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Convegno di studi a Nuoro 

GRAZIA DELEDDA 
E LA SARDEGNA 

Una « pratica » da non archiviare: permette di leggere una situa
zione culturale itaiiana dall'eta umbertina al fascismo e di indivi
d u a l per contrasto certi nodi drammatici della condizione sarda 

Non credo si possa ancora 
oggi parlave di un « proble-
ma Deledda » rimasto in 
qualche modo apertc. Torna-
rc a ridefinirc un possibilc 
itinerario alia fine del quale 
si trovi un giudizio di valore 
sull'opcra della scrittriee di 
Nuoro pare decisamente im-
produttivo, se non addirittu-
ra impraticabile. Si potreb-
be concludere, senza troppi 
rimorsi, per un'archiviazio-
ne della « pratica Deledda » 
in se e per se, ove la sua 
esperienza non permettesse 
di leggere, magari in nega-
tivo, una situazione cultura
le itaiiana nel periodo di 
trapasso dall'eta umbertina 
alia Grande Guerra e infine 
al fascismo, e di individuare 
per" contrasto certi nodi 
drammatici della condizione 
sarda tra fine ottocento e 
primo novecento, sia sul 
piano intellettuale e lingui-
stico che su quello sociale. 

A Nuoro, dal 22 al 24 set
tembre, si e svolto un Con
vegno di studi deleddiani, 
sotto gli auspici della Re-
gione e a cura del Comi-
tato per le celebrazioni del 
centenario della nascita di 
Grazia Deledda. I lavori si 
sono articolati su sette re-
lazioni distribuite nelle tre 
giornate, alia fine di cia-
scuna delle quali e avvenuta 
la discussione sui temi af-
frontati dai relatori. Eccone, 
per la cronaca, i titoli: 
« Vecchio e nuovo in Sarde-
gna nell'eta deleddiana» 
(Gerolamo Sotgiu), « Grazia 
Deledda e il pubblico » (Vit-
torio Spinazzola), < La tec-
nica e la struttura del ro-
manzo deleddiano» (Gior
gio Barberi Squarotti), <La 
questione della lingua in 
Grazia Deledda > (Massimo 
Pittau), « Grazia Deledda e 
le tradizioni popolari» 
(Francesco Alziator), «Le 
costanti del mondo deled
diano » (Gruppo di Studio 
Universitari Nuoresi), « Cul-
tura e societa nei primi ro-
manzi di Grazia Deledda > 
(Antonio Piromalli). 

II ruolo degli 
intellettuali 

L'interesse della relazione 
di Sotgiu sta nell'analisi so-
ciopolitica che vi e condot-
ta, e nella determinazione 
del ruolo che rivestirono gli 
intellettuali sardi che opera-
rono tra l'eta crispina e gli 
inizi del nuovo secolo. 

II primo impatto del capi-
talismo nazionale con una 
struttura economiea ancora 
largamente di tipo semifeu-
dale < maturo abbastanza ra-
pidamente la crisi che scon-
volse gli assetti produttivi, 
ruppe gli equilibri sociali 
realizzati nei decenni prece-
denti e porto a maturazio-
ne le forze che diressero 
1'isola nei decenni successi-
vi ». Accelerato processo di 
concentrazione industriale 
soprattutto a livello mine-
rario (v. YInchiesta sulle mi-
niere decisa dal Parlamento 
nel 1906) e presenza massic-
cia del capitale straniero so
no due elementi fondamen-
tali che caratterizzano la si
tuazione di un'economia su-
balterna. Conseguenze: co-
stante aumento della produ-
zione e dei profitti, con man-
cato reinvestimento in loco 
di questi ultimi. Fulminee 
ed effimere esplosioni di col-
lera popolare, e risposta re-
prcisiva da parte del go-
verno. 

«II banditismo — scrive 
Sotgiu — era la risposta a-
narchica a un tipo di societa 
nella quale la ricchezza dei 
pochi era il frutto della e-
spropriazione dei molti: di 
una societa nella quale era 
vano il ricorso alia giustizia, 
perche anche la giustizia era 
monopolio dei piu potenti: 
e poteva fiorire soprattutto 
in una zona come il nuo-
rese perche dagli sviluppi di 
nuovi modi di produzione 
piu che altre zone era stato 
precipitato in una situazione 
di caos ». Eppure,v tra enor-
mi difficolta, cominciava a 
sorgere, accanto a queste 
forme arcaiche di ribellione 
che ancor oggi, mutatis mu
tandis, permangono e fanno 
cronaca amara e sanguinosa 
dei nostri giorni, una co-
scienza di clusse che dava 
luogo a numerosi episodi di 
lotta organizzata e a forme 
di protesta piu responsabile 
e incisiva. 

