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La lezione di Dimitrov per i giovani degli anni trenta 

IL NUOVO CORSO 
DELL'ANTIFASCISMO 

II processo di Lipsia fu la prima tribuna mondiale della linea di 
unita di classe, antifascista, democratica che sorgeva dopo il falli-
mento deU'antifascismo liberale-borghese e democratico-riformista 

La sera del 27 fcbbraio 
1933 scoppiava un incendio 
nella sede del Parlamento te-
desco, il Reichstag. Un mese 
prima Adolf Hitler era 
stato nominato « cancelliere 
del Reich » (primo ministro) 
dal presidente della Repub-
blica Hindenburg 

Gia il giorno successivo, 
Goering, ministro degli In-
terni, annunciava che l'incen; 
dio era stato provocato dai 
comunisti, come segnale di 
una insurrezione; che al 
muratore olandese Van der 
Lubbe, arrestato sul posto 
subito dopo l'incendio, era 
stata trovata addosso una tes
sera del partito comunista 
olandese. Immediatamente, 
vennero emanate « leggi ec-
cezionali », le ultime garan-
zie democratiche e liberali 
vennero abrogate. II 9 mar-
zo venivano arrestati a Ber-
lino il presidente del grup-
po parlamentare comunista, 
Torgler, e t re comunisti 
bulgari, esuli dalla loro pa-
tria nella quale il fascismo 
gia imperava. Tra di essi. 
Giorgio Dimitrov. 

Sappiamo ora con certez-
za quello che subito sospet-
tammo: l'incendio del Reich
stag fu organizzato dai na-
zionalsocialisti. 

«L'incendio del Reich
stag fu organizzato dai na* 
zionalsocialisti per cinque 
ragioni. In primo luogo, l'at-
tenzione delle masse dove-
va essere deviata dalle dif-
ficolta interne che... tormen-
tavano il cosiddetto "fronte 
nazionale" », composto dai 
nazionalsocialisti e dai na-
zionalisti conservatori capeg-
giati da Hindenburg. In se-
condo luogo... essi voleva-
no costringere Hindenburg a 
firmare i decreti ecceziona-
li del 28 febbraio, gia pre-
parati da lungo tempo. In 
terzo luogo, l'incendio del 
Reichstag era un preludio 
per il compimento del piano 
nazista: lo sfacelo delle 
organizzazioni operaie tede-
sche, del Parti to comunista 
della Germania e di tutte 
le forze antifasciste del 
Reich ». (Si noti la perfet-
ta analogia, fino a questo 
punto, con l 'attentato di Bo
logna, probabilmente costrui-
to ad arte, contro Mussolini, 
del novembre 1927. che fu 
pretesto e « giustificazione » 
per le « leggi eccezionali » 
del fascismo italiano). 

« In quarto luogo, l'incen
dio doveva servire come una 
manovra nei confronti con 
Pestero. Sotto il pretesto di 
salvare la civilta europea 
dal bolscevismo, i nazional
socialisti avrebbero potuto, 
in tal modo, porre mano asli 
armamenti che, come mili
tarist!, essi sognavano. In 
quinto luogo, esso avrebbe 
dovuto servire a giustificare 
in precedenza i provvedimen-
ti terroristici che i nazional
socialisti volevano prendere 
contro tutto cio che rimane-
va ancora, in Germania. di 
liberale e contro ogni mani-
festazione di spirito indipen-
dente, persino nel campo 
della .scienza, dell 'arte, della 
Ietteratura ». 

L'inizio 
del riscatto 

Questo il lucido giudizio 
immediato di Ghcorghi Di
mitrov all'indomani del pro
cesso di Lipsia per l'incen
dio del Reichstag, pienamen-
te confermato dal giudizio 
storico a distanza. 7/ proces
so di Lipsia: con questo ti-
tolo, gli Editori Riuniti ci 
offrono, con una prefazione 
di Edoardo D'Onofrio, una 
raccolta di documenti sulla 
famosa autodifesa di Dimi
trov (pp. 182, L. 1.500; si 
tratta di una seconda edi-
zione riveduta; la prima era 
stata fatta nel 1949, all'in
domani della morte del gran-
de rivoluzionario bulgaro). 

