persona, un attacco, 
insieme a una parodia delle 
sue assurdita e dei suoi 
aspetti deteriori, della nuova 
cultura filosofica. L'eta di 
Pericle era ormai finita e 
'la polemica di Aristofane 
era rivolta aH'ambiente cul-
turale libero, la nuova scien
za, le nuoye, tendenze nella 
etica, neU'educaziorie e -nel 
pensiero politico, che Peri
cle aveva permesso fiorisse-
ro insieme alia grandezza 
economica e militare di Ate
ne negli anni del suo gover-
no. E, nell'Atene di Pericle, 
delle tragedie di Sofocle e 
di Euripide, dei grandiosi 
monumenti fatti innalzare 
dallo statista con l'aiuto del-
lo scultore Fidia e, infine, 
della filosofia naturalistica 
portatavi da Anassagora e 
della nuova filosofia dei so-

fisti, Socrate si forma e, 
quindi, si muove, interro-
gando e discutendo nelle pa
lestre, nelle strade e nei 
mereati. La raffigurazione 
che Aristofane da di Socrate 
non e, dunque, il travisa-
mento malevolo di una figu
ra storica, quanto piuttosto 
un artificio per mostrare co
me le nuove dottrine corrut-
trici importate avessero or
mai raggiunto e corrotto gli 
stessi cittadini di Atene. 

L'insegnamento dei sofisti 
ad Atene, d'altra parte, ri-
spondeva opportunisticamen-
te ad una esigenza nuova 
nella vita sociale di quella 
citta: la possibrlita per ogni 
cittadino di farsi strada, me-
diante la propria abrlita ora-
toria, nelfa politica e nei 
tribunali. La costituzione de
mocratica del 508-507 e poi 
le riforme di Efialte e di Pe
ricle avevano trasferito gran 
parte dei poteri una volta 
spettanti al consiglio del-
l'Areopago (un consiglio ri-
stretto, di rappresentanti 
dell'oligarchia ateniese), ad 
una larga assemblea popola-
re, a cui a turno partecipa-
vano tutti i cittadini. 

Guerra tra le due potenze 
Gli stessi rapporti di for

za fra le diverse classi e i 
diversi settori produttivi era-
no profondamente mutati, 
gia nella prima meta del V 
secolo, con il passaggio di 
Atene da potenza terrestre 
a potenza marittima. Questo 
fatto aveva comportato lo 
emergere di una nutrita 
classe di operai e di arti-
giani fra le classi urbane e, 
insieme, la perdita di pote-
re della proprieta fondiaria 
a favore della nuova classe 
mercantile. Significava altre-
si una nuova catena di al-
leanze, di cui Atene era al 
centro. Cosi fiorente, si capi-
ice come Atene fosse allora 
II principale centro di attra-
zione per la cultura greca. 

Ma, a Pericle, negli ulti-
mi trenta anni del secolo, 
•egui il rovinoso conflitto 
con Sparta, fino alia sconfit-
ta. La guerra fra le due mas-
sime potenze di allora fu lo 
sbocco di una contesa — fra 
Atene democratica ed « e-
spansionista • c Sparta roc-
ca della conservazione — che 
era andata maturando len-
tamente da alcuni decenni. 
Nelle citta greche il partito 
al potere, democratico o con-

servatore, determinava l'al-
lineamento con l'una o con 
l'altra potenza. Lo scontro 
ideologico si frammistava 
agli interessi delle citta ege-
moni. Nella stessa Atene, il 
gruppo conservatore guar-
dava a Sparta come ad un 
modello di ordinamento sta-
tale. D'altra parte, gia du
rante rultimo periodo del 
governo di Pericle (caratte-
rizzato da una svolta con-
servatrice nella politica in
terna) era sorta una ten-
denza democratico-radicale, 
che, con rawicinarsi del 
conflitto e poi durante gli 
anni della guerra, aveva ac-
quistato sempre maggior pe
so. Da ultimo, il partito de
mocratico riusci ad imporsi 
sulla tirannia dei Trenta, nel 
403, e a mantenersi al po
tere in Atene. 

