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RICORDO DI ZINO ZINI 

Un combattente 
della nostra lotta 

Attraverso il suo diario, emergono le motivazioni dell'appoggio dato da uno 
degli intellettuali della vecchia generazione socialista a Gramsci e al grup-
po di giovani rivoluzionari dell'«Ordine nuovo» negli anni dal 1919 al 1922 

«Socialista torinese, orlcntalo a sinistra, Inscgnante dl fi losofia in uno del princi
pal! licei della c i l ia , e aulore dl l ibr i di f i losofia, Zino Zinl si accostb nel 1919-'20 
al movimento dell ' "Ordlne Nuovo", fu amico di Gramsci e collaboro attivamente al 
sel l lmanale»: cosi Togl iatt i , nel presentare su « Rinascita », nell 'apri le '64 due lei-
tere inedito di Gramsci a Z in l . L'autore doll'articolo che qui pubbllchlamo, Glancarlo 
Bcrgami, ha avuto modo dl leggere e studlare un amplo c Diar io» lasciato da Zino 
Zini , ed e quindi In grado dl fornlre notizle di prima mano su questa Interessante 
f.gura del soclalismo italiano. 

Merita di non essere <li-
menticata la figura di Zino 
Zini, uno dei pochissimi in
tellettuali della vecchia ge
nerazione socialista che ne
gli anni dal 1919 al 1922 
dette il suo appoggio ideale 
al movimento consiliarc e 
alia fronda dei giovani rivo
luzionari che presto si porra 
alia guida del Partito comu-
nista d'ltalia. Senza conside-
rare che la sua riflessione 
politica e culturale si col-
loca prima e oltre questo 
momento cruciate per ab-
bracciare aspetti e correnti 
della vita filosofica, lettera-
ria e artistica che hanno un 
rilievo notevole nella gesta-
zione che va dal tramonto 
del positivismo all'avvento 
delle forze dell'irrazionale e 
alia sconfitta dei piani e del
le concezioni del socialismo 
gradualista e accomodante. 

Nato a Firenze il 15 di
cembre 1868, e formatosi 
nella temperie positivistica 
dominante nell'universita di 
Torino verso la fine dell'Ot-
tocento (tra i suoi maestri 
Cesare Lombroso, Salvatore 
Cognetti De' Martiis, Giusep
pe Carle, Arturo Graf), fu 
consigliere socialista al Co-
mune del capoluogo piemon-
tese dal 1906 al 1919, dedi-
cando alia classe operaia 
gran parte della sua attivita. 
Scorrendo le annotazioni di 
un Diario inedito, — che 
egli tenne dal 1894, presso-
che ininterrottamente in 
XXI volumi riempiti di una 
grafia minutissima e talvol-
ta indecifrabile, all'anno del
la morte awenuta I'll ago
sto 1937 a Pollone nel Biel-
lese, — incontriamo le tap-
pe significative di un'evolu-
zione di pensiero, ma rico-
struiamo anche la storia del
le cadute e degli avanzamen-
ti, del eammino accidentato 
di un filone del socialismo 
italiano. 

La guerra del 1914-1918 
vi e riguardata come la ri-
velazione di una malattia 
mortale che minaccia l'avve-
nire prossimo della civilta 
dell'Europa moderna. Le si-
curezze e i valori borghesi 
ne risultano incrinati, l'idea 
stessa di liberta e compro-
messa. II sistema liberale 
appare incapace a mediare 
i contrasti sociali in atto, ad 
assorbire le spinte centrifu-
ghe delle masse lavoratrici, 
rispondendo positivamente 
alle slide deH'imperialismo 
mondiale. La guerra fra le 
nazioni tende a mutarsi in 
lotta di classe. Svanisce ogni 
problema angustamwte na-
zionale, di territori e di 
frontiere politico-geografi-
che, e si profila 1'internazio-
nalismo proletario. 

c II bolscevismo — scrive 
Zini agli inizi del 1919 — e 
per gli uni uno spettro, per 
gli altri una bandiera. Mol-
te nuvole occupano l'oriz-
zonte. II secolo XVIII e le 
sue guerre mino il principio 
dinastico e il sistema degli 
ordini; il secolo XX colla 
sua immane conflagrazione 
deve portare alia crisi del 
principio borghese ». 

L'attualita 
di Marx 

E si preoccupa di fissare 
Pimportanza scientifica e il 
significato di attualita del 
pensiero di Marx. Per Zini 
non occorre tanto fare la 
dottrina del Capitate oggct-
to di tesi di dottorato, da 
presentare magari in con-
corsi universitari in cui di-
scettare astrattamente < dei 
limiti del determinismo c 
delle sue possibili concilia
tion! con 1'arbitrio della vo-
lonta owero della priorita 
ultima ed esoterica dell'Idea 
sulla Natura ». Ironizza su-
gli «scherzi da professori, 
trastulli di gente di penna 
che distraggono i Ioro ozi od 
utilizzano astutamentc il Io
ro dilettantismo >, ne si ap-
paga degli artifici dialettici 
nati sul tronco dcirhcgcli-
smo ad iniziativa di inter-
preti neoidcalisti. 

Marx e inteso nel suo in-
•egnamento di suscitatore di 
Integre energie nvoluziona-
l i e : c e vita, e praxis, e filo-
cofia vivente ed opcrante 
tielle coscienze di una clas
se, c in altre parole uno 
strumento poderoso e terri-
bile di lotta. Croce che de
ride la filosofia del XVIII 
secolo, il giusnaturalismo, ia 
democrazia giacobina, le dot-
trine liberalcsche e via di-
eendo, non sospetta nemme-
no la loro funzionc nella 
crisi storica di queli'eta» 
(estate 1919). II materiali-
smo storico demistifica la 
realta dei conflitti sociali. 
(Hindi la storia scritla e 

pensata dalle elites libcrali, 
e ispirata alia filosofia del 
conservatorismo. 

La vicinanza e lo scambio 
di idee con Antonio Gramsci 
— Zini collabora con lui fin 
dal 1917-1918 al Grido del 
Popolo — aiutano indubbia-
mente questa maturazione. 
II filosofo comprende ades-
so le ragioni della battaglia 
teorico-pratica ingaggiata 
da quelle forze che in Italia 
si sono assunte il compito 
della negazione rivoluziona-
ria. II gruppo raccolto intor-
no airOrdiiie Nuovo lo con-
ta alleato nella polemica coi 
riformisti e i funzionari sin-
dacali, opachi «intermedia-
ri e sensali del lavoro», 
quando non e ancora spenta 
l'eco del Congresso dei mor-
ti (1921), l'opera di propa
ganda pacifista uscita ori-
ginariamente in parecchie 
puntate sulla « Rassegna di 
cultura socialista ». 

II giudizio 
sul f ascismo 
Zini scrittore militante e 

una felice scoperta del gio-
vane Gramsci, il quale nu-
triva una spiccata ammira-
zione per l'antico professo-
re, di cui aveva seguito i 
corsi all'universita negli an
ni dal 1911 al 1916, al tem
po in cui vi ebbe i'incarico 
di filosofia morale. Seppe di-
fatti escogitare in lui inte-
ressi politici e letterari nuo-
vi riuscendo a ottenere an
che per il quotidiano una 
ricca serie di editoriali e ar-
ticoli di terza pagina sui te-
mi classici dello Stato nei 
limiti del viarxismo, Ideali-
smo e lotta di classe, 11 pri-
mato russo, e della costru-
zione di una cultura e di una 
civilta proletarie originali. 

Degno di attenzione e l'im-
pegno personale di Zini nel 
movimento che si riassume 
nel contributo alia Scuola di 
propaganda, fondata dagli 
ordinovisti nel dicembre 
1919, nei comizi e nelle con-
ferenze ai compagni, nell'or-
ganizzazione a Torino di un 
Istituto di cultura proletaria 
(Sezione del Proletkult in-
tcrnazionale di Mosca) 

II ripiegamento in se stes-
so, una sorta di sdegnoso 
sentimento di estraneita e di 
disagio rispetto al proprio 
tempo, e posteriore alia 
c marcia su Roma > e coin
cide con un allentamento 
della milizia. Con la parten-
za di Gramsci per Mosca, 
alia fine del maggio 1922, e 
la forzata sospensione del 
giornale nel novembre, ven-
gono recisi i legami con 
quella straordinaria comuni-
ta di dibattito permanente 
che era la redazione dell'Or-
dtne Nuovo, mediaztone con 
le voci della fabbrica e gli 
operai che frcquentavano 
Gramsci e la Camera del la
voro. Le considerazioni mo-
ralistiche che qua e la si col-
gono nel Diario documenta-
no le difficolta della sua po-
sizione in questa fase insie-
me al giudizio sul fascismo e 
la stretta decisiva della crisi 
dello Stato liberale. 

Non riscontriamo tuttavia 
solo gli appigli per una ri-
pulsa di istinto, che Zini 
analizza esattamente i carat-
teri di peculiare offensiva 
borghese rappresentata dal 
fascismo, c questa coscrizio-
ne privata, stipendiata. as-
sorbita, inquadrata e scaglia-
ta dalla borghesia nuova 
contro il proletariato >. La 
guerra civile e la logica con-
clusione, l'epilogo, di quella 
nazionale; e in una nota del 
maggio 1921 e definits la ri-
volta delle classi medie che 
la guerra ha diminuite e 
messe in forse, politicamen-
te ed cconomicamente. «II 
lavoro intellettuale degrada-
to di fronte a quello manua-
le ha preso la sua rivincita, 
mettendosi al servizio della 
nuova classe di dominatori 
che la economia di guerra 
aveva prodotto! ». 

Ne gli sfuggono gli aspetti 
controversi del regime cor-
porativo, una forma di schia-
vitii cconomica. di mihtariz-
zazione della produzione in-
dustriale, o le conseguenze 
negative delPalleanza con la 
Chiesa cattolica, e i fenome-
ni di degenerazione degli 
uomini di cultura. 

Ne] 1926 rileva la con tra d-
dizione deirindustrialismo 
— esso e « un po' come il 
ventre di Giocasta dove an-
cor prima di nascere i due 
fratelli nemici cozzavan tra 
di loro • — che ha crcato il 
proletariato «prima come 
strumento di produzione, poi 
come massa di consumo >: 
ma come «strumento pro-
duttorc deve contare il mi-
nimo possibile (salario di 

fame), come massa di con
sumo deve avere disponibili-
ta di reddito adeguato al-
l'acquisto », indicando cosi i 
termini di un conflitto piu 
che mai aperto su seala mon
diale ai nostri giorni. 

In pieno trionfo dell'intel-
ligenza servile, Zini e con-
vinto che la « salvezza verra 
da una rivoluzione proleta
ria, si intende bene non ita-
liana, ma mondiale > (marzo 
1925). Egli « rimane, in prin
cipio, coi comunisti », secon-
do le parole di Gramsci, che 
nel gennaio 1924 da Vienna 
lo invita a collaborare alia 
terza serie dell'Ordine Nuo
vo; e ancora nel febbraio 
1934 ipotizza che il secolo 
XX veda « schiudere una ci
vilta nuova, che non potra 
essere che quella comuni-
sta ». 

Un comunismo preparato 
e reso possibile da un apo-
stolato morale e da una di-
sciplina intellettuale rigoro-
sa, agli antipodi del « pastic
cio dello Stato etico », « co-
modo paravento dietro il 
quale si appiattano e stanno 
in • agguato tutti i volgari 
appetiti egoistici pronti al-
l'assalto e alio svaligiamen-
to delle ricchezze pubbliche 
per fondarvi le proprie per-
sonali fortune ». 

Le escogitazioni dei teori-
ci della «corporazione pro-
prietaria*, insieme alia «bol-
sa e sciatta retorica » delle 
classi dirigenti in Italia e 
fuori, non risolvono certo 
la questione di una vera co-
scienza comunitaria, che ri-
chiede il consenso delle mas
se lavoratrici e la piu alta 
educazione politica. 

Le pagine che oi sono sta-
ie trasmesse costituiscono 
un'occasione preziosa per 
recuperare la lezione del 
« compagno Zino Zini », un 
combattente <impegnato con 
onore sul fronte dalla no
stra lotta» (cosi Togliatti 
nel presentare nel numero 
del 25 aprile 1964 di Rina
scita due lettere di Gramsci 
a Zini). Oltre a rappresen-
tare lo spaccato di un'epo-
ca, il ritratto di una stagio-
ne politica vivente. 

Giancarlo Bergami 

I limiti del movimento si rivelano ancora una volta 
clamorosamente di fronte alia scadenza elettorale 

La sconfitta dei sindacaO USA 
Mentre non riescono piu a difendere i loro iscritti sul terren 
e vero che Nixon, come dice la sua propaganda, mieta ades 
chia pratica di scegliere un partito e di versare fondi per le cam 

o economico, sono divisi e sbandati sul piano politico - Non 
ioni nel movimento sindacale - Perche si e logorata la vec-
pagne presidenziali - II significato della candidatura McGovern 

NEW YORK — L'ingresso della Borsa a Wall Street 

Roma attende da vent'anni la ferrovia sotterranea 

II metro f antasma 
Continua a essere in funzione soltanto il troncone per I'EUR, « piu decorativo che 
utile » — I tratti in cantiere in parte finanziati e in parte no — Quando il «cuc-
chiaio di Nerone » interrompe i lavori — 6 milioni al metro: il costo della linea A 

aCome si chiamera la me-
tropolitana nella lingua del 
Belli? » si chiedeva molti anni 
fa un giornale del nord alia 
vigilia delPinaugurazione dei 
primi undici chilometri della 
metropolitana romana. Da al-
lora (10 febbraio 1935) ad oggi 
sono trascorsi quasi vent'anni. 
i romani hanno risolto il loro 
problema linguistico prenden-
do in prestito dai parigini la 
parola a metro». ma il vero 
metrd e sempre di la da ve
ntre. Non si puo infatti dire 
che il collegamento sotterra-
neo fra I'EUR e Ia staztone 
Termini, attualmente in fun-
zione. serva molto. ET quasi 
un tronco morto. 

Nei progetti. invece. il me
tro romaho aveva ed ha tut-
t'oggi altre ambizioni. I quat-
tro punti cardinali di Roma 
dovrebbero essere coltegati 
tra loro attraverso la sta-
zione Termini che, nella gran-
de « X » stesa sotto le strade 
della capitale. dovrebbe rap-
presentare il punto di incro-
cio. Per il momento, solo la 
meta di una delle due linee 
della grande « X » funziona. 
il resto e rimasto sulla carta 
o attende da lustri dl essere 
completato Del resto il tron
co attualmente in funzione 
(EUR-Termini), che rappre-
senta la prima parte della li
nea <• B». e stato quasi im 
posto ai romani. pur sapendo 
che sarebbe servito a poco. 

Nelle altre 
capitali 

Perch6, allora, si parti da 
questo tronco per dare 1'awio 
alia metropolitana capitolina? 
La spiegazione la troviamo 
nella megalomania del regime 
fascista e nelle tante contrad-
dizioni che costellano la sto
ria di Roma moderna. Ne
gli anni immediatamente dopo 
la fine dcll'ultima guerra. le 
amministrazioni capitoline si 
trovarono di fronte al pro
blema di utilizzare le opere 
murarie csegulte dal 1037 alia 
fine del 1940 per la realiz-
zazione dl una linea metro

politana che avrebbe dovuto 
collegare la stazione Termini 
con la zona a sudovest della 
citta. nel punto dove il fa
scismo intendeva solennizzare. 
nel 1942, il suo « ventennale» 
con l'Esposizione Universale 
Roma (EUR). 

Negli anni "30 gfi urbanisti 
stranieri mettevano continua-
mente in evidenza l'utilita del
le linee metropolitane di Pa-
rigi. Londra, New York, sot-
tolineando Ia Iungimiranza dei 
progettisti e la continua asce-
sa del movimento viaggiatori. 
che gia allora si contava in 
centinaia di milioni l'anno. 
Anche Mosca, in quegli anni, 
comincio a mettere mano alle 
sue linee metropolitane e i 
primi convogli gia sfreccia-
vano nelle lucenti stazioni so-
vietiche. Roma « mussoliniana 
e fascista» non poteva e non 
doveva essere da meno. Cosi 
misero in cantiere il tronco. 

Roma, alia fine della guer
ra. si trov6 il 60 per cento del
le opere murarie gia ultimate 
lungo la linea Termini-EUR. 
La utilizzazione di queste ope
re fu quindi una soluzione 
logica adottata dalle ammini
strazioni capitoline del tempo. 
Solo che si parti con un er-
rore: non si penso di met
tere subito in cantiere insieme 
al completamento della «linea 
inutile» anche i tronchi che 
effettivamente sarebbero ser-
viti ai romani. 

II tratto Iasciatoci in ere-
dita da) fascismo venne inau
gurate il 10 febbraio 1955 
a Questa linea progettata per 
ragioni di prestigio, 6 piu 
decorativa che utile n. scris-
se allora il Passanger Trans
port, periodlco dell*« Ameri
can transit association ». De
corativa e inutile proprio per
che non venne accompagnata 
subito da progetti per un fun-
zionale sistema di collega-
menti sotterranel. Passarono 
infatti quasi cinque anni pri
ma di vedere sulla carta i] 
progetto della linea «A». 
quella destinata a collegare 
Osteria del Curato con •- la 
Valle dell'Inferno. attraverso 
popolosl quartieri e punti ne-
vralgici. Per la linea «Bn si 
e dovuto attendere molto dl 
piu. 

Solo in queste settlmane la 

rivista comunale «Capitolium» 
rivela il definitivo tracciato 
del secondo tratto della linea: 
EUR-Termini-Valmelaina, la 
seconda sbarra della grande 
« X ». A differenza della linea 
«A», che e gia in cantiere 
dal 12 marzo 1964 e intera-
mente finanziata (salvo al-
cune « varianti»), per il pro-
seguimento della linea « B » 
non e'e ancora una lira e 
non si sa neppure dove e 
quando saranno trovati i 
fondi. 

Un groviglio 
di leggi 

Fino ad oggi il metro ro 
mano e stato finanziato at
traverso alcune leggi appro-
vate dal Parlamento (n. 1145 
del dicembre 1959; n. 285 del 
marzo 1968: n. 396 del mag
gio *7I). Attualmente regola 
tutta la materia delle metro
politane una Iegge varata il 
29 dicembre 1969 (n. 1042) e 
che riguarda le citta di Na-
poli, Roma, Torino e Milano. 
In essa vengono previsti an
che contributi sugli interessi 
dei mutui contratti per la co-
struzione e il completamento 
delle linee. ET sulla base di 
questa Iegge che il Comune di 
Roma ha previsto una a va
riance » alia linea a A » e pre-
vede dl attuare il progetto per 
il tronco Termini-Valmelaina. 
Solo che dopo Ia Iegge 1042 
le competenze in materia di 
trasporti sono passate dal mi-
nistero alle Regioni. Resta ora 
da vedere in che mtsura sa
ranno divisi i fondi accanto-
nati della Iegge e quando la 
Regione Lazio sara messa in 
condizioni di firjinziare il pro-
seguimento della linea « B». 

I mall e gli enormi ritardi 
che hanno caratterizzato 1'at-
tuazione della linea « A » stan
no proprio nell'aggrovigllata 
matassa delle norme, dispo-
sizionl e leggi. messe in mano 
a una burocrazia ibernata al-
1'epoca umbertina, Dal primo 
progetto, dicembre 1959. ad 
oggi, sono passati ben 13 anni 
e la linea «A» e ancora da 
completare. Ultimatl buona 

parte degli scavi per le gal-
lerie, le stazioni e altre opere; 
in avanzato stato di costru-
zione il ponte che attraver-
sera il Tevere, restano da 
sistemare i cosiddetti a lavori 
di attrezzaggio» (binari. elet-
trificazione, scale mobili, bi-
glietterie. convogli ecc) . Se 
tutto andra bene solo nel 1975 
si potra percorrere il tratto 
Osteria del Curato - Termini-
Prati. Eppure si tratta di 15 
chilometri di linea. Lo stesso 
tratto e stato realizzato a 
Mosca nel breve giro di due 
anni e mezzo. Quando la li
nea «A» entrera in funzione 
si saranno spesi 90 miliardi 
e trascorsi 16 anni dalla pro-
gettazione. Costo: 6 milioni 
per ogni metro. Tempo: due 
metri e mezzo al giorno. An
che questo e uno dei tanti 
record «negativi» di Roma. 

Dal momento dell'approva-
zione del progetto ad oggi e 
difficile star dietro a tutte le 
peripezie burocratiche della 
linea «A». Basti pensare che 
in 16 anni si • e dovuto ri-
correre a ben sette «varian
ti ». «La metropolitana non 
va avanti perche via via tro-
vano un cucchiaio di Nerone », 
dicevano scherzosamente i ro
mani. E la battuta aveva un 
fondamento di verita. Insieme 
al «cucchiaio di Nerone». 
spesso venivano fuori malfor-
mazioni impreviste del terreno 
che provocavano paurosi dis-
sesti in superficie, come quelli 
che hanno senamente Iesio-
nato numerosi edifici lungo la 
via Appia e nei press! di Piaz
za Vittorio. 

Una avariante che tenne 
bloccati per lungo tempo i 
lavori fu quella che porto al-
1'impiego delle «talpe» per 
gli scavi. Durante i lavori a 
«trincea » un quartiere. il Tu-
scolano. venne messo sottoso-
pra per piu di quattro anni. 

II «metro* romano si e 
mosso fino ad oggi a passo 
di lumaca. Sedici anni, se 
tutto va bene, per 15 chilome
tri dl percorso. Una partenza 
non certo lusinghiera per un 
mezzo di trasporto celere e 
veloce, in una citta ormai 
congestionata dal traffico per 
le strade. 

Taddeo Conca 

Quando Richard Nixon 
pronuncio il suo discorso al-
l'ultima convenzione della 
AFL-CIO — la centrale sin
dacale che organizza 13 mi
lioni di lavoratori negli Sta-
ti Uniti — si ebbe la misu-
ra di quanto avanti fosse an-
data questa organizzazione 
nel tunnel senza uscita del-
l'anticomunismo. Di fronte al 
presidente George Meany. se-
dicente democratico e capo 
elettore del Partito Democra
tico, tocco al presidente re-
pubblicano difendere l'inizia-
tiva dell'avvicinamento al
ia Cina e dei nuovi passi per 
il dialogo con l'Unione Sovie-
tica. Persino le implicazioni 
economiclie di questa svolta 
della politica statunitense, 
con la possibilita ^di incre-
mentare gli scambi commer
cial! e quindi la valorizzazione 
del lavoro statunitense, sono 
state poste in secondo piano 
dai dirigenti dell'AFL-CIO. E' 
toccato ai grandi gruppi mo
nopolistic! guidare e sospin-
gere l'iniziativa ad Est. Fu il 
primo successo elettorale del
la campagna presidenziale ni-
xoniana. 

Lo stesso presupposto eco
nomico del corporativismo 
nazionale, in nome del qua
le George Meany ed i suoi 
hanno spinto i lavoratori de
gli USA a sottoscrivere i lo
ro fondi pensione per la guer
ra d'Indocina. veniva ora 
svuotato. La sconfitta degli 
Stati Uniti in Indocina 
trasformata. per volonta dei 
dirigenti deH*AFL-CIO, in 
sconfitta dei lavoratori per 
l'incapacita di indicare l'alter-
nativa vera alle « vittorie pa-
triottiche»: la pace e la ri-
conversione dell'industria di 
guerra come presupposto per 
rendere credibili anche quel
le rivendicazioni di maggiore 
occupazione, riduzione del 
gravame fiscale, case a bas
so prezzo che sono comuni 
ai lavoratori di tutti i paesi 
capitalistici. 

In mancanza di questa al-
ternativa Nixon vinceva an
che sul fronte della politica 
interna, con la sua politica 
del congelamento dei prezzi 
e dei salari, il cui pratico ri-
sultato e sotto gli occhi di 
tutti perche oggi, per il se
condo anno dopo la crisi del 
1970, i salari reali risultano 
ridotti negli Stati Uniti men
tre i prezzi continuano ad 
aumentare incessantemente. 

Non e vero. come dice la 
propaganda nixoniana. che i 
repubblicani stiano mietendo 
larghe adesioni nel movimen
to sindacale. L'adesione di 
Frank Fitzsimmons. presiden
te del sindacato dei camio-
nisti (particolarmente nume-
roso). non e soltanto isolata 
ma mostra la corda dal lato 
della c giustificazione > politi
ca. laddove invita gli aderen-
ti al sindacato a non votare 
McGovern perche questi. ri-
fiutando la messa in circo-
lazione degli aerei supersoni-
ci, per ragioni di inquinamen-
to danneggerebbe i lavorato
ri dei trasporti. La "verita e 
che il partito di Nixon ap-
profitta dello sbandamento 
dei sindacati. La pratica di 
scegliere un partito e di ver
sare fondi per le campagne 
elettorali. imposta da vecchia 
data al sindacalismo degli 
Stati Uniti. e andata bene fi
no a che ha avuto un po* di 
credibilita la teoria secondo 
cui. in fondo. il sindacato, a 
parita di ogni altro gruppo 
di pressione economica. non 
aveva altro problema politico 
che quello di «assoldare > 
qualche esponente o gruppo 
che si impegnasse a far en-
trare i sindacahsti dalle por-
te di servizio del Congresso 
e del Senato. II sindacato da-
va ragione agli ideologi del 
sistema che lo denunciavano 
come c monopolista della forza 
lavoro > e gli negavano un 
ruolo politico autonomo. 

La candidatura di McGo
vern non ha rotto. apparen-
temente. questo giuoco. An
che il nuovo candidato demo
cratico deve cercarsi appog-
gi e finanziamenti alia vec
chia maniera. La rottura si 
e verificata, invece, nella scel-
ta politica generate di un'al-
temativa di pace e smobilita-
zione parziale della spesa mi-
htare su cui fonda, del resto. 
la credibilita del suo rifor-
mismo sociale. La scelta po
litica generale che I'AFLCIO 
di George Meany non ha mai 
voluto e stata fatta da una 
parte del Partito Democrati
co, quella parte che ha scar-
tato Hubert Humphrey, il 
c vecchio amico di George », 
dagli intellettuali liberals, dal
la parte piu inquieta della 
nuova generazione. dai gruppi 
finanziari piu preoccupati di 
innovare gli strumenti della 
egemonia sociale. Tutto que
sto in vista del nuovo assetto 
che scaturira dal ritiro degli 
Stati Uniti dall'Indocina e dal-
1'affacciarsi con pieno diritto 
sul Pacifico — che da decen-
ni e il « grande mare ameri-
cano > — non piu soltanto del 
concorrente-alleato giappone-
se, ma di nuovi portabandie-

ra di un'alternativa alio svi-
luppo generale della societa. 
degli stati socialisti dell'Asia 
del Sud. 

Lo stesso Nixon, del resto, 
«corre» la sua campagna 
elettorale sul filo della rispo-
sta da dare a questa nuova 
situazione. La «nuova fron-
tiera » che John Kennedy so-
gnava di realizzare all'inter-
no, col supporto di una con-
ferma ed un rafforzamento 
delle posizioni imperialistiche 
mondiali, si presenta oggi al 
contrario vicina e realizzabi-
le soltanto nella misura in 
cui gli Stati Uniti saranno co-
stretti a liquidare proprio 
una parte della loro strate-
gia internazionale. 

Che cosa hanno da dire, i 
dirigenti deH'AFL-CIO, su tut
to questo? Niente. Essi han
no irriso ai sindacati europei 
— e li hanno ricattati, poi-
che non sempre potevano 
comprarli interamente o get-
tarli in pasto alia CIA, come 
hanno fatto nei paesi sotto-
sviluppati — per il loro « ideo-
logismo». che poi altro non 
era che il loro impegno uma-
no e civile su di un fronte 
piu vasto della quotidiana vi-
cenda contrattuale, opponen-
dogli il successo che otteneva 
la loro azione economica. Og
gi i sindacati deH'AFL-CIO 
non riescono piu a difendere 
i loro iscritti nemmeno sul 
terreno economico, vedono di-
minuire il loro salario di fat
to nell'anno stesso in cui i 
profitti segnano un record 
storico, e non certo per ca-
so ma proprio in conseguen-
za di una scelta generale sba-
gliata. 

Quando Walter Reuther ri-
fiuto la fusione con questo 
tipo di sindacalismo, arroc-
candosi nel Sindacato dell'au-
to e dell'industria aerospa-
ziale (UAW), intuiva la po-
chezza ed il fiato corto di 
quella linea. II suo successo-
re alia testa del sindacato, 
Leonard Woodcock, ha scelto 

II Congresso 

mondiale di 

architettura 

a Varna 
SOFIA, agosto 

Oscar Niemeyer, Pier 
Luigi Nervi e Kenzo Tange 
hanno annunciato la loro 
partecipazione all 'XI Con
gresso mondiale di architet
tura, che si terra dal 25 al 
30 settembre a Varna, sul 
Mar Nero. Piu di duemila 
saranno I delegati e invitati 
provenlenti da 13 paesi. 

La relazione centrale del 
Congresso sara tenuta dal-
I'archifelto bulgaro Nikola 
Nikolov sul tema: c L'archl-
teltura e il tempo libera». 

La relazione e opera di 
27 specialisti nella materia: 
architetti, economist!, socio-
logi, urbanisti, medici che 
hanno concentrato I'atten-
zione sulla piu efficiente uti

lizzazione e impiego delle for
me architettoniche per crea-
re le migliori condizioni per 
il riposo. L'accento e posto 
sul riposo razionale dell'uo-
mo neH'odierna societa: 
tempo libera progressiva-
mente in aumento, la citta 
e le sue nuove possibilita, 
I'abitazione come unita fon-
damentale nel sistema gene
rale della organizzazione del 
riposo, la natura, I'amWen-
te di lavoro, ecc. 

La soluzione adottata dai 
bulgari del nuovo tipo di 
centra destinato al riposo e 
al turismo sar i una novita 
per gli ospiti del congres
so. L'elemento nazionale nel-
I'architethira estema ed in
terna di questi centri e una 
delle conquiste deH'architet-
tura bulgara. 

Sul tema fondamentale sa
ranno correlatori rappre*en-
tanti di vari continent!: Ma-
sashita Murafa (Giappone) 
e Fros Rinan (Norvegia), 
sui problemi del riposo quo
tidiano; William Corlett 
(USA), e Gerald Perin ( In-
ghilterra) suH'organizzazio-
ne del riposo settimanale; 
Anatoli Polianski (URSS) e 
Jean Dubo:sson (Francia) 
sulle nuove test circa io 
svolgtmento del riposo an-
nuale. Emesto Guastelumen-
di (Peru), Gastela Jusel 
(Turchia) e Claude Verdugo 
(Marocco) tratteranno i pro
blemi relativi al riposo nei 
paesi m via di sviluppo. 
L'oblettivo delle relaztoni 
sar i quello dl chia lire e ar-
gomentare le nuove conce
zioni circa la soluzione di 
questo problema di vitale 
importanza per I'umanita 
nelle condizioni del proces-
so di urbanesimo e Industria-
lizzazione. 

Diverse mostre dl archi
tettura e una esposizlone in
ternazionale del libra e del
la rivista di architettura sa
ranno allestite. Si terra an
che un'assemblea di archl-
tette. 

Contemporaneamente avra 
luogo II IV Festival del film 
consacrato all'archltettura. 

McGovern senza esitazioni 
proprio perche qualche pas
so aveva fatto prima nella di-
rezione della ricerca di un 
nuovo internazionalismo del 
movimento sindacale. Queito 
significa, all'interno, anche ca
pacity di uscire dal ghetto d«l-
la corporazione per restitui-
re alia classe operaia il sen-
so vero della sua unita che 
scaturisce dalla posizione che 
essa occupa tutta insieme — 
compresa l'ala che si vuole 
isolare col marchio di aristo-
crazia tecnica, o settore dei 
€ colletti bianchi > — nell'eco-
nomia e nella societa, e che 
tutta insieme la porta ad 
esprimere dei valori alterna-
tivi a quelli imposti dai grup
pi dirigenti. 

La soluzione, e ovvio, non 
sta tutta nel successo eletto
rale di McGovern. Gia que
sto successo e oggi condizio-
nato (lo si e visto anche nel
la scelta del vicepresidente) 
da una estensione degli ap-
poggi nel mondo della banca 
e delle societa multinazionali. 
II programma economico di 
McGovern. in spiccioli, pun-
ta sulla valorizzazione della 
vasta area dei ceti intermedin 
ai quali promette zone piQ 
ampie di immunita fisca
le. Opera una divisione eco • 
nomica nel blocco che vuo
le unire al momento del vo-
to: ai piccoli e medi proprie-
tari l'intangibilita delle ren-
dite. ai colletti scuri e alia 
vasta platea dei poveri (in 
maggioranza pensionati) il 
« reddito garantito ^ a livello 
assistenziale, ai disoccupati 
10 miliardi di dollari di la
vori pubblici. L'assistenza 
pubblica, anche se ingiganti-
ta, non sara mai una condi-
zione di autonomo € libero 
sviluppo per il lavoratore il 
quale aspira non alia garan-
zia di un qualsiasi reddito di 
sopravvivenza, ma alia liber
ta del lavoro sicuro e ade-
guatamente compensate n*i 
giorni di attivita come in quel-
U di riposo. 

Fra i consiglieri economici 
di McGovern troviamo gli uo
mini adatti per la sua linea. 
11 capo del gruppo, Ewin 
Kuh. e un docente dell'Isti-
tuto tecnologico del Massa
chusetts (MIT), esperto di 
problemi fiscal! e distribuzio-
ne del reddito. Robert Eisner. 
docente universitario, ha la 
stessa formazione. Lester 
Thurow e anch'egli del MIT 
e si batte per l'inasprimento 
dell'imposta di successione. 
James Tobin e un economi-
sta di Yale famoso, autore 
del progetto per la imposta 
negativa (integrazione dei 
redditi sotto la linea della po-
verta). Marc Roberts e Ray 
Fair (i piu giovani, hanno 29 
anni) sono ambedue insegnan-
ti e fautori di politiche di 
qualificazione della spesa 
pubblica (controllo ecologico; 
creazione di posti di lavoro 
diretti). Gordon Weil, unico 
a non essere economista pro-
fessionale, e esperto di pro
blemi amministrativi. 

Un movimento politico che 
nasce sull'onda di una cam
pagna elettorale non puo che 
prendere quello che c*e. Ed 
i sindacati degli Stati Uniti. 
se usciamo dal terreno 
delle rivendicazioni con
tingent!, hanno troppo poco 
da dare. C e la proposta del
la UAW per un sistema di ti-
curezza sociale, con estensio
ne a tutti dei servizi sanita-
ri gratuiti e del salario sosti-
tutivo, ed essa tornera certo 
sul tavolo della trattativa po
litica. Manca invece un pro
getto di riforma della scuo
la nonostante che questa oo-
nosca una crisi di crescita im-
penente. Nelle question! del
le abitazioni e dell'uso del 
suok>, di una politica del sa
lario previdenziale che ab-
bracci tutti i lavoratori, del 
controllo sull'industria della 
riforma dell'apparato statale 
si puo dire che le idee cor
renti sono quelle che nacque-
ro nel 1935. ai tempi della 
ascesa di Roosevelt, da cui 
scaturi un riformismo che og
gi non ha piu alcuna possi
bilita di risolvere i problemi 
del lavoratore degli Stati 
Uniti. 

McGovern promette la ri
duzione della disoccupazione 
dal 6% al 4% (da 5 milioni • 
3 milioni e GOO mila). Egli si 
e mosso. dunque, verso il 
mondo del lavoro. di cui ha 
bisogno per la sua rielezio-
ne. E' il movimento sindaca
le, nella sua componente piu 
estesa, che manca all'appun-
tamento e alia possibilita di 
mettere alia prova il neori-
formismo, di rispondere alle 
sue sfide. La crisi, aperta da 
anni, si approfondisce, sotto 
la spinta di eventi ed agenti 
esterni al sindacato. II suo 
sbocco e legato agli sviluppi 
complessivi della posizione 
statunitense, ma una ripresa 
dei rapporti col movimento 
sindacale europeo e di altri 
paesi potrebbe avere una 
grande importanza per i la
voratori americani. 

Renzo Stafantlli 
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