L'ideologia del 
blocco agrario 
Gli intellettuali scoprono 

la politica e scelgono il fron-
te: ecco i Satta, i Deffenu, 
i Mastino. Nasce il primo 
socialismo sardo. E' in que-
sto quadro, dice Sotgiu, che 
andrebbe scritta una storia 
degli intellettuali sardi, e 
che va collocata la figura 
della Deledda, a proposito 
dell'ideologia della quale lo 
studioso fa alcune acute os-
servazioni: « Sembra che sia 
difficile negare che la De
ledda esprima compiutamen-
te, nella rappresentazione 
che ella da della Sardegna 
(ma anche della pianura pa-
dana — v. Annalena Bilsini, 
n.d.r.), l'ideologia che il 
blocco agrario aveva inte-
resse ad affermare e diffon-
dere. II suo caratteristico 
modo di configurare i rap-
porti di classe esistenti in 
una societa agropastorale a 
strutture produttive arcai
che giovava al blocco agra
rio della Sardegna del pe
riodo della prima parte del
la sua vita, e continuo a 
giovare alle forze conserva-
trici, certamente non solo 
sarde, anche, in seguito, du
rante il fascismo. Non e az-
zardato affermare che uno 
dei motivi della sua popola-
rita — indiscussa — tanto 
da meritare, nel 1926, il sug-
gello internazionale del pre-
mio Nobel, e anche da ri-
cercare nella sua notevole 
capacita di rappresentare 
una realta dominata da rap-
porti sociali iniqui in modo 
positivo, e, quindi, di tutta 
tranquillita per una classe 
dirigente conservatrice che 
il fascismo porto su posizioni 
ancor piu retrive >. Sotgiu 
conclude nella sua relazio
ne per una Deledda che, 
gramscianamente, funziono 
da < intellettuale organico 
della classe alia quale ap-
parteneva, e l'ideologia che 
esprimeva era la ideologia 
di un benestante nuorese del 
tempo, che derivava la sua 
condizione sociale da una 
ben precisa struttura agra-
ria che non aveva alcun in-
teresse a modificare ». 

Vittorio Spinazzola, nel 
delineare il rapporto Deled-
da-pubblico, ha insistito su 
quella sorta di strategia co-
scientemente «consumisti-
ca > (diremmo oggi), per 
cui da autodidatta formata-
si su disordinate letture, 

F Unit a 
cosfvive 
un giomale 

1948/1972 immagini di 
cronaca e storia 
a cura di maurizio ferrara 
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E l napoleone editors 

In occasions del Festival nazionalt deii'Unita * stata stampata una 
fotojtoria dal titolo c I'Unita, cosl viva un giornale >. curata • pre-
santata da Maurizio Ferrara, dalle cui pagine emerge la presenza inci
siva e crescente dei comunisli nella vita itaiiana dal 1948 ad oggi. 

Tutta la sezioni del PCI possene prenetarst II volume 

nella chiusa provincia nuo
rese, tagliata fuori dai cen-
tri maggiori della vita in
tellettuale, la scrittriee va-
lut6 € il senso dell'impor-
tanza di entrare in colloquio 
con la cerchia piu vasta di 
interlocutori resi disponibi-
li daU'industria libraiia del-
l'epoca. D'altra parte, uno 
degli aspetti piu evident! 
dell* arretratezza culturale 
sarda consisteva appunto 
nell'assenza di uno strato 
omogeneo di consumatori di 
romanzi: vale a dire di un 
pubblico borghese. Per tro-
varlo almeno relativamente 
formato, occorse che la De
ledda si trasferisse in conti-
nente». Lo strumento di 
questa operazione consiste 
secondo Spinazzola soprat
tutto neU'elemento di « de-
mocrazia stilistica » insito 
« nell'adozione di un punto 
di vista narrativo di affra-
tellamento totale » tra auto-
re e lettore, che « porta un 
contributo ulteriore al suc-
cesso di pubblico della scrit
triee ». 