Le amicizie, i rapporti al-
lacciati gia nel circolo di Pe
ricle con 1'elite ateniese, por-
tavano Socrate ad una com-
promissione indiretta con le 
tendenze conservatrici. Gia 
Socrate non nascondeva le 
proprie simpatie per le isti-
tuzioni doriche, per Sparta 
e per Creta in particolare. 
Le cariche statali assegnate 
per sorteggio nella democra-

Roberto Bandiera 

H.PASS0 
BEL RENO 
Pagine 203, lire 1.500 

Segnaliamo un* storia di un braccianta ferrarisc, Bandiera: un diario 
nascosto In un tubo di (tufa perch* i latcisti non gli m«H«ss«ro l« 
mani sopra. Quei ricordi di giovin««a, impastati piu d'amort che 
d'odio. si sono salvati, e oggi li possono. li debbono Icagsra 3I! 
amid rtrrarcti, milantsi c soprattutto tutti i giovani. Questo libro 
non e solo educatlvo, t anche awenturoso: chi lo leggera amcchira 
ic stesso di una positiva e calda esperieraa. 

® 
DAVIDE LAJOLO, su • V i l Nuovt » 

Vangeksta Editore 

zia ateniese erano quanto di 
piu distante dal criterio del
la « competenza », base, per 
Socrate, dell'arte del gover-
nare. Ne la confusa assem
blea popolare e le decisioni 
prese per convinzione di una 
maggioranza si attagliavano 
aU'atteggiamento socratico 
per'cui Pesito di una discus-
sione sta solo nel raggiunto 
consenso fra gli interlocu-
tori. 

Contro Crizia e il governo 
dei Trenta, dunque, il par
tito democratico riusci, alia 
fine della guerra, a ripren-
dere il potere ad Atene e a 
restaurare la democrazia di 
Clistene e di Pericle. Sotto 
il nuovo governo Socrate fu 
condannato e mandato a 
morte. 

L'accusa di empieta e quel
la di corruzione della gio-
ventu erano accuse partico-
larmente efficaci di fronte 
ad un'assemblea numerosa 
ed emotiva, facendo appello 
e blandendo sia la supersti-
zione popolare che il con-
servatorismo delle classi ab-
bienti. 

E, fossero 0 meno prete-
stuose queste accuse, e certo 
che Socrate rappresentava 
per la sopravvivenza della 
democrazia ateniese uno dei 
fattori di resistenza piu gra-
vi. II ricordo della vicinanza 
del filosofo con coloro che 
nel periodo della restaura-
zione erano ormai considera-
ti i < traditori» (Crizia, 
innanzi tutto, figura ege-
mone nel governo dei Tren
ta) doveva essere uno dei 
motivi che spinsero Atene 
a processare Socrate. D'altra 
parte, l'amnistia concessa 
nel 403 vietava di portare 
sotto processo cittadini ate-
niesi con accuse di carattere 
politico riguardanti il pas
sato. 

L'aristocratico Platone tra-
lascia queste ragioni stori-
che e mette in luce soprat
tutto il contrasto ideale fra 
il filosofo e lo stato atenie
se: il processo a Socrate 
assume il sapore della per-
secuzione della tirannide del-
lo stato contro la libera cri
tica delle idee. In effetti an
che gli elementi del contra
sto che Platone ama far ri-
saltare aiutano a capire qua
le nodo fosse ormai venuto 
al pettine per il governo 
democratico tomato al po
tere. 

II significato piu genera-
le, infatti, deH'atteggiamen-
to filosofico socratico e quel
lo di imporre sopra il di-
battito delle opinioni interes
si politici, come sopra la 
ricerca naturalista un unico 
criterio morale, astorico. La 
decisione che la scienza del
la natura, piuttosto che sta-
bilire dei valori intrinseci 
alia scienza stessa, debba ub-
bidire a valori diversi, estra-
nei, di carattere morale, e 
riconducibile alia stessa mo-
tivazdone che sta sotto alia 
critica alia * proletarizzazio-
ne della cultura» intrapre-
sa dalle scuole sofistiche. La 
regola unica del bene supre
mo imposta sulla scienza del
la natura, quasi un primato 
della c fede > sulla natura 
stessa, ha un forte sapore 
conservatore e si presenta 
come un tentativo di restau-
razione di valori ormai con-
sumati dalle mutate condi-
zioni sociali. La pretesa, poi, 
di contrapporre al contrasto 
delle opinioni la pregiudizia-
le della competenza e quindi 
la riduzione delle varie scien
ze (politica, etica. e cc ) alia 
unica scienza del bene e del 
male della quale competen-
te e il sapiente, ha piu di* 
rette implicazioni con la pra-
tica del dibattito politico di 
cui si e gia detto. 

Difendendosi di fronte ai 
giudici che lo condanneran-
no, Socrate afferma fino in 
fondo il mottvo individuali-
stico del suo atteggiamento 
filosofico. E' stato piu volte 
sottolineato cbe Socrate rap-
presenta la coscienza indivi-
duale che si contrappone al-
le esigenze dello stato. E1 

stato aggiunto da qualche 
storico che lo stato greco 
pretendeva una solidarieta 
piu stretta da parte dei suoi 
cittadini, di quella a cui noi 
oggi possiamo essere abi-
tuati. In realta il caso di 
Socrate e strettamente con-
nesso con le vicende del-
1'Atene della seconda meta 
del V ~«ecc!c. Eliminati i 
massimi responsabili della 
politica conservative, resta-
va di fronte ai democratici 
ateniesi Socrate il cui pen
siero e la cui autorita mo
rale, piu ancora che i suoi 
contatti, erano la giustifica-
zione ideologica ed il terre-
no di cui si nutriva lo spi
rit o conservatore. 

Che la sua ideologia, poi, 
fosse fervida di risoltati po
litici, lo si legge soprattutto 
nelle pagine della Repubbli-
ca platonica dove la premi-
nenza del bene suite altre 
realta e della scienza del 
bene, porta Platone ad ipo-
tizzare una classe di filo?o* 
alia testa dello stato. 

Mario Zucconi 

II tema centrale 

linea padronale 

«Un modo nuovo di fare 
l'automobile»: questo slogan, 
nei lunghi giorni della trattati-
va al ministero del Lavoro 
per la vertenza Fiat, e diven-
tato di largo consumo. I gran-
di giornali di informazione, le 
gati in un modo o nell'altro al 
monopolio dell'auto, hanno da-
to ampio risalto alle battute 
pseudo-ironiche usate dal ca
po del personate della Fiat 

«Nessuno — diceva l'aw. 
Cuttica, capo della delegazio-
ne padronale — e ancora riu-
scito a costruire una automo
bile in modo diverso da noi. 
Se gli italiani vogllono la 500 
al prezzo attuale non si pub 
camblare niente. Certo, stu-
diamo, studiamo pure; ma per 
carita non veniamo fuori con 
assurdita come quella di con-
trattare sul modo nuovo di fa
re rautompbUe.* 

Sempre al ministero del La
voro trattavano sindacati e 
padroni per la Zanussi. Qui 
gli operai rivendicavano il sa-
lario garantito. Diceva il pa
drone: ogni fabbrica del grup
po deve avere un compito pre-
ciso. Bisogna ristrutturare e 
in tre anni erano piovuti mi-
gliaia di licenziamenti, sospen-
sloni, riduzioni di orario di la
voro. I sindacati in questo 
processo chiedevano la garan-
zia del salario, indipendente-
mente dall'orario e la garan-
zia degli organic!. 

Alio stesso modo alia Fiat si 
poneva un problema preciso: 
l'organizzazione del lavoro non 
pub essere piu quella attuale. 
Gli operai non sono piu di-
sposti a pagare in termini di 
degradazione della loro profes-
sionalita. di attacco alia salu
te, le esigenze di profitto del 
grande gruppo monopolistico. 

Le due vertenze sono con-
cluse. Gli accordi di massi-
ma sono aU'esame delle as-
semblee. Con Bruno Trentjn, 
segretario generate della 
FIOM, abbiamo approfondito 
il significato delle due ver
tenze che hanno interessato 
circa 220 mila lavoratori. 

I giudizi suite due vertenze 
sono positivi. 

3 Per quello che riguarda la 
conclusione della vertenza 

delle lotte e delle trattotive: l'organizzazione del lavoro deve cambiare - Un colpo alia vecchia 

- Valore e limit! delle conquiste raggiunte - Come gestire i nuovi diritti - II collaudo deli'unita 

Fiat — dice Trentin — non 
mancano anche valutazioni 
critiche soprattutto per le qua-
lifiche. Si awerte giustamen-
te il limite dell'accordo nella 
misura in cui non registra 
in modo compiuto i nuovi cri-
teri che dovrebbero consenti-
re di rompere questo ghetto 
di dequalificazione che e la 
terza categoria (operai comu-
ni) in cui si trovano tutti i la
voratori delle linee di mon-
taggio. Le assemblee, questo 
il dato piii importante, hanno 
registrato il contenuto politico 
del risultato, il contesto in cui 
e stato raggiunto, il valore 
delle conquiste specifiche, dal 
controllo dei tempi e delle ca-
denze, all'aumento delle pau
se alle linee, l'aumento del 
tempo mensa, 1'ambiente, i di
ritti. Alia Zanussi e'e entu-
siamo e fierezza per aver con; 
dotto '*la prima grande batta-
glia operaia in queste zone. 
Guai se Tavessimo perduta! ». 

La nostra conversazione en-
tra nel vivo della problemati-
ca nuova introdotta dalle due 
vertenze. Sui temi della orga-
nizzazione del lavoro, sulle ri-
strutturazionl aziendali. sul 
potere di intervento dei dele-
gati e andata man mano ma
turando la presa di coscienza 
degli operai dal momento in 
cui, con l'autunno caldo, sono 
mutati i rapporti di forza alio 
interno delle fabbriche. 

Negoziato 
a tempi stretti 

«Di fronte alia nuova pro-
blematica che abbiamo Intro-
dotto nelle vertenze — dice 
Trentin — le aziende si sono 
trovate impreparate». Nella 
trattativa con la Fiat si fe no-
tata «la paralisi della contro-
parte». Airestemo la direzio-
ne del grande gruppo monopo
listico e anche la Zanussi han
no dato prova di notevole « at-
tivismon. Manifesti a paga-
mento, volantini, uso dei gior
nali per condurre la campa-
gna contro i lavoratori. «Sul 
piano del negoziato — prose-

gue Trentin — la delegazione 
Fiat si e dimostrata incapa-
ce di assumere decisioni po
litiche. di prendere iniziative 
autonome. Fino alia fme la 
Fiat ha mantenuto le sue po-
sizioni negative sulla organiz-
zazione del lavoro, gli orari. 
le qualifiche. i diritti ». Tutto 
Ci6 ha creato anche un 
grosso limite nel rapporto fra 
delegazione sindacale e lavo
ratori: quando i sindacalisti 
uscivano dalla stanza della 
trattativa per consultare il co-
mitato di coordinamento non 
e'erano elementi nuovi da con-
frontare. 

«Lo sclopero generate — 
aggiunge Trentin - ha co-
stretto Fiat e Zanussi a cam
biare linea. II negoziato ha 
avuto tempi ristrettissimi e 
nori ci ha permesso una verif 1-
ca nelle fabbriche. Elementi 
di continuita con l'autunno, di 
fronte a queste posizioni pa-
dronali, sono la capacita dei 
lavoratori di respingere i ten-
tativi di isolamento delle sin-
gole vertenze e la mobilitazio-
ne della intera categoria per 
affrontare lo scontro voluto 
dai padroni». 

Ma questa «impreparazio-
ne » non sara stata una tat 
tica? Le due cose non si esclu-
dono — dice Trentin — ma il 
dato di fondo e che la Fiat 
non ha una politica di ricam-
bio. l a scelta della Fiat — 
tutta la sua politica lo dimo-
stra — e quella vecchia della 
intensificazione dei ritmi. Que
sta linea, di fronte alia matu-
razione ed alia consapevolez-
za di classe dei lavoratori e 
una scelta perdente, anche se 
subito dopo l'accordo la dele
gazione padronale ha teso ad 
affermare che la «patria», 
era salva, che la competitivi-
ta veniva mantenuta, che la 
utilizzazione degli impianti era 
garantita., 

• Non avevamo come scopo 
— precisa Trentin — di fronte 
alia tesl padronale, fatta pro
pria anche da chi si definisce 
"sinistra di classe" quello 
di indebolire la competitivita, 
ne di limitare a priori la uti
lizzazione degli impianti. Ab
biamo detto invece che que

sta organizzazione del lavoro 
costituisce un limite oggettivo 
all'aumento della produzione e 
della produttivita. Dopo una 
campagna forsennata contro i 
lavoratori la Fiat l'ha dovuto 
ammeltere a denti stretti. Cio 
che non risponde assolutamen-
te a verita e che il risultato 
acquisito non introduca muta-
menti potenziali nella organiz
zazione del lavoro. L'accordo 
e stato fatto sulla base, in-
tanto, della riconferma della 
riduzione dell'orario di lavoro 
a 40 ore entro la fine del 
1972 e poi ci sono dei punti 
concreti che aprono un capito-
lo veramente nuovo ». 

La garanzia 
del salario 

Trentin ricorda a questo 
proposito la conquista deU'e-
same periodico della ricompo-
sizione delle fasi di lavora-
zione, l'impegno per lo stabili-
mento di Cassino a non met-
tere in atto fasi di lavoro in-
feriori ai tre minuti, la verifi-
ca della possibility di elimi-
nare le fasi piu parcellizzate, 
attraverso sia la ricomposizio-
ne sia attraverso macchine 
piu automatizzate. «Non e 
detto che l'attuale schema di 
organizzazione sia immutabi-
le. Impianti e lavorazioni pos
sono e devono essere ristrut-
turati, disponendo la produzio
ne in modo diverso, costruen-
do anche gli stabilimenti in 
modo diverso ». • 

Ed ancora: per la prima 
volta si discutono (attraverso 
gli oltre 60 comitati di cotti-
mo) 1 tempi e te cadenze pri
ma che diventino norma defi-
nitiva. La difesa dei lavorato
ri non si limita piu alle conte-
stazioni individual! ma vale, 
innanzitutto, il principio della 
contrattazione collettiva. Que
st! comitati per il loro nume-
ro di component!, consentono 
la partecipazione diretta dei 
collettivi dei lavoratori. Cos) 
alia Zanussi i lavoratori in-
tervengono nel processo di ri-
strutturazione affermando due 

principi: si contratta a llvel-
lo dell'intero gruppo, evitando 
il pericolo dl attacchi nel sln-
goli stabilimenti e, per la pri
ma volta, si afferma un prin
cipio che non ha nessun pre-
cedente nella contrattazione 
italiana, quello di una garan
zia del salario In un periodo 
di otto mesi all'anno, che per-
mette di garantire i lavorato
ri dai contraccolpi piu gravi 
dei process! di ristruttura-
zione. 

Coii Trentin continulamo lo 
esame dei riflessi che sulla 
organizzazione del lavoro han
no le conquiste delle pause 
maggiori alle linee, dell'au-
mentato tempo - mensa. Si-
gnificano aumento degli orga-
nici, modificazioni del modo 
di produrre. Cosl, sia per la 
Fiat che per la Zanussi pro* 
fondi riflessi hanno il control
lo sistematico delle cause di 
pericolo, con il riconoscimen-
to del diritto di indagine da 
parte dei sindacati e dei lavo
ratori, per salvaguardare la 
salute e «umanizzare » il la
voro. 

Partendo da questi dati di 
fatto si pub apprezzare il si
gnificato politico delle due lun-
ghe e difficili lotte. 11II risenio 
— sottolinea Trentin — era 
che si creasse un vuoto di ini-
ziativa sindacale, mentre si 
scatenava la controffensiva 
padronale e delle forze mode
rate, che costringesse in dife
sa il movimento sia per le ri
forme che per gli obiettivi di 
fabbrica. Le lotte hanno scon-
giurato questa minaccia. Si e 
costretto invece I'awersario a 
fare i conti con te richteste 
de! sindacati. E ci6 ha deter-
minato due condizioni impor-
tanti: gli stessi obiettivi del
la lotta per le riforme trova
no nella battaglia di fabbrica 
che pone i problemi dell'occu-
pazione, degli investimenti, 
dello sviluppo del Mezzogior-
no, una base di rilancio im
portante. Le lotte sono passa-
te inoltre al vaglio della fase 
elettorate senza subire il ri-
catto della campagna isterica 
contro i sindacati e I*unita sin
dacale. Hanno rappresentato 
una delle prime, rilevanU ri-

sposte, al rafforzamento della 
spinta di destra e del movi
mento fascista ». 

Due lotte, durissime quindi 
ma un positive collaudo anche 
della forza deli'unita sindaca
le. I termini dello scontro, a 
differenza dell'autunno, non 
erano linear! e semplici. Po 
nevano problemi complessi di 
direzione e non potevano esse 
re amministrate sulla base di 
una ordinaria unita d'azione. 
a In tutto il loro corso — 
conclude Trentin — sono sta
te contraddistinte da una se-
rie di scelte tattiche di rilievo 
(la condotta sui licenziamen
ti, la proclamazione dello sclo
pero dei metalmeccanici, la 
condotta nella trattativa). Non 
e'e stata mai una divergenza 
fra le tre organizzazioni. I 
dissensi, le discussion! non so
no. mancati ma sono passati 
attraverso le organizzazioni ed 
hanno potuto quindi essere su-
perati -con molta rapidita 
Questo per esempio ha dato la 
forza di estromettere il Sida 
il sindacato giallo, dalla tra» 
tativa ». 

Strutture 
adequate 

Nasce da qui 1'esigenza di 
accelerare il processo unita-
rio. La gestione dei nuovi di
ritti conquistati e inconcepibi-
le se verra condotta attraver
so le mediazioni tradizionali 
delle organizzazioni. oOccor-
re che ai consigli di fabbri
ca (con tutti i poteri neces-
sari) corrispondano strutture 
adeguate delle leghe in cui 
devono essere present! i de-
Iegati delle fabbriche piu im
portant!. Percib abbiamo con-
vocato il Consiglio generate 
unitario che non e piu la som-
ma dei tre consigli, ma e 
gia, per la sua struttura, una 
organizzazione nuova, il sin
dacato unitario ». 

Alessandro Cardulli 

La sede della « nazionale » a Roma attendera ancora I'inaugurazione 

LA BIBLIOTECA CONGELATA 
Mentre I'aweniristico palazzo di cemento e vetro e vuoto, tre mSlioni di libri ri-
schiano di andare in malora — Le dfre-scandalo della «depressione» culturale . 

A Roma, la maggioranza dei Iettori 
della biblioteca Alessandrina (1 milione 
di volumi ed opuscoli, 11.000 incunaboli, 
7.000 pergamene e document!) si porta 
da casa il libro da leggere. In gran parte 
sono student! universitari che si ser-
vono della biblioteca solo come sala di 
lettura. Sempre a Roma, lungo la via 
Castro Pretorio nei press! della stazio-
ne Termini, un enorme palazzo di stile 
aweniristico, in cemento e vetro. atten-
de da anni di diventare la nuova sede 
della biblioteca nazionale, mentre nella 
sede attuale. in piazza del Collegio Ro
mano, tre milioni di libri, una parte dei 
quali rischia di andare in malora, sono 
stipati in un ediflcio che minaccia di 
crollare. Secondo Fopinione dei funzio-
nari della biblioteca, per rapertura della 
nuova sede ci vorranno - ancora anni. 

Due fatti, che eplsodi. U primo dice 
che il Iettore e lo studente non trovano 
nelle biblioteche quello che a loro serve, 
o che la struttura della biblioteca o gli 
strumenti dl ricerca che offre sono ina-
deguati. II secondo che la prospettiva 
di un rinnovamento delle strutture bi-
bliotecarie va perseguita con ritmi di 
realizzazione, metodi e finalita diverse 
da quelle adottate per la nuova sede 
della nazionale romana, gia invecchiata, 
come concezione, prima ancora di es
sere aperta. Si pens! solo alio stato del 
traffico a Roma, alia fatica ed al tempo 
che occorre per giungere dalla perife-
rift al centro, e ci si rendera conto che 
una politica di oentralizzazione delle bi
blioteche e un «non senso*. B la ccsa 
a Roma o tanto piu grave se si pensa 
che nella capitate le biblioteche comu-

.nali, a differenza dl Bologna, Milano e 
Firenze praticamente non esistono. Cosl, 
in una citta con tre milioni di abltanti, 

11 numero dei frequentatori delle otto 
biblioteche statali (Nazionale, Alessandri
na, Casanatense, Angelica, Storia Moder-
na e Contemporanea, Architettura e sto
ria deU'arte, VaUicelliana, Medica Sta-
tale) non supera il mezzo milione. 

E la situazione di Roma e un po* lo 
specchio della situazione nazionale, nel 
senso che, da un lato, essa esemplifica 
i problemi che in questo settore si pon-
gono nelle grandi citta e, daU'altro, pro-
spetta la situazione, anche in questo caso 
«depressa», del Slid. Un recente studio 
del CENSIS (Centro Studi e Investimen
ti Social!) sulla consistenza della rete 
delle biblioteche pubbliche, sulla loro 
distribuzione, sulla spesa dello Stato e 
degli enti local! getta su questo aspet-
to una zona di luce, mettendo in rilievo 
quanto paghino le popolazionl meridio-

. nali, anche sul piano della cultura, gli 
effetti dello squilibrio e della politica 
che ne e aH'origlne. 

Ecco alcune cifre. n 53.4 per cento del
le biblioteche esistenti nel 1965 si rife-
riva a biblioteche in dotazione a scuole 
medie, mentre il 46,6 per cento restante 
era costituito da biblioteche aperte al 
pubblico. Degli 8.049 comuni italiani ol
tre il srttanta per cento risulta sprowl-

' sto di biblioteche (e prospetta uno squi
librio culturale fra grandi citta e pic-
coli centri). 

n rapporto biblloteche-abitanU che nel
la media del paese registra 13 biblio
teche per ogni 100.000 abit&nti, segna 
nel Mezzogiorno valori estremamente 
basal: 9 biblioteche per ogni 100.000 abl

tanti. Assal significativi rispetto alia 
«depressione» culturale del Sud sono i 
dati conceraenti la disponibilita di volu
mi per abitante calcolata tenendo conto 
delle biblioteche facenti capo agli enti 
local! e agli uffici pubblici e privaU 
divers! dalle universita. E" possibile, in 
questo quadro, rilevare per il Mezzogiorno 
una dotazione media per abitante cbe e 
al di sotto di oltre la meta della dota
zione media registrata nel paese. In
fatti la disponibilita di volumi per 
100.000 abitanti risulta nellltalia nord 
occidentale di 122 unita, nell'Italia nord 
orientale di 164, nellltalia centrale (Emi
lia. Toscana ed Umbria hanno i dati piu 
alti) di 283. nel Mezzogiorno di 63. 

A questo punto ci si potrebbe chiedere 
che fine abbiano fatto le indicazioni con-
tenute nel programma qninquermale 
lflee-TO che, oltre al rafforzamento delle 
biblioteche esistenti avrebbe dovuto com-
portare la creazione di un primo nu-
cleo (si parlava dl died) di biblioteche 
regional!, la ristrutturazione delle 84 bi
blioteche situate nel capoluoghi di pro-
vincia dl proprieta degli enti locali, la 
creazione dl oltre 200 biblioteche in cen
tri minor!, II collegaroento al sistema 
nazionale bibliotecario dei cposti di pre-
stlto e dl lettura* da attuarsi mediante 
la realizzazione dl ediflcl appositamente 
attrezzati, dotati di un nucleo di opere 
fondamentali dl consultazione. E facile 
indovinare che, tranne le eccezioni do-
vute alia buona volonta di qualche Co-
mune. specialmente nell'Italia centrale 
e settentrionale, tutto e rlmasto sulla car
ta. 

G. Be. 
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