II 21 settcmbre del 1933 
ha inizio a Lipsia il pro
cesso contro Dimitrov e gli 
altri accusati per l'incendio 
del Reichstag. Settembre 
1933: e forse uno dei mo-
menti piu bui della storia 
d'Europa tra le due guerre 
mondiali. II fascismo italia
no sembra diventato un re
gime stabile, puo concedersi 
il lusso di un'amnistia per 
il «deccnnalc>, nel 1932. Ora 
anche nella grande Germa
nia, patria del moderno so-
eialismo scicntifico, un pos-
sente movimento operaio e 
stato distnitto nel giro di 
pochi mesi, ogni liberta 6 
stata abolita. In Francia, la 
destra avanza, cosi in Austria 
(dove il fascismo fara il suo 
colpo di Stato tra pochi me 
ai). Le « democrazie occi
dental! >, dico i loro circoli 
dirigcnti capitalistici. guar-
dano con simpatia a Hitler 
come gendarme anticomuni-
sta e antisovietiro E' ormai 
piu di un decennio che nel 
1'Europa occidcntale e cen-
trale il movimento operaio. 
I t dcmocrazia passano di 

ifitU in sconJGtta. 

Scttembredicembre 1933, 
processo di Lipsia: 1'inizio 
del riscatto, della controf-
fensiva del movimento ope
raio e democratico comincia 
in quei mesi. Ha un volto e 
un nome. quelli del comuni
sta bulgaro principale accu-
sato deH'incendio del Reich
stag. Dopo essersi preparato 
con eroica tenacia alia sua 
difesu-accusa: per mesi Di
mitrov scrive le lettere e i 
documenti che oggi leggia-
mo nella raccolta, con le ma-
ni gonfie e inceppate (not-
te e giorno con le manet-
te ) ; perfeziona con scrupolo 
filologico il suo tedesco, per 
eliminare il diaframma de
gli interpreti —, Dimitrov 
diviene il personaggio cen-
trale del processo. 

II momento 
piu alto 

II momento piu alto e for
se quello nel quale Goering, 
chiamato come testimone, 
sotto l'incalzare delle doman-
de di Dimitrov, si smaschera 
e grida: « II vostro partito 
e un partito di delinquenti 
che bisogna annientare! E 
se gli organi inquirenti si so-
no fatti influenzare in que-
sta direzione, vuol dire che 
essi hanno cercato seguendo 
delle orme giuste... Io non 
sono qui perche voi m'inter-
roghiate, come un giudice, 
e mi facciate dei rimprove-
ri! Voi, davanti ai miei oc-
chi, siete un delinquente cui 
spetta la forca ». 

Trascinato fuori dall'au-
la, Dimitrov, che si era su
bito dichiarato « molto con-
tento della risposta del si-
gnor presidente dei mini-
stri » (tale era in quel mo
mento la carica di Goering), 
riesce ancora a esclamare: 
« Temete le mie domande, 
eh, signor presidente dei mi-
nistri? ». 

Per i giovani che nel 1933, 
cominciavano a porsi il pro
blema di un antifascismo 
nnovo, dopo il fallimento del 
vecchio antifascismo libera
le-borghese e democratico-
riformista, il processo di Lip
sia fu la prima grande lezio
ne. Nel volto di Dimitrov noi 
riconoscemmo i tratti del 
nuovo antifascismo che cer-
cavamo; erano i tratti di un 
antifascismo proletario. co
munista. schierato dalla par
te dell'Unione Sovietica, e 
insieme aperto a tutte le al-
leanze necessarie per abbat-
tere la tirannide ncra, che 
dopo le liberta operaie ave-
va distrutto ogni liberta. 

La tribuna del processo di 
Lipsia fu la prima tribuna 
mondiale del nuovo corso 
deU'antifascismo, quel nuo
vo corso che Dimitrov stes-
so avrebbe indicato poco piu 
di un anno dopo. come se-
gretario generale della Ter-
za Internazionale. insieme a 
Ercoli-Togliatti. nel famoso 
scttimo Congresso di Mosca 
della organizzazione dei par-
titi comunisti fondata da Le
nin. La voce di Dimitrov ci 
arrivo. non poteva non ar-
rivarci; la pubblicita che il 
nazismo appena giunto al 
potere aveva voluto dare al 
processo di Lipsia fu un'ar-
ma che si ritorse contro il 
nazismo stesso, per merito di 
Dimitrov. 

Una nuova linea politica, 
comunista e antifascista, co
mincia, io credo, proprio con 
la difesa di Dimitrov al pro
cesso di Lipsia. Una nuova 
linea di unita di classe, an
tifascista, democratica, e an
che nazionale. che trovera la 
prima grande espressione di 
massa fimponendosi. in bun-
na parte, dal basso) nelle 
giornate pangine della pn-
mavera del 1934 contro la 
minaccia di un colpo di Sta
to di destra: che viene ela-
borati dal ftituro nuovo 
gruppo di dirigent. della IC 
(le « lezioni sul fascismo » 
di Togliatti. pubblicate qtial-
che tempo fa da Studi sto-
rici a cura del compagno 
Ernesto Ragionieri, sono pu
re del 1934); che dtventa la 
linea delVIC a Mosca, nel 
1935. Non senza una lotta 
politica al l interno, un con-
fronto e uno scontro tra co
munisti, del quale sappiamo 
ancora troppo poco. 

Occorre assolutamcnte evi-
tare, nel movimento operaio 
e comunista, gli opposti ri-
schi della < sacralizzazio-
ne > e della « demonizzazio-
ne ». Io credo che i due ri-
schi abbiano un'unica malri-
ce: la teoria errata del ca-
rat tere • monolitico > del 
movimento rivoluzionario, 
secondo la quale la storia 
comunista sarehbc la sto
ria di un cntc collettivo, 
• il Partito », pnvo di una 
dialettica interna positiva. 
di un confronto di posizio 
ni, diciamo pure di una lot
ta politica interna costrutti-
va, tra compagm. A me pa
re che Giorgio Dimitrov 
rapprcsenti un esempio al-
tissimo di capacila di con-

durre una lotta politica al-
l'interno del movimento co
munista, per correggerne via 
via la linea, senza rotture. 
senza intaccare in alcun mo
do la indispensabile disci-
plina di lotta, ma anche sen
za «tabu », senza preeosti-
tuite limitazioni alia critica 
e alle ipotesi innovalrici 

Per celebrare deunamente 
il compagno Dimitrov. gli 
storici marxisti dovranno. io 
credo, mettere in maggiore 
luce — e forse in alcuni casi 
addirittura scoprire! — la 
sua iniziativa politica e le 
sue ipotesi di rinnovamento. 
II contributo di Dimitrov al 
superamento della identifi-
cazione capitalismo-fascismo, 
alia riduzione a un unico de-
nominatore fascista di tutti 
i non-comunisti (teoria del 
"socialfascismo"), alia vitto-
ria — non senza gravi con-
trasti interni! — della linea 
dei Fronti popolan e della 
unita internazionale di po-
poli e Stati contro la guer-
ra fascista, e gia ben noto 
nei suoi aspetti conclusivi, 
ma assai meno noto nella 
fase di elaborazione, con
fronto e dibattito interno. 

Edoardo D'Onofrio, in un 
suo interessante articolo su 
« Giorgio Dimitrov e l'lta-
lia • (I'Unita, 19 giugno 72), 
oltre a informarci su inter-
venti di Dimitrov nei con
fronti del Partito comunista 
d'ltalia, fissa giustamente la 
nostra attenzione sul secon
do dei due grandi « atti di-
mitroviani »: lo « sciogli-
mento dell'Internazionale co
munista nel 1943 ». 

Su questa seconda grande 
iniziativa sappiamo, mi sem
bra, ancor ben poco; come 
poco sappiamo sul contra-
sto che quattro anni prima 
oppose Dimitrov ad altri 
compagni, che interpretava-
no il patto di non aggressio-
ne tedesco-sovietico come un 
cambiamento strategico di 
linea, mentre Dimitrov lo 
giudicava (a ragione) una 
operazione tattica, che non 
alterava la grande prospetti-
va del settimo Congresso. 
Pochissimo, quasi nulla, sap
piamo, sulle idee che Gior
gio Dimitrov aveva relativa-
mente al rapporto tra Unio-
ne Sovietica e Stati a nuo
va democrazia, dopo la fine 
della guerra, negli ultimi an
ni della sua vita (che Io vi-
dero tra i fondatori del nuo
vo Stato bulgaro, avviato 
verso il socialismo). Quale 
fu la posi7ione di Dimitrov, 
per intenderci, su tutto il 
complesso di problemi sol-
levati dalla rottura tra Sta
lin e Tito? 

Giorgio Dimitrov non e, 
insomma. soltanto un nostro 
eroe: 1'uomo che riusci a far 
urlare a Goering di fronte 
a tutto il mondo i veri pro
positi del nazismo, il com-
battente incatenato che riu
sci ad ergersi giudice dei 
suoi « giudici ». E ' un nostro 
dirigente esemplare: la sua-
battaglia ci incita non solo 
alia fermezza morale, ma 
anche al coraggio intellet-
tuale, al franco, confronto 
politico. 

L. Lombardo Radice 

Da dove cominciare per il rinnovamento delle strutture musicali 
/ ' ~77~—' '—"—~~ • * •—• • 

Beethoven a scuola 
I ragazzi italiani devono conoscere Dante, ma sono autorizzati a ignarare i Maestri della musica - L'educa-
zione in questo campo e considerata dalla legislazione vigente come un corpo estraneo - I conservatorii: isti-
tuti medio-superiori, ma di serie B che non consentono il passaggio all'universita - L'urgenza della riforma 

Il dlscorso sulle strutture 
musicali nel nostro paese sa-
rebbe incompleto se non ci 
occupasslmo brevemente della 
istruzlone muslcale: anche nel 
campo musicale il momen
to scolastico appare determl-
nante — come vedremo — 
nello stabillre un nesso fun-
zionale tra le esigenze cultu
ral! di ciascun Indivlduo e la 
realta delle strutture produt-
tive di cui egli si serve e su 
cui sara chiamato a interve 
nire In prima persona. 

II quadro della istruzlone 
musicale italiana — tenuti 
presenti tutti gli ordini di 
scuole — e oggi 11 seguente 
(e si prescinde qui da spe-
rimentazioni. scuole pilota. 
tentativ! e ncerche di vario 
tipo che eslstono oggi in Ita
lia e sono dovuti alia inizia
tiva di singoli particolarmen-
te sensibili al problema, ma 
che proprio in quanto eccezio 
nali confermano la situazio 
ne generale di carenza): so 
stanziale inesistenza dell'inse 
gnamento della musica nella 
scuola elementare. sporadira 
mente praticato semmai in 
una forma che e la piu an-
limusicale e la piu diseduca 

Uva sul piano della formazio-
ne (il famigerato «canto»); 
piesenza dell'« educazione mu
sicale » per un'ora settimana-
le obbllgatoria nella prima 
media e facoltativa nelle due 
medie inferior! successive; Ine
sistenza dell'insegnamento in 
ogni altro ordine di scuole 
che non siano quelle di for-
maztone professionale (conser
vatori o — in forma pura-
mente velleitaria — gli Istitu-
ti magistrali, in cui vengono 
formati gli insegnanti elemen-
tari; presenza in forma sto-
nco-culturale di tale insegna-
mento presso le facolta dl 
lettere, come corso facoltati-
vo; lnfme istituti statali e pa-
reggiati per la formazione pro
fessionale di cantanti. stru-
mentisti. direttori d'orchestra 
(stranamente non coristi!) 
ecc. e cioe i conservatori e 
l paraileli Licei musicali pa-
reggiati. 

Come emerge da un esame 
.superficiale della situazione. la 
edu(*H7!one musicale appare 
nettamente rifiutata dalla le-
gis'a/ione scolastica vigen
te come un corpo estraneo, 
come se la musica non fos
se parte integrante e inscin-

dibile della cultura europea 
degli ultimi secoll: basti no-
tare che il cittadino italia
no che assolva una quaLsia-
si scuola e tenuto a seguire 
non piu di una trentina di 
ore di insegnamento musica
le quante sono quelle che al-
l'incirca vengono corrisposte 
nel corso di un solo anno 
scolastico (la prima media). 

Come stupirsi allora che la 
vita musicale nazionale 
sia confinata in un ghetto do-
rato riservato ai pochi privi-
legiati che in gioventu hanno 
avuto la fortuna di avere — 
evidentemente al di fuori del
la scuola — un contatto non 
soltanto superficiale con la 
musica? E come non avver 
tire che la crisi generale del 
settore e riconducibile anche 
a questa grossa. fondamenta-
le carenza di base? 

Se noi crediamo. come fer-
ma mente crediamo, che la 
musica sia un bene cultura-
le formativo dell'individuo 
(con la possibility di stimo-
lo alia fantasia, di libera crea
tivity sonora. di arricchimen 
to intellettuale attraverso la 
conoscenza della produzione. 
colta e popolare. del passato 

e del presente, del nostro 
come degli altri paesi euro-
pei ed extraeuropei). allora e 
evldente che la struttura del
l'insegnamento musicale nelle 
nostre scuole va rlformata dal
le fondamenta. 

La musica deve entrare nel
le scuole materne e in quelle 
elementari come elemento ca-
pace di stimolare appunto la 
inventiva e la creativita, di 
costituirsi in valido tramite 
della stessa vita associativa 
(la musica come fatto colletti
vo sia nel momento della esr-
cuzione sia in quello dell'ascol-
to); deve entrare nella scuola 
media deH'obbligo in misura 
ben maggiore di quella attua-
le, ampliando ultenormente 
il momento della ricerca sin-
gola e collettiva, e dando la 
possibility agli individui pid 
dotati di seguire l'apprendi-
mento tecnico di uno sped-
fico strumento nell'ambi-
to della stessa scuola. 

Deve entrare mfine. e na-
turalmente come materia di 
obbligo alia pari di tutte le 
altre, anche in ogni ordine di 
scuola media superiore e pro
fessionale. stimolando in que
sta fase Papproccio critico. la 

AUTOMOBILI IN FONDO AL MARE 

Come eliminare i relitti d'automobile? E' uno dei tanli interrogativi che affliggono le • societa dell'opulenza » e che fanno 
parte del complesso problema della distruzione dei rifiuti. A Honolulu la risposta e stata data nel modo illustrato da questa 
fotografia: le ex-auto — di lusso, spyder, utilitarie, familiar I ecc. — finiscono in mare, al largo dell'isola Oahu. L'opera-
zione viene anche giustificata con motivi ecologici, perche si afferma che negli abissi marini le vecchie carcasse incorag-
giano i pesci a crearsi un rifugio e a proliferare, rimediando cosi ai danni prodotti dall'uomo alia loro specie 

II dibattito sul progetto di legge del PCI per le Partecipazioni Statali 

Capitale pubblico e privato 
Su «Politica ed economia» contributi di Pierre Carniti, Vincenzo Scotti e Romano Prodi - L'oc-
casione per mettere a confronto le posizioni su un tema che e parte della riforma dello Stato 
II n. 4 di Politica ed eco

nomic (pagg. 174. lire 1000) e 
ricco. come di consueto. di 
studi e documeniazione Fra 
gli altri material! troviamo 
al tn tre interventi nel dibatti 
to aperto dalla rivista sul pro
getto di legge del PCI per 
una nuova disciphna delle 
Partecipazioni statali Si trat
ta di prese di posizione la 
cut incidenza politica imme 
diata. nella situazione attuale 
di crisi e ricerca di nuovi 
aspetti dell economia italiana 
e molto rile van te 

Pierre Camiti sotferma la 
sua attenzione sul fallimento 
degli enti di gestione statali 
nel promuovere lo sviluppo 
nel Mezzogiorno Quest! «do
po aver comp.uto operazioru 
di salvataggio in alcuni set-
tori tradizionalmente in crisi. 
come ad esempio i cantteri. 
11 matcrferro. la carpentena 
meiallica, hanno tra^curato di 
ellettuare gh mvestimenti ne 
cessan pei ristrutlurarh e og 
gt se ne annunciano drasti 
che nduziom Nel campo dei 
le nuove miziaiive Tunica di 
rilievo e la costruzione del 
I'M fa Sud. ma anche questa 
scelta appare discutibile 
Quarido e evident* che uno 
dei piu gravi problemi della 
nostra economia e lo squill-
brio fra consuml privati e con-
suml sociali, le Partecipazioni 
statali ai qualif Icano nel Mez

zogiorno con una grossa ini
ziativa che continua a far leva 
sull' espans'.one dei consumi 
durevoli » Mentre « si va con 
soiidando la tendenza a fare 
delle Partecipazioni statali en 
ti di intervento sul territorio 
per la creazione di infrastrut 
ture di ogni tipo (e soprat 
tutto le infrastrutture di cui 
abbisognano le imprese per i 
loro programmi di espans.o 
ne) in uno spin to ant:regio 
nalista che. se dovesse preva-
lere. non potra non segnare 
una grave hmitazione delle 
autonomic » 

Un quadro negativo la cui 
origine non puo che essere 
politica. Ed in effetti «a 
fronte della manifesto inca-
pacita delle Partecipazioni 
statali di darsi una au-
tonoma strategia dello svi 
luppo sta la loro crescente 
potenza finanziaria e politica 
Gli intrecci fra capitale pub 
blico e privato si moltiplica 
no e nulla e dalo sapere cir
ca le finalita cui nspondnno 
gli in vest i menu e dismvesti 
menti in capital! i/iunar » 

- Vincenzo Scolti trova mve 
ce che proprio in questi com 
portamenti sia da rintracciare 
un princlpio di coerenza 
Questo si troverebbe esatta 
mente al dl fuori delle scelte 
general!; ossla neH'assoggetta-
re le scelte politiche al prin
clpio della imprenditorialita 

(non meglio defimto. ma de
ve intendersi dell'autonomia 
della strategia finan7iana di 
investimento e della sua intan 
gibilita m sede politica) che 
farebbe della espenenza delle 
Partecipazioni statali «u n mo 
dello di intervento pubblico 
in una economia mi sta alta 
mente efficiente e lontana dat 
logon modelli delle naziona 
lizzaziom » II « modello ». t u t 
tavia. ha una sua ragione po 
litica se. romp afferma Scotti 
«si collora in una stagione 
poiitica e culturale profonda 
mente liberale e qu'ndi ha in 
se una carica neeativa perche 
avulsa da una base politica 
decisionale effettivamente de 
mocratica » 

Benche Scotti accettt il 
« modello r ne critica al tem
po stesso. le fondamenta e Vi-
vendica una programmazione 
democratica ocrche r solo nel 
I'ambito di questo dtsegno 
strategico va collocata Pan to 
nomia imprenditonale e quin 
di la responsabiliUi di pro 
porre i progettt dt investi 
mento. lasciando al potere po 
lltico la rcsponsabiiita iella 
approvazione degli stessi» 
Questo sembra molto poco 
(da quale scelta politica na 
scono i progetti?) e Scotti 
propone che « per non vanifi-
care questa responsabllita In 
una formale presa d'atto. oc
corre rapportare 1'approvazio-
ne del programml alia decl-

sione in ordine al finanzia-
mento degli stessi» 

Ma Romano Prodi nporta 
il discorso sugli aspetti gene 
rali, convmto che la modifica 
di singole procedure abbia 
un peso modesto Egh affer
ma che «i fatt: determinant! 
sono le gigantesche dimensio-
ni della grande impresa e il 
suo rapporto privilegiato con 
Io Stato» II problema. piii 
che di assetto delle Parteci
pazioni statali. sembra di as-
setto sociale nel suo insieme 
perche «quando questo rap 
porto privilegiato si ^eneraliz-
za e approfondisce si creano 
quei erandi complessi politico 
cconomici destinati fatal men 
te a dominare la vita di un 
paese »: questa fatalita esiste 
quando la dcmocrazia vive 
soltanto attraverso istituziom 
formali e verticistiche 

Prodi ntiene che la «inca-
pacita di im pas tare una poli 
tlca regionale simile a quella 
adottata dalla Gran Breta 
ena e la sfiduna (o la igno 
ranzai delle politiche keyne 
siane hanno portato alia mol 
tiplicazione dei fondi di dota-
zlone. degli enti di gestione. 
delle finanziarie di salvatag
gio e delle leggi special! ma, 
come una fatica di Sisifo, la 
plena occupazione si e anda- < 
ta allontanando». L'accosta-
mento fra 1 fatti cltati cl sem

bra arbitrario, tuttavia con-
sente a Prodi di concludere che 
« questo capitalismo burocra-
tico non giova In fondo a 
nessuno. non all'equilibrio 
politico e sociale e non alio 
sviluppo economico In piu 
ci porta perirolosamente lon-
tano dal resto dell'Europa e 
dai suoi nuovi centri decisio
nal! che si vanno rapidamen-
te creando » Anche quest'ulti-
ma preoccupazione — conside-
rati i risultati quahtativi del 
1'economia tnglese o anche 
di quella potentissima della 
Germania occidentale — sem
bra piu connessa ad un pre-
giudizio ideologico che ad una 
oggettiva anahsi dei fatti 

I tre interlocutori si muo-
vono dunque su linee molto 
diverse E* molto importante 
tuttavia che la proposta del 
PCI abbia fornito ''occasione 
per mettere a ronfronto le po
sizioni E" verissimo Infatti 
che «questo capitalismo bu 
rocratico non giova a nessu
no » — escluso il capitale fi-
nanziario che attraverso di 
esso si nprodj-M ed accumu-
la — ma per arrivare ad una 
riforma delle Partecipazioni 
statali. che e parte della ri
forma dello Stato, occorre un 
chiarl mento fra I molti che 
dal potere « separate » dl que
sti gruppl sono colplti. 

r. s. 

discussione. la ricerca storlr.o-
culturale nel campo della pro
duzione di ogni epoca e pae
se. E' possibile cosi che il 
giovane percepisca coerente-
mente lo stretto rapporto che 
esiste tra 1'evolversi di aue-
st'arte e la societa nelle va-
rie fasi storiche (e semDllce-
mente insensato che il giova
ne studente riceva oggi, attra
verso la scuola, determina
te cognizioni su Dante, Sha
kespeare e Picasso, ma possa 
tranquillamente ignorare Mon
teverdi, Beethoven, Schoen-
berg). E cosi, pure nell'Uni-
versita, lo studio della musi
ca deve essere opportunamen-
te riformato, per preparare 
in modo serio docenti quali-
ficati culturalmente e tecni-
camente a insegnare questa 
materia in tutta la fascia del
la scuola preuniversitaria non 
specialistica. 

E' chiaro che una riforma 
generale di tal genere contri-
buira in misura non trascu-
rabile a risolvere anche la cri
si attuale dell'attivita musica
le pubblica. convogliando ad 
essa — e tanto piu quanto 
maggiore sara la partecipa-
zione diretta della base della 
popolazione — masse di citta-
dini che, anche attraverso la 
scuola. avranno ricevuto un 
incentivo specifico a farsi del
la musica una ragione dl ar-
ricchi mento intellettuale, di 
conoscenza del mondo e del
la storia, trovando in essa in 
definitiva un nuovo stimolo 
ad appropriarsi di tutta la 
cultura e dei suoi mezzi di 
produzione. 

L'ultima parte del nostro 
discorso non puo non essere 
dedicata ai conservatori. che 
sono ancor oggi. bene o ma
le. l'asse portante della for
mazione tecnica necessaria a 
nutnre le orchestre, le com-
pagnie di canto, i complessi 
di musica da camera e cosi 
via. Per ragioni legate soprat-
tutto alia severa disciplina di 
studio necessaria per l'esecu-
zione strumentale e vocale e 
per la composizione musica
le, ma anche per la posizio
ne subalterna della musica — 
come della pittura — alle 
classi dominanti, quest'arte fu 
sostanzialmente considerata 
fin dai suoi inizl a un livel-
10 puramente artigianale. e 
come artigiani-servi furono 
considerati fino al *700 avanza-
to i musicisti e gli esecutori. 
Le particolari condizioni di ar-
retratezza sociale del nostro 
paese fecero si che. mentre 
altrove tale situazione venne 
gradualmente superata gia a 
partire dal secolo scorso, da 
noi il solco tra attivita mu
sicale e altre attivita intellet-
tuali si approfondisse fino a 
giungere alia netta separazio-
ne che sappiamo e alia situa
zione di carenza che abbiamo 
cercato di illustrare in que
sto e nei precedenti articoli. 

Questa situazione di fatto 
trova la conferma piu clamo-
rosa nella struttura attuale 
degli studi musicali profes
sional! in Italia: basti dire 
che il conservatorio e l'unica 
scuola media superiore che 
confensce un titolo con il qua
le non e possibile accedere a 
nessuna facolta universitana. 
11 conservatorio, insomma. 6 
considerato l'ultima scuo
la puramente artigianale del
la nostra epoca: lo studen
te che ne esce ha il dovere 
di saper suonare (peraltro se
condo programmi flssati per 
legge quarant'anni fa) il suo 
strumento, ma per tutto il 
n»sto e un individuo di se
rie B. 

Nella scuola che egli ha fre-
quentato per 5-10 anni dopo 
la media dell'obbligo, non gli 
hanno insegnato nulla di Iet
teratura italiana. di storia. di 
matematica e fisica, di scien-
ze. nessuna lingua straniera: 
solo qualche poco di storia 
della musica (ma davvero nul
la piu di una superficiallssi-
ma spoiveratura) e comun-
que nulla che uscisse dal set-
tore delimitato dei suoi inte-
ressi di artigiano della musi
ca. Cio che non avviene og
gi nei licei d'arte (da dove 
escono gli «artigiam» delle 
arti figurative) e negli istitu
ti professionali (che prepara-
no lavoratori specializzati nei 
vari campi deH'industria), av
viene nelle scuole della musi
ca. dove piu che mai sareb-
be necessaria ia formazione ar-
monica e compiuta della per-
sonalita di un lavoratore che 
sara chiamato ad assolvere un 
dehcato compito in seno ad 
organism! aventi caratteri e 
scopi squisitamente culturali. 

Se poi dovessimo sof-
fermarci sui programmi svolti 
in queste scuole. fermi a una 
legislazione nata vecchia gia 
quaranta anni fa, ci rende-
remmo facilmente conto che 
essi sono solo in grado di pre
parare dei «tecnici » ben Ionta-
ni — salvo ovviamente Tim-
pegno personale o di singo
li insegnanti illummati — dal 
saper affrontare decentemente 
le difficolta realizzative poste 
dalla musica p:u avanzata che 
si e scritta in Europa e al
trove da mezzo secolo in qua. 
Dunque. anche questo settore 
nella istruzione musicale de
ve essere riedificato dalla ba
se se si vuole che esso espn-
ma uomini nuovi. all'altezza 
della musica del nostro tem
po. culturalmente e tecnica-
mente capaci di inserirst, non 
come chiusa corporazione ma 
come parte viva di una cul
tura rinnovata, nella realta 
di oggi. come elemento con
crete di partecipazione dia
lettica a quella nfondazione 
generale che abbiamo delinea
te e per la quale cl battere-
mo insieme alle forze auten-
ticamente democratiche del 
nostro paese. 

Giacomo Manzoni 

Le scimmie si 

estinguono: 
• • 

in crisi 

i laborctfori 
Nostro servizio 

PARIGI, agosto. 
La scimmia, ovvero un ani-

male che potrebbe con la iua 
scomparsa mettere in crisi. nel 
giro di qualche anno, la ricerca 
medica in Europa. Questo il 
« grido d'allarme a> lanciato a 
Lione da un certo numero di ri-
cercatori che hanno partrcipato 
ad una conferenza organizzata 
dal i Laboratory of experimen
tal medecine and surgery in 
primates > della New York Uni
versity e dalla « Fondation Me-
rieux >. 

La maggior parte dei labora-
tori europei importano diretta-
mente dai paesi • africani le 
scimmie di cui hanno bisogno. 
Poiche le necessita sono sem-
pre maggiori e la catturn degli 
animali e fatta spesso sen7a con-
trolio — hanno affermato i ri-
cercatori parlando deU'evoluzio-
ne della ricerca medica nei 
prossimi anni — si assiste a 
una logica e graduate scompar
sa di molte specie. 

Con la scomparsa delle scim
mie. la medicina sperimentale 
verrebbe a mancare di un r<-> 
teriale <r prezioso e intostituibi-
le ». Dopo la fine della seconda 
guerra mondiale ci si e infatti 
resi conto che gli animali tra
dizionalmente definiti « di labo-
ratorio» (cani. conigli. topi) 
c-rano troppo different! dall'uo
mo per poter essere utilizzati 
con profitto nella ricerca me
dica. 

Si fece allora ricorso ad es-
seri viventi piu vicini alia no
stra specie: ai primati. ed in 
particolare alle grandi scimmie 
antropojdi. come Io scimpanze. 

Grande e il numero delle sco-
perte fatte utiiizzando le scim
mie come animali da laborato
ry . II fattore sanguigno Rhesus 
e stato individuato a partire dai 
globuli rossi delle scimmie. 
Molti virus umani possono d'al-
tra parte essere « coltivati > so-
lamente negli antropomorfi: e 
grazie a questi animali che si 
e potuto mettere a punto il vac-
cino antipoliomielitico e sco
prire lo «slow virus > aH'ori-
gine di una neuropatite fre-
quente presso gli aborigeni del
la Nuova Guinea, il Kuru. 

Si e d'altra parte constatato 
per esempio che il Talidomide 
non ha alcun effetto sui rodito-
ri. mentre e dotato di un po-
tente effetto suU'embrione del-
l'uomo e delle scimmie: puo 
cioe provocare la nascita di un 
mostro. 

Se it Talidomide fosse stato 
sperimentato sui primati pri
ma di essere messo a disposi-
zione dei malati. non si sareb-
be prodotta la tragedia che al
cuni anni fa ha colpito tante 
famiglie. Per evitare il ripeter-
si di casi del genere. un nu
mero sempre piu grande di 
paesi chiedono oggi. prima di 
autorizzare la diffusione di cer-
te medicine, un «espcrimento 
sulle scimmie ». 

I progress! dell'immunologn 
sono tali, infine. che non e 
escluso che si possano in cer-
ti casi trapiantare suH'uomo 
organi prelcvati dalle scimmie 
(cio e gia stato tentato), tro
vando cosi una soluzione al 
problema delle «banche di or
gani ». E* gia possibile. oggi. 
tenendo conto delle leggi di 
compatibility sanguigna. stabi-
lire una «circolazione incrocia-
ta» tra l'uomo e la scimmia 
(dopo aver fatto a quesfulti-
ma trasfusioni di sangue uma-
no) che permette di superare 
certi stati di coma epatico. 

Se dunque le scimmie nei 
paesi africani vanno verso la 
estinzione gli esempi citati di-
mostrano eloquentemente cho 
la ricerca medica verra a tro-
varsi in una situazione diffi
cile. II danno sara piu gra\e 
per I'Europa occidentale che 
per gli Stati Uniti o rUnione 
Sovietica: mentre in questi due 
ultimi paesi esistono giA nu-
merosi allevamenti di scimmie, 
il solo < Primate center» eu-
ropeo di una certa importanza 
e quello dell"Aja. in Olanda 

Per owiare a tale situazione. 
Ia delegazione belga che ha 
partecipato alia conferenza di 
Lione ha lanciato un appello 
affinche sia creato il piu pre 
sto possibile un centro curopeo 
di pnmatologia rispondente al
le necessita della ricerca medi-
da nei paesi del mercato co-
munc. 

«Speriamo che i governi in 
teressati si rendano conto ra-
pidamente dell'importanza di 
un'imziativa del genere — ha 
dichiarato uno dei congressi-
sti — altrimenti i ricercatori 
non sapranno piu. tra un eer 
to numero di anni, su che co 
sa lavoraro. 

«. f -