Di notevole lucidita e ric
chezza di possibili sviluppi 
per un discorso generale 
sulla realta e sulla cultura 
sarda (oltreche sulla figura 
della Deledda) l'intervento 
di Ignazio Delogu. «In que-
sto convegno », egli ha det-
to, « vi e un elemento di 
drammaticita che stenta a 
evidenziarsi, e il cui nucleo 
mi pare consista in alcune 
poche questioni: prima di 
tutto, la Deledda ha scelto 
di scrivere in italiano, e 
ogni sardo se ne sente in 
qualche modo tradito. E' 
tragico constatare come il 
progetto letterario della Sar
degna si realizzi fin dall'ini-
zio in questo modo mistifi-
cato, con un atto di sfiducia 
nella lingua del popolo sar
do e, in una parola, nella 
civilta sarda. E' pur vero 
che nel tentativo della De
ledda — ha continuato De
logu — vi e anche un certo 
eroismo e un certo spirito 
di avventura: la volonta di 
misurarsi, su un terreno dif
ficile, con un mondo piu 
ampio di quello isolano. il 
"mondo grande e terribile" 
di cui parla Gramsci». 

« La Deledda offre un pro-
dotto medio al lettore ita
liano ed europeo, e qui si 
pud vedere in lei una certa 
consapevolezza consumistica. 
In possosso di una lingua di 
traduzioni (i feuilletons 
francesi. Tolstoj. Dostoev
ski!, perfino la Tnvernizio), 
la Deledda condi questa sua 
lingua un po' amnrfa con 
ingredienti sardi. E* stata, 
la sua, Yillusione italianiz-
zante degli intellettuali e 
dei politic! sardi che tenta-
rono di diventare < italiani » 
tout court. La Deledda par-
tecipa di questa illusione, 
cosa che non caoito ad al-
cuni pochi socialisti e mili-
tanti del movimento operaio. 
Tentando di tradurre in ita
liano la realta sarda, ella e 
fallita. La Deledda sapeva 
che i sardi incolti non l'a-
vrehbero letta, e che il suo 
pubblico era un altro da 
quello naturale. E' da dire 
che nuesta illusione nasce 
dal fallimento di alcuni ten-
tativi di riscatto sociopoliti-
co che di tanto in tanto han-
no vivacizzato in senso ri-
voluzionario la realta isola-
na. Io mi chiedo se siamo 
ancora in tempo o se abbia-
mo perso definitivamente la 
occasione per costruire uno 
strumento linguistico e e-
spressivo nostro, come e av-
venuto. ad esempio, per il 
castigliano. Bisogna comun-
que prendere atto del falli
mento deU'illusione. Siamo 
un popolo che non ha lin
gua scritta e la vede semore 
degradata a dialetto. Ecco 
perche chi di noi ha scritto 
in italiano, probabilmente, 
non ci ha rappresentato >. 

A Giorgio Barberi Squa
rotti si deve un illuminante 
excursus sul funzionamento 
dei congegni narrativi del-
1'autrice di Elias Portolu, il 
cui linguaggio rischia co-
stantemente di scattare 
« verso il lirismo puro. 1'e-
donismo, 1'idillio, anche nei 
momenti di piu aspra ten-
sione di situazioni e di fat-
ti obiettivi ». Spunti di va-
rio intcresse si sono rinve-
nuti anche nelle altre rela-
zioni, di cui lo spazio ci 
victa di occuparci adegua-
tamente. 

Come si vede, il Conve
gno e stato anche un'occa-
sione per affrontare sotto 
specie culturale e sotto spe
cie politica la realta sarda 
passata e presentc. Grazia 
Deledda ne e stato il grosso 
pretesto. Occorre solo che 
queste occasioni si molti-
plichino e sappiano coinvol-
gere gli strati sociali piu 
ampi, cioe i reali interlocu
tori degli « addetti ai lavo
ri » che di volt a in volta 
porta no i loro spceifiei con-
tributi ai diversi problemi, 
daU'intcrno e daH'e.sterno 
dcll'isola. 

Mario Lunetta 

Inquietudine e allarme in Occidente sulle prospettive dello sviluppo 

I fantasmi della GEE 
Si va verso i l « v e r t i c e » d e i paesi della Comunita, ma i govern! continuano a facere su un documenfo-chiave che li riguarda 
direltamenfe: e la diagnosi pessimistica di Sicco Mansholt sulla crisi delle economic capitalistiche, sullo squilibrio monetario, sui 
pericoli della dipendenza dagli USA - "Inflazione, conflilti sociali aggravati e un senso di preoccupazione che agita le coscienze» 

Si va, dunque, verso il «ver-
tice s> della Comunita europea 
semi-allargata. Doveva essere 
a dieci ma sara a nuve (do-
po il referendum norvegese) 
e forse a otto, se anche i da-
nesi voteranno contro l'in-
giesso nella CEE. Ci son vo-
luti, per arrivare a questo 
« vertice >, mesi di trattative 
frenetiche, con rapidi sposta-
menti di ministri degli Este-
ri da una capitale all'altra e 
infine con solenni quanto ple-
toriche riunioni di governato-
ri delle banche centrali, di 
ministri degli Esteri e di mi
nistri del Tesoro di tutti i 
paesi interessati. 

Di che cosa si discutera 
nell'incontro che si terra a 
Parigi il 19 e il 20 di otto-
bre? Parliamoci chiaro: non 
lo sa nessuno con esattezza. 
Tutti sanno, invece, perche 
alia decisione di tenere il 
« vertice » si e arrivati. Le ele-
zioni generali sono alle porte 
nella Germania occidentale e, 
non molto piu avanti, in 
Francia. In Italia vengono mi-
nacciate. In Gran Bretagna 
sono probabili, e cosi in al
cuni altri paesi. Una confes-
sione di fallimento degli sfor-
zi compiuti per arrivare alia 
riunione dei capi di Stato e di 
governo avrebbe avuto una 
incidenza assai negativa per 
i partiti e i gruppi politic! 

che formano le maggioranze 
parlamentari nei paesi in cui 
la prospettiva delle elezioni 
e vicina o non molto lonta-
na. Ma se questa e la ragio-
ne principale che ha spinto 
verso 1'accordo sulla data del 
« vertice » essa pud essere an 
che la causa della sua con-
clusione con un nulla di fat-
to. Quali impegni reali, in ef-
fetti. che eomportino serie 
modificazioni nella situazione 
attuale. possono essere assun-
ti da capi di Stato o di go
verno di maggioranze parla
mentari piu o meno in peri-
colo? Ne bisogna dimentica-
re, d'altra parte, le elezioni 
americane di novembre. Seb-
bene le previsioni dei gover-
ni dell'Europa occidentale 
diano quasi per scontata una 
vittoria di Nixon nessuno, 
tuttavia. ne puo essere certo. 

E' per tutte queste ragio-
ni che il contenuto del pros-
simo « vertice » europeo ten-
de a essere sminuito da co
lore stessi i quali se ne so
no fatti gli assertori piu con-
vinti. E non a caso, quando 
si va a stringere. si vedono 
affiorare proposte tipo quella 
attribuita al ministro degli 
Esteri italiano Medici, che do-
vrebbe comportare la nomi-
na, a conclusione del « verti
ce » di Parigi, di una specie 
di « Comitato dei saggi » con 

il compito di... studiare quel 
che si dovrebbe fare per l'Eu-
ropa « comunitaria ». Come a 
dire, in altri termini, che al 
punto in cui soono le cose 
e'e la necessita di accertare 
da quale parte bisognerebbe 
cominciare. 

Problemi 
reali 

Ma questo non e tutto. II 
lato piu paradossale della vi-
cenda europea e nel fatto che 
i governi dei paesi membri 
della Comunita sono in pos-
sesso. dalla fine di febbraio, 
di un documento che delinea 
prospettive catastrofiche. Es-
so porta la firma non gia di 
un qualsiasi oscuro funziona-
rio della CEE ma di Sicco 
Mansholt, vice presidente del
la Commissione europea, fi-
no a ieri principale ideatore 
delle linee direttrici della po
litica economiea e in partico-
lare agricola della Comunita 
Di questo documento si e 
discusso e si discute in con-
vegni di economisti, di tecno-
crati. di sociologi. Ci si e di-
visi e ci si divide sui rime* 
di. Ma sulla diagnosi si e tut
ti d'accordo. Ebbene. di ci6 
non si e parlato e non si 
parla affatto nelle riunioni 

preparatorie del * vertice >. 
C'e da attendersi che neppu-
re al « vertice » se ne parlera, 
quasi che i problemi solleva-
ti da Mansholt non riguardi-
no i governi. 

Cosa dice questo testo or-
mai famoso? Limitiamoci, per 
ora. ad alcune affermazioni 
che fanno parte, diciamo, del
la diagnosi. « E' sempre piu 
evidente — afferma Mansholt 
— che i governi nazionali non 
sono piu capaci di assicura-
re una espansione stabile del
le loro economic Non si trat-
ta di un fenomeno soltanto 
europeo giacche lo si pud os-
servare in tutti i paesi indu-
strializzati (come gli Stati 
Uniti. il Giappone, ecc.) i qua
li sono in preda a una infla
zione galoppante accompa-
gnata da una disoccupazione 
sempre piu grave. L'equilibrio 
monetario non e stato realiz-
zato. Tutt'al piu si puo par-
lare di un ripiego ma fin da 
ora tutti gli elementi di una 
nuova crisi si sono accumu-
lati. I fondi internazionali ed 
altre istituzioni similari non 
rappresentano che rimedi a-
datti a combattere i sintomi 
della crisi senza tuttavia con
tribute ad una stabilita du-
revo'e >. 

E piu avanti: «Io ritengo 
sia illusorio immaginare la 
possibilita di pervenire rapi-

x 

Viktor Tretjakov al Festival 

I I celebre violinista sovietico Viktor Tretjakov. Oggi alle ore 17,30 al Teafro Eliseo tiene un suo concerto, con la parte-
cipazione del pianista Mikhail Erokhin, nel quadro delle man ifestazioni del Festival nazionale deii'Unita 

Tradizione popolare e democratica del Pozzale Luigi Russo 

UN PREMIO DA INVENTARE » 

Comitati e assemblee di lettori - La « rosa » dei titoli - Occasione di un dibattito per 
problemi, al di la dei limiti specialistici delle formule tradizionali 

H Premio Pozzale Lulgi Rus
so e sempre stato un premio 
diverso dagli altri; e non sol
tanto per la serieta e il ri-
gore delle sue scelte. ma so
prattutto per le sue tradizio
ni democratiche e popolari. 
II Premio nacque un venti-
cinquennio fa in una frazio-
ne di EmpolL. per iniziativa 
dei lavoratori. ed ebbe addi-
rittura ail'inizio un'aria di fe-
sta popolare della cultura. con 
sottoscrizioni spontanee e pre-
mi in natura. Prima per ine-
diti, poi per opere prime, es-
so espresse per Iunghi anni 
anche una precisa ter.sione d: 
scoperta e di valorizzazione 
dei nuovi scrittori e studiosi. 

E' soprawenuta poi, di re-
cente, una parentesi di ripen-
samenti, per ia maturata con
sapevolezza che la formula del 
Premio. nonostante la vivaci-
ta intellettuale e carica idea
te dei suoi animatori. fosse 
in qualche modo superata; la 
formula, in sostanza, di una 
giuria che sceglie un Iibro e 
lo segnala ai Jetton, em pole 
si o italiani che slano. Essa 
in passato aveva potuto agi 
re nelle migliori condizioni. e 
aveva da to buoni frutti, ma 
risultava ormai oggettivamen-
te inadeguata alle esigenze de
gli stessi lavoratori toscani 
che erano stati gli appassio-
nati fondstorl e sostenitori 
del Premio, prima dlrettamen-
te e poi atttaverso 1 loro rap-

presentanti democraticamente 
eletti. 

Si voleva. insomma. qualco-
sa di piu. qualcosa che pro-
cedesse avanti nel soico di 
una tradizione ancor fresca e 
viva. E si voleva anche un 
premio che ritrovasse con il 
mondo popolare - da cui era 
scaturito, un rapporto che in 
parte era venuto meno: non 
certo nel senso di una « pro-
vincializzazione » della inizia
tiva. ma al contrario nel sen
so di un r:nnovamento che. 
partendo da un recupero di 
quel rapporto. si prorettasse 
con forza ancor maggiore in 
una prospettiva nazionale. 

Quindi. come prime idee da 
verificare: estensione del pre
mio dalle opere prime a tut
te le opere saggistiche e nar
rative; e allargamento del di
battito dalla giuria tradizio-
nale a un piu vasto conte-
sto C'e stato chi ha parlato 
a questo proposito. con mail-
zia o meno. di un «Campiel-
lo di sinistra» tanto per non 
far nomi. Ma il paragone re-
sta una battuta. E non tanto 
(tacendo del res to) perche una 
giuria di operai e di studen-
ti. vale piu di una giuria di 
contesse; quanto perche e la 
artico.azione stessa del nnno 
vato Pozzale. che e radical-
mente diversa una volta di 
piu. 

I libri che sono stati sceltl 
dalla giuria ristretta, infatti, 
non saranno semplicemente 

vctati da una giuria allarga-
ta, ma diventeranno monaen-
ti di un vasto dibattito. svi-
luppato da studenti e operai 
empolesi; un dibattito che. al 
limite, si svolgera piu sui pro
blemi che sui libri. in modo 
che possano parteciparvi tut
ti, anche coloro che trovas-
sero oggett'.ve difficolta di ap-
proccio a testi talora specia 
ILstici A questo scopo gli or-
gan:zzatori hanno fornito nu-
merosissime copie dei libri. 
indicato sedi. favorito incon-
tri; ma in seguito la mac-
china dovra andare avanti da 
se, per iniziativa degli stes
si lettori, che gia si stanno 
organizzando in comitati e 
gruppi e assemblee. 

Anche la scelta dei titoli 
e stata in gran parte funzio-
nale a un procedimento di 
questo genere. Li ricordiamo: 
Antonio Gramsci e il moder* 
no Principe, di Paggi (Edito-
ri Riuniti), Storia di un ope
raio napoletano, di Cacciapuo-
ti (Ed i tori Ri uniti); Incontri 
con Debenedetti, di Cecchi 
(Marsilio); Verba voglio, di 
vari autori (Einaudi); Lascrit-
tura precaha, di Lunetta (Di 
Mambro); Vogliamo tutto, di 
Balestrini (Peltrinelli); La te
sta di ringraziamento, di Orel-
11 (Mondadori); L'isola in bot-
tiglia, di Villa (Einaudi); Sto
ria del fascismo /iorentino, di 
Cantagalli (Vallecchi); Hegel 
e il tempo storico della so
cieta borghese, dl De Giovan

ni (De Dona to); Adorno: U 
rinvio della prassi, di Vaca-
tello (La Nuova Italia); Dalla 
parte di Abele, di La Valle 
(Mondadori); per il comuni-
smo, di Badaloni (Einaudi). 

Come si arrivera «a dare 
il premio»? Prancamente or-
ganizzatori e giuria ritengono 
questo come il problema me
no importante, e ritengono ad-
din ttura che Io stesso bando 
vada considerato come una 
semplice indicazione da veri
ficare nella pratica: scadenze, 
numero degli eventuali pre-
miati, eccetera, dovranno sca-
turire dalla esperienza ab
bastanza insolita cui si e dato 
inizio. E piu che dei testi 
premiati, alia fine, si avran-
no probabilmente dei testi -
dibattito. che piu di altri so
no statt al centra della lunga 
manifestazione. 

La metodologia 'stessa di 
tutto il processo. salvo le in-
dicazioni pi a generali. e da 
costruire nel vivo deirespe-
rienza. E* tutto molto aperto. 
insomma. E questo pone in-
dubbiamente delle difficolta. 
Ma facili sono soltanto le co
se risapute: come quella — 
appunto — di far votare dei 
romanzi di successo sceltl da 
una giuria di letterati del-
Yestablishment, da una pla-
tea di liberi professionistl, 
industriali e casalinghe dl 
lusso. 

g. c. f. 

damente a dei risultati su 
scala mondiale. In effetti, le 
Nazioni Unite si trascinano 
da una crisi all'altra e danno 
una impressione di caos e di 
impotenza. L'Europa comu
nitaria, dal canto suo, puo di
ventare un fattore di influen
za nel mondo, e, negli anni 
futuri, il rafrorzamento delle 
sue istituzioni le permettera 
di condurre una politica ef-
ficace. Se 1'Europa segue una 
politica ben definita, essa sa
ra in grado di imporre una 
politica al resto del mondo. 
e in particolare agