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La mostra di Firenze 

PROBLEM! 
DEL RESTAURO 
Una questione urgente da affrontare con interventi pro-
grammati - Necessarie forme di co Mr olio pubblico prima 
che certe opere risultino irreparabilmente danneggiate 

DALL'INVIATO 
FIRENZE, marzo 

La mostra « Firenze restau-
ra » allestita alia Fortezza da 
Basso restera • aperta lino al 
-I giugno. L'inaugurazione. al
ia quale e intervenuto il Pre-
sidente della Repubblica, era 
stata preceduta da una del-
le solite cerimonie che, da an-
ni, accompagna ogni presenza 
del governo ilaliano nelle 
question! culturali: tutte le 
volte che i tecnici e gli stori-
ci dell'arte denunciano una 
situazione di strutture e di 
interventi al limite dello sfa-
celo. il |jotere politico o tace 
n rassicura. Qui, il professo-
ie Umberto Baldini ha delica-
tamente ricordato la dramma-
ticita della situazione del no
stra patrimonio artistico e dei 
restauri in particolare; il mini-
stro Misasi ha. invece, assi-
curato che il ministero pensa 
a redigere « una carta dei re
stauri »! 

La mostra, ideata e struttu-
rata da Umberto Baldini con 
la collaborazione di Paolo Dal 
Poggetto, Edo Masini e Ser
gio Taiti, e un percorso di-
dattico articolato in 61 sale 
dove sono presentate 250 pit-
ture e sculture e un gran nu-
mero di fotogralie nonche 
strumenti e indicazioni utili 
sui metodi di restauro piu mo-
derni. K' l'indicazione essen-
ziale, questa mostra, di un 
lavoro di quaranta anni del 
laboratorio di restauro della 
Sovrintendenza alle gallerie di 
Firenze che fu fondato da 
Ugo Procacci cui viene cosi ri-
volto un meritato omaggio. Pur 
non facendo illustrazione dei 
restauri delle tante opere 
danneggiate daH'alluvione, la 
mostra documenta efficace-
inente 1'eccezionale lavoro dei 
tecnici italiani e di quanti 
vennero in aiuto allora a Fi
renze. 

Per essere didattica e per 
voler ricordare al Paese il 
grande e urgente problema 
nazionale del restauro (che 
sempre piu si conferma come 
un problema da alTrontare 
con interventi programmati e 
preventivi e non disperati sul
le opere, con molti uomini e 
niezzi nuovi e strutture pure 
rinnovate che lavorino, a li-
vello nazionale, secondo un 
vero coordinamento tecnico-
culturale) la mostra presen-
ta alcuni difetti vistosi. 

Innanzitutto, visto che le 
normali e abitudinarie strade 
del rapporto col potere poli
tico non fanno fare un picco
lo passo avanti al problema 
nazionale del restauro, una 
mostra cosi doveva portare in 
primo piano, assieme agli ec-
cezionali documenti dell'inter-
vento tecnico. i problemi cultu
rali e strutturali che sono an-
che politici e segnalarli aper-
tamente, polemicamente alia 
opinione pubblica. 

Troviamo, invece, sala per 
sala, dei cartelli troppo va-
ghi e nemmeno utili per ca-
pire cosa si vuol mostrare e 
dimostrare di sala in sala. 
Opere e fotografie, poi. non 
sono ancora numerate nemme
no in diretto riferimento al 
catalogo (che e pubblicato da 
Sansoni e che e la prima ste-
sura di un secondo catalogo 
scientifico): il pubblico viene 
alia fine trattato come un 
estraneo e sara difficile che 
possa capire, attraverso que-
sti restauri e la bravura, 
quando e tale, dei tecnici, che 
tutto quest o patrimonio mera-
viglioso e suo. che e una ric-
chezza insostituibile di tutto il 
nostra popolo ma anche che, 
jier un tecnico che lavora a 
s-ahare questa ricchezza, ci 
iono centinaia di disonesti che 
rubano. sfasciano. vendono. 
comprano, sminuzzano per tut
te le horse dei nuovi ricchi. 

Era necessario. in una mo
stra cosi. dire clamorosamen-
te che non c'e un problema 
della sovraintendenza fiorenti-
na che possa essere separato 
da quello nazianale: e dire 
anche die non ci sono i tecni
ci necessari v che non ci sono 
k- scuole. ne i locali distri-
buiti sul lerritorio nazionale 
per interventi tempestivi. ne 
gli uomini e i mezzi per l*in-
dagine e il controllo costante. 

Si doveva dire che non si 
possono salvare quasi miraco-
losamente le opere per poi 
magari ributtarle in un ma-
gazzino," ammesso che cer-
ti magazzini italiani possano 
chiamarsi tali; e si doveva di
re che occorrono molti am
bient! moderni dotati di per-

' sonale tecnico e di custodia. 
. Se non sbaglio, nei giorni del-
• l'alluvione si disse che sol-

tanto il restauro delle opere 
. danneggiate a Firenze in quei 
• giorni di novembre avrebbe 
. richiesto 30-40 anni e con il 

concorso finanziario e tecnico 
• internazionale. Ora, da qtiel 
' novembre sono nassati pochi 

anni e alcune opere sono sta
te restaurate, alcune anche re-
stituite a nuova vita; m a e s o -

', prattutto vero che da quel no-
' vembre l'alluvione e continuata 
: r- scmbra aver rotto tutti gli 

argini che tecnici e studiosi 

responsabili nonche l'opinione 
pubblica popolare che davvero 
sente le opere d'arte storica-
mente come sue avevano al-
zato assieme. 

Sulla questione dei tecni
ci, |K)i, c'e molto da dire. Che 
siano bravi non c'e dubbio, 
che operino individualmentu 
in gruppo spesso in condizio-
ni proibitive anche. Meritano 
stima e ammirazione, ma a 
mio giudizio oggi andrebbe 
aperta una discussione pubbli
ca, nazionale sui problemi del 
restauro, sulla cultura che gui-
da i restauri, sui mezzi chimi-
ci e tecnici del restauro. C'e 
troppo ottimismo in giro e an
che nel percorso di questa mo
stra, la prima del genere. Ora, 
non e possibile che questa no
stra societa dichiari bancarot-
ta per le questioni culturali e 
dell'eredita artistica, e, inve
ce, gli operatori tecnico-cultu-
rali del restauro possano co-
stituire una miracolosa isola 
di saggi interventi salvatori. 

Rivisitando in questi anni 
chiese, palazzi, collezioni pub-
bliche e private, davanti a 
tante riproposte di opere fa-
mose e no restaurate, spesso 
ci si stropiccia gli occhi, si e 
presi da forti dubbi e ci si 
meraviglia che gli stessi dub
bi non siano venuti ai restau-
ratori e a chi li guida. 

Anche la questione del re
stauro non c soltanto un pro-

Trovate e tradotte 
tredici opere 

di sette gnostiche 
NEW YORK, 19 marzo 

E' stato annunciato oggi al
le Nazioni Unite che un grup
po di specialisti internazionali 
ha tradotto dal copto in in-
glese 13 codici papiracei che 
risalgono al IV secolo dopo 
Cristo e che gettano nuova 
luce sulle credenze di alcune 
delle sette gnostiche, che fio-
rirono nei primi secoli della 
nostra era. 

I codici, per un totale di 
un migliaio di pagine, erano 
stati trovati da alcuni operai 
arabi in un cimitero presso 
la citta egiziana di Nag Ham-
madi. Undici di questi codici 
sono intatti. 

L'annuncio e stato dato in 
una conferenza stampa dal 
dottor James Robinson, che 
ha diretto il gruppo di spe
cialisti, nel quadro dellTJNE-
SCO, che hanno tradotto i co
dici. 

A suo parere i volumi tro
vati a Nag Hammadi egua-
gliano per importanza i fa-
mosi « rotoli del Mar Morto ». 
Tra i volumi vi sono alcuni 
detti attribuiti al Cristo che 
potrebbero, a suo parere, a-
spirare all'autenticita. 

II governo egiziano ha ac-
quistato questi codici nel 1951, 
quando essi apparvero sul 
mercato delle antichita del 
Cairo. 

blema tecnico e di addetti ai 
lavori: ci vuole una consulta-
zione molto piu larga, non 
frettolosa, e un vero control
lo pubblico della cultura, pri
ma che certe opere, • tante 
opere, subiscano l'intervento 
chirurgico dal quale non si 
potra piu tornare indietro. 

A mio giudizio, rottimismo 
tecnico della mostra andrebbe 
moderato assai, per non do-
versi pentire da qui a dieci, 
venti anni. proprio con l'ar-
richirsi e il precisarsi di quel-
la cultura artistica che, alia 
fine, con la tecnica, decide di 
un restauro accettabile. E sa-
rebbe un'ottima cosa che pro
prio la meritevole sovrinten
denza fiorentina, che tanto ha 
fatto in specie dopo l'alluvio-
ne, con • il laboratorio avvia-
to da Procacci, promuovesse, 
nel periodo d'apertura della 
mostra, un dibattito pubblico 
a livello nazionale e interna
zionale, sui problemi non so
lo tecnici ma anche struttu
rali, economici, culturali e po
litici del moderno restauro. 

Per visitare la mostra. per 
orientarsi in secoli di pittura 
e in decenni di restauri, e ne
cessario il catalogo, anche 
perche la segnaletica predi-
sposta e ancora inservibile. 
Ci sono «casi» di restauro 
clamorosi, a cominciare da 
quello della Madonna col 
bambino del Maestro della 
Maddalena che fa da insegna 
alia mostra, ma che non e il 
piu importante. E ci sono mol
ti restauri che non fanno cla-
more eppure costituiscono re-
cuperi preziosi con interven
ti difficilissimi durati lunglii 
anni. 

Alcune opere o quello che 
resta di splendide opere, ho 
segnalato sul taccuino al pri
mo percorso: i crocifissi du-
genteschi di Fiesole, il polit-
tico di Badia di Giotto.- le ope
re di Neri Di Bicci, Beato An-
gelico, Lorenzo Di Credi. Bic
ci Di Lorenzo, lacopo Del Ca-
sentino, Luca Signorelli, del 
Maestro della Croce dell'Acca-
demia.. di Sandra Botticelli, di 
Niccolo. di Pietro Gerini. di 
Bernardo Daddi. del Maestro 
di Bagnano. di Donatello. Am-
brogio Lorenzetti. Nardo Di 
Cione. Sassetta. Filippino Lip-
pi, Filippo Lippi, Domenico 
Feti, Agnolo Bronzino, Loren
zo Lotto. Pontormo, Artemisia 
Gentileschi. Ridolfo Del Ghir-
landaio. Fra Bartolomeo. Mi
chelangelo, Giambologna. Ci-
mabue. Brunelleschi, Spinello 
Aretino. Beccafumi, Domeni
co Ghirlandaio, Rutilio Manet-
ti, Caravaggio, Orazio Rimi-
naldi, Bartolomeo Cavarozza, 
Tiepolo, Mariotto Di Nardo, 
del Maestro del Chiostro degli 
Aranci. di Andrea Del Casta-
gno. Taddeo Gaddi. Paolo 
Schiavo. Paolo Uccello, Gio
vanni Da Milano. Masolino. 
Michelozzo, Sanso\ino. e di 
tanti altri autori di bottega o 
rimasti anonimi. 

Dario Micacchi 
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SECONDO GLI SCIENZIATI DI PASADENA 

Ossido di carbonio e ghiaccio su Marte 

PASADENA — Fra le centinaia di foto inviat* a ttrra da « Mariner 9 », in Orbita attorn© a Marte, 
questa che pubblichiamo ha fatto sbizzarrire gli sclenziati del Jet Propulsion Laboratory. Stabilito 
che la sonda marziana I'ha scattata il 28 febbraio durante la sua 213* orbita, ad una quota di 2121 
miglia (3.300 km), e che ritrae una zona del Polo sud del pianeta, gli scienziati hanno disquisito a 
lungo sui contrast! di luce e ombre che la fotografia mostra. Scmbra — ma, naturalmente, e tutto 
da provare — che I'ellissoide (in basso) sia costituita da polvere vulcanica, che le zone chiare (quasi 
al centro e a sinistra, in alto e in basso, nel la telefoto ANSA) siano costituite in parte da ossido di 
carbonio ed in parte da ghiaccio e che, infine, le zone piu oscure mostrino awallamenti della pro-
fondita presunta di 500 metri. La presenza di ghiaccio e di ossido di carbonio dovrebbe o potrebbe 
dimostrare la possibility dell'esistenza di una certa forma di vita, attuale o remota, sul misterioso 
pianeta. 

LA BATTAGLIA PER L'« INSERIMENTO » SOCIALE 

? A chi e utile un esercito di handicappati »̂  
L'equivoco di una istruzione professionule che sancisceVenuirginazione di 
decine e decine di migliaia di ragazzi • Un problema da ((Sgonfiarc)) 

L'istruzionc professional e 
rinserimento sociale degli 
handicappati sono un proble
ma cruciate Vi si trovano tut
te le contraddizioni socio-eco-
nomiche e psicologiche che 
l'organizzazione capitalistica 
del lavoro proietta sul mondo 
degli emarginati. Se ne e am-
piamente discusso in un re-
cente convegno orjranizzato 
dal comune di Sesto San Gio
vanni, in cui si sono registra-
te voci interessanti anche di 
parte cattolica. 

I! recupero 
L'istruzione professionale 

degli handicappati rischia di 
tradursi in un'operazione di 
raiforzamento delle condizio-
ni in cui maturano i proces-
si di sfruttamento intensivo 
del lavoratore e, piii che in 
un inserimento. in una nuova 
forma di disadattamento so
ciale se non si chiariscono al
cune contraddizioni di fondo 
che s'intrawedono in questa 
materia. 

La prima riguarda il con
cetto stesso di handicap. In 
una societa divtsa in classi, 
come la nostra, dominata da 
profondi squilibri nella distri-
buzione delle risorse econo-
miche, da vasti fenomeni di 
emigrazione, da forti tendenze 
alia disoccupazione, come de-
rivato di un'organizzazione 
multinazionale del capitale 
che si concretizza mediante 
la concent razione aziendale e 

la conseguente ristrutturazio-
ne tecnologica dei processi di 
produzione, handicappato puo 
essere non soltanto chi e af-
fetto da disfunzioni organi-
che o psicomotorie ma anche 
qualsiasi individuo che non 
riesce 3d inserirsi produttiva-
mente in queste operazioni di 
trasformazione alle quali e 
soggetta periodicamente 1'or-
ganizzazione del lavoro. 

Di conseguenza parlare di 
istruzione professionale e in
serimento sociale degli han
dicappati non ha significato 
se gli handicappati vengono 
considerati come corpo sepa
rato, scis^o. dalla classe di 
appartenenza che e prevalen-
temente quella operaia; que
sta operazione di scissione-
separazione degli handicappa
ti dalla loro matrice origina-
ria storicamente li ha conse-
gnati nelle braccia del capi-
talista-imprenditore. Quest'ul-
timc ha allestito, quando Ilia 
fatto, delle strutture di ap-
prendimento e di istruzione 
professionale, come per esem-
pio i laboratori protetti, non 
certo per recuperarli ed in-
serirli, ma per tenerli chiu-
si in ghetti, sotto controllo, 
in quanto costituivano una 
manodopera dequalificata da 
utilizzare in determinati mo-
menti di espansione o reces-
sione economica, a basso prez-
zo e senza un inquadramen-
to assistenziale - previdenziale. 
Non a caso gli handicappati 
in generate sono stati sem-
pre considerati come 1'eser-
cito di riserva del capitale, 
un esercito le cui file posso
no essere ingrossate a piaci-

mento (le stesse statistiche 
sono significative a questo 
proposito) dalle strutture isti-
tuzionali del potere domi
nant e. 

Occorre quindi che gli han
dicappati si considerino come 
parte integrante della classe 
operaia e rivendichino attra-
verso le lotte generali della 
classe operaia un loro preciso 
diritto al posto di lavoro che 
non deve essere realizzato sol
tanto at .-averso delle dispo-
sizioni legislative protettive, 
che in ultima analisi hanno 
lo scopo di formalizzare l'e-
sclusione e la separazione. ma 
soprattutto attraverso 1'elimi-
nazione di tutte quelle diffi-
colta economiche e sociali che 
generano squilibri nell'utilizza-
zione delle risorse, disoccupa
zione, disamttamento, handi
cap in generale. 

La riserva 
La seconda contraddizione 

riguarda ristruzione profes
sionale che viene contrabban-
data come tale ma che in 
realta e emarginazione pro
fessionale, dal momento che 
essa e staccata dal contesto 
della produzione, ed anche 
istruzione di secondo ordine 
per i figli della classe ope
raia. E' opportuno ricordare 
che fu proprio verso il 1962-
1963 con l'istituzione della 
scuola media unica e la scom-
parsa deirawiamrnto profes
sionale che esplose in manie-

ra gigantesca il fenomeno del
le classi diffirenziali e delle 
scuole speciali. II significato 
e molto evidente: queste strut
ture speciali devono avere la 
funzione di garantin; quella 
manodopera a basso prezzo e 
dequalificata che prima era 
a s s i c u r a t a dairnwiamen-
to professionale. In questa 
prospettiva non fa meraviglia 
se oggi esistono dei progetti 
di legge, come quello Foschi, 
che prevedono !a cosiddetta 
« bicanalizzazione » della scuo
la. II primo canale e costi-
tuito dalle classi differenziali 
e scuole speciali. istituite sin 
dalla scuola materna. esso e 
riservato genericamente agli 
handicappati, il suo compito 
e quello di alimentare Tar-
mata di riserva del capitale; 
il secondo canale e costituito 
dalla scuola cosiddetta nor-
male la quale ha il compito 
di fomire, mediante una ri-
gida selezione, i quadri tec
nici medi ed intermedi che 
debbono rinforzare le infra-
strutture dell'organizzazione 
aziendale ed istituzionale. I 
quadri direttrvi il capitale li 
attinge invece dalle scuole 
private post-universitarie. -

In questa situazione ha scar-
so peso parlare di istruzione 
professionale se prima non 
si affronta il problema gene-
rale della riforma della scuo
la che, nel momento in cui 
verra realizzata. deve garan-
tire il diritto alio studio per 
tutti e Papertura delle strut
ture scolastiche al mondo del 
lavoro. . 

La terza ed ultima contrad
dizione e inerente ai metodi 

ed alle tecniche d'individua-
zione delle persone handicap-
pate. L'osservazione del corn-
portamento e del rendimento 
e - quella piu f requente: un 
comportamento irrequieto, vi-
\-ace o un atteggiamento di 
svogliatezza sono i presuppo-
sti per l'espulsione dal grup
po dei normali; • l'uso dei 
tests e meno frequenter un 
rendimento intellettivo sca-
dente e l'etichetta scientifica 
dell'esclusione. In entrambi i 
casi i criteri sono del tutto 
soggettivi e guidati dalla lo-
gica della discriminazione di 
classe. . . . . 

« S vantaggiati» 
Se handicappati fossero con

siderati soltanto gli insuffi
cient i mentali gravi da cau
se organiche, non educabili e 
come tali bisognosi di cure 
e di assistenza materiale con
tinuata (in Italia sono soltan
to poche decine di migliaia 
rispetto ai quasi tre milioni 
di m handicappati» ufficiali), 
il problema verrebbe «sgon-
fiato a; - i veri handicappati 
avrebbero le possibilita di es
sere seguiti meglio di quanto 
lo si faccia attualmente; e 
il fenomeno degli a svantag-
giati» non verrebbe tirato in 
campo per eludere impegni 
politici di trasformazione ra-
dicale della nostra societa, la 
cui mancata reaiizzazione e 
essa stessa fonte di svantag-
gio per tutti i cittadini. 

Giuseppe De Luca 

DALL'INVIATO 
DI RITORNO DAL MAROCCO, 

marzo 
Sul porto di Casablanca, il 

piii grande del Maghreb, un 
palazzo di dodici plani impo-
nente e moderno ospita la se-
de della UMT, Unione maroc-
china del lavoro, la piii forie 
centrale sindacale del Moroc
co che organizza e dirige le 
lotte della stragrande maggio-
ranza dei lavoratori maroc-
chini. 

Dopo gli avvenimenti del lu-
glio scorso, scorrendo i gior-
nali marocchini di opposizio-
ne, si aveva la sensazione di 
un tmprovviso esplodere di 
lotte operaie. E' una impres-
sione falsa, dovuta al fatto 
che dopo il 10 luglio Vindeboli-
mento del potere ha portato 
come conseguenza il rallenta-
mento della repressione. «II 
movimento non si e ampliflca-
to — mi dice uno dei segre-
tari nazionali Fishtali —. Era 
forte anche prima, il solo fat
to nuovo e che i giornali del-
I'lstiqlal che sono i piii let-
ti ed i piii diffusi, se prima 
non parlavano assolutamente 
degli scioperi ora ne trattano 
diffusamente. Di fatto I'azio-
ne sindacale non si e mai fer--
mata in tutti questi anni». 

Scioperi memorabili sono 
stati condotti sooruttutto tial 
minatori, gia all'avanguardia 
della lotta contro lo sfrutta
mento coloniale. Oggi il movi
mento si allarga, anche perche 
il Marocco ha conosciuto un 
certo sviluppo ed un allarga-
mento del settore industriale, 
che resta verb sempre estre-
mamente debole. Le lotte ope
raie hanno alio loro base il 
crescente deterioramento del
le condizioni di vita del po
polo marocchwo. I'aggravarsi 
continuo delle contraddizioni 
portate dal neocolonialismo e 
dalla politica economica di 
sottomissione agli interessi 
stranieri praticata fino ad og
gi. 

Dall'indipendenza in poi. in 
realta Veconomia marocchina 
non si e sviluppata, ma ha re-
gredito. Nei primi anni che se-
guono la conauista dell'tndi-
pendenza politica gli investi-
menti decrescono rapidamen-
te. Pitt della meta delta colo-
nia francese (circa 350.000 per
son?) lascia il Marocco, por-
tandosi dietro i c.apitali realiz-
zati in lunghi anni di sfrut
tamento coloniale. Tutti i set-
tori chiave dell'economia sono 
ccntrollati dagli stranieri. evi-
dentemente ver nulla interes-
sati alio sviluvpo del. giovane 
Paese. Solo piii tardi, ouando 
la situazione politica offre piii 
«aaranzie» i canitali stranieri 
ricominciano ad affluire, il che 
fa si che ancora oggi il Ma
rocco sia controllato intera-
mente dai nrandi monopoli in
ternazionali. 

La mancanza di una politica 
economica di indipendenza 
nazionale ha sempre lasciato 
il Paese soggetto ai capricci 
del car/Uale straniero. La poli
tica di <t marocchinizzazione » 
dell'economia. della quale si 
parla ad ogni occasione. non 
supera i limiti della imm'tssio-
ne di capitalisti marocchini in 
una serie di funzioni seconda-
rie gia detenute da euronei. 
Solo lo Stato avrebbe avuto e 
avrebbe la capacitd di eserci-
tare un controllo effettico, se 
non di prendere in mono i 
settori chiare della economia, 
ma lo ha fatto in misura limi-
tata. La politica di piano del 
Marocco in questo senso e si-
gniticativa. 

Soltanto ora. per esempio. 
dopo 15 anni di indipendenza 
si e deciso. come mi ha detlo 
un funzionario dell'ufflcio del 
piano, di aselezionare e classi-
ficare i vrogetti secondo le esi-
genze dell'economia nazionale 
nel suo complesso P. non se-
guendo il criterio della redditi-
rita immediata dell'aziendn*. 
11 che significa ammettere che 
il tanto tantato viano maroc
china non era fino a ouesto 
momento nulla di viii che un 
insieme di provtedimenti e di 
incentivi per incoraggiare ia 
installazione dei capitali stra
nieri nel Paese. 

Se a partire dal 1960 una se
rie di Industrie vengono ad 
impiantarsi in Marocco e lo 
Stato per parte sua costruisce 
alcune unita di produzione 
(fabbriche di zucchero e due 
complessi chimici. essential-
mente) le condizioni di Vila 
della maggioranza del popolo 
restano immutate. 11 Marocco 
e diviso in due settori: da un 
lato il settore ttradizionales. 
cioc Vagricoltura dcll'interno. 
il piccolo commercio. I'artigia-
nato del quale rivono J4 dei 
15 milioni di abitanti del Pae
se. Dall'altro lato. il settore 
moderno che comprende la a-
gricoltura gia coloniale. ma 
ancora in parte controllata da 
stranieri. Vindustria. il setto
re statale nel suo complesso. 

Guardando a come il reddi-
to nazionale si ripartisce tra 
i due settori. ci si accorge che 
mentre i dieci milioni di abi
tanti delle campagne si did-
dono il 20*» del reddito na
zionale. 3 milioni e mezzo di 
abitanti delle citta ne hanno 
a disposizione il 25"'*. La fetta 
piii grossa tocca alle societa 
straniere. alia grande borghe-
sia compradora. la feudalita, i 
grossi burocrati. 

Sembrerebbe che la classe 
operaia ed i lavoratori delle 
citta in generale siano dei pri-
vilegiati in rapporto ai lavora
tori delle campagne. In una 
certa misura pud essere vero. 
Tuftavia, scrive il professor 
Lahababi. economista ed espo-
nente della VNFP. *su circa 
250.000 salariati del settore pri 
vato si calcola per il 1966 che 
I'X.t'o riceve un salarlo me
dio di 226 dirham (25.000 lire 

italiane) al mese. Mu non pre-
levano che il 50",'o dei salari 
versati nel settore privato... al 
contrario il 5".o riceve un sa-
lario medio di 1.800 dirham al 
mese (210.000 lire piii o me
no) e totallzza un quarto del
la massa salarialeu. 

Naturalmente la disoccupa
zione e la sottoccupazione so
no croniche e crescenti dal 
30 al 50°/o secondo diversi cal-
coli. In ogni caso la disoccu
pazione urbana e destinata ad 
aumentare ancora, sia perche i 
posti di lavoro previsti per i 
prossimi anni dai progetti di 
sviluppo sono al di sotto del
la crescita della popolazione, 
sia perche I'esodo dalle cam
pagne non sembra arrestarsi, 
anzi e in ascesa. Le citta con-
tinuano ad attirare una massa 
di contadini che vengono a 

cercare nelle « bidonvilles » di 
Casablanca o Rabat. I'occasio-
ne di un lavoro saltuario, le 
briclole che le citta possono 
offrire loro. E piii in la la 
prospettiva dell'einiyiuiione in 
Europa. 

E' tra il proletariato ed il 
sottoproletarlato urbano che i 
sindacati marocchini reclutano 
la loro forza principale. Dire 
i sindacati al plurale significa 
fare omaggio alia forma, per
che in realta I'unica organiz-
zazione che ha una influenza 
effettiva tra i lavoratori e 
I'UMT. Le altre centrali sinda
cati — VUGTM. emanazione 
dell'Istiqlal e I'UMTA. creazio-
ne di marca governativa — non 
sono a delta dei dirigenti del-
I'UMT che elementi di divisio-
ne della classe operaia senza 
un seguito reale. 

Proletariate urbano 
L'Unione dei lavoratori ma

rocchini conta almeno 350.000 
lavoratori, cifra imponente se 
si tiene conto della mancanza 
di abitudini organizzative. La 
forza maggiore del sindacato 
UMT si trova nei centri urba-
ni, Casablanca, Mohammedia, 
Rabat. Kenitra, Safi, e nelle re-
gioni agricole caratterizzate 
dalla grande proprietii a ge-
stione capitalistica. «I conta
dini sono il nostro punto de-
bole — ammette francamente 
Fishatali — perche sono stati 
isolati dalle citta dalln politi
co del protettorato che il po
tere attuale ha continuato. il 
Caid, il notabile locale eser
cito ancora un'influenza fortis
simo. ed esercito praticamen-
te tutti i poteri sulle comuni-
ta rurali tradizionali. Abbia-
mo costituito I'USA (Unione 
dei sindacati agricoli) per or-
ganizzare i piccoli proprietart, 
ma I'esperienza e fallita per 
la dispersione della proprie-
tau. 

E' certamente un punto di 
debolezza grave: almeno due 
terzi della popc-.azione maroc
china vive nel settore tradi
zionale agricolo, tagliata fuori 
dai circuiti moderni di produ

zione, soggetta ancora at ca
pricci della natura. Questa 
massa costituisce una riserva 
di sicurezza e di appaggio per 
il potere, ma nello stesso 
tempo un elemento di pre-
occupazione. Le esplosioni 
contadine impreviste ed im-
prevedibili restano infatti una 
minaccia permanente. La poli-
ticca ufficiale mette Vagricol
tura al primo posto nelle scel-
te di politica economica, ma 
non sono certo i « fellah » del-
Vinterno a godere le «provvi-
denze» del governo di Has
san II. 

La ariforma agrarian ha di-
stribuito in 5 anni solo 150.000 
ettari di terra ai contadini po-
veri, mentre tutta una serie 
di opere di irrinazione, di fa-
cilitazioni creditizie e an-
daia ad arricchire i grandi 
proprietari gia «feudali» ed 
ora sempre piii orientati ver
so forme di sfruttamento ca-
pitalistico «moderno». laddove 
l'intervento statale crea loro 
le condizioni favorevoli. La ri
forma agraria del governo 
non ha nemmeno voluto ap-
profittare delle terre degli ex 
coloni, che malgrado la prou 
bizione ufficiale sono state ac-
quistate da privati. 

Condizioni di miseria 
7M realta la «forbice» tra il 

settore moderno e quello tra
dizionale ha continuato a cre-
scere paurosamente. Le pianu-
re della costa ed i perimctri 
irrigati che producono coltu-
re pregiate per Vesportazione 
vedono consolidarsi la grossa 
proprieta privata. Le zone ari-
de. steppose, di montagna, ve
dono invece il prevalere dei 
piccoli e piccolissimi contadi
ni accanto al latifondo dete-
nuto da alcune grandi fami-
glie della aristocrazia maroc
china. 

E' in questo settore che si 
hanno le piii paurose condizio
ni di miseria, e qui che la vita 
degli uomini dipende dagli e-
vev.ti naturali. Una statistica 
sulla produzione dei cereali, 
che e appunto preralente nei 
settore tradizionale. mostra 
come i raccolti varino da ll.i 
milioni di auintali a 48,7 in 
un periodo di dodici anni, con 
continui alti e bassi tra i due 
estremi dovuti ai capricci del 
tempo. Si comprende facil-
mente come la vita politica e 
sindacale che e vivace nelle 
citta sia completamente assen-
te nelle campagne. 

La soluzione a ouesto pro 
blema e in una politica di ri

forma agraria radicale: con di
verse sjumature tutte le for-
mazioni potitiche la propongo-
no. L'economia marocchina ha 
sostanzialmente conservato le 
strutture della colonizzazione. 
a parte un acambio della guar
dian tra capitalisti stranieri e 
nazionali spesso solo apparen-
te. Una prospettiva di decollo 
economico richiede non solo 
in agricoltura. secondo il pa
rere di tutti gli esperti, e non 
solo secondo le forze di op-
posizione, un cambiamento ra
dicale di direzione. Senza que
sto mutamento le condizioni 
di vita delle masse continuz-
ranno a oeaniorare. come han
no peggiorato dall'indipenden
za ad oggi. 

L*>. coptinue lotte operaie, ie 
periodiche esplosioni della ri-
volta contad'tna hanno minato 
il potere vrobabilmente molio 
piii di quanto lo abbia fatto 
la rivolta deali ufficiali del lu
glio scorso. E' per questo mo-
tivo che il palazzo e stato 
costretto a rivolgersi alle for
ze di opposizione che sole po
trebbero garantire il cambia
mento di rotta indispensabile 
per il Paese. 

Massimo Loche 

ALL'ONU 

Riconosciuti i diritti 
della RDT alia 

conferenza ecologica 
NEW YORK, 19 marxo 

Nel corso di una conferenza 
stampa tenuta nella sede del-
I'ONU, il segretario generale 
della conferenza ecologica di 
Stoccolma, Maurice Strong, 
ha nuovamente ribadito l'uni-
versalita di questa conferenza 
e la necessita di una parteci-
pazione a parita di diritti del
la Repubblica democratica te-
desca. « Per Ia sua stessa na
tura — ha precisato Strong 
— il problema ecologico vie
ne riconosciuto da tutti co
me un problema universale. 
Si riconosce anche la necessi
ta che la partecipazione alle 
iniziative internazionali sia la 
piii ampia possibile». Com'e 
noto Ia RFT ed altri Paeesi 
occidental negano alia RDT 
il diritto di partecipare a pie-
no titolo alia conferenza, 

Strong ha poi rilevato che 
i Paesi socialisti hanno di-
chiarato che non prendere'o-
bero parte alia conferenza di 
Stoccolma qualora non venis-
se regolata la questione della 
partecipazione a parita di di
ritti della RDT. A questo 
riguardo egli ha affermato: 
« lo continuo a credere che 
I'assenza dellTJnione Sovieti-
ca e degli altri Paesi sociali
sti europei sarebbe un col-
po, un duro colpo, per la 
conferenza». Strong ha ag-
giunto: < Sono decisamente 

cor.vinto che Tassenza di que
sti Paesi sarebbe un fatto 
molto, molto tragico. L'idea 
che un vecchio problema del
la guerra fredda, che proba-
bilmente si trova assai pros-
simo alia soluzione, danneggi 
l'inizio di una nuova promet-
tente era di collaborazione 
internazionale, e per me in-
sopportabile ». 

II segretario della confe
renza ha anche detto di aver 
incontrato recentemente al-
TAvana il ministro degli este-
ri della RDT, Otto Winzer. 
e di aver riconosciuto una 
m piena e decisiva convergen-
za » dei punti di vista concer-
nenti le questioni della dife-
sa ecologica. Egli ha ricor
dato che la RDT ha un gran
de interesse ai problemi della 
difesa deU'ambiente ed e la 
edecima potenza industriale 
del mondo*. Dopo aver ri
cordato che la RDT ha con-
tribuito alia preparazione del
la conferenza di Stoccolma, 
Strong ha aggiunto: eL'inte-
resse della RDT a partecipare 
alia conferenza su un piano 
di assoluta parita mi e sta
to illustrato molto chiara-
mente; di conseguenza io ho 
certamente una migliore com-
prensione per gli interessi 
della RDT in questa questio
ne ». 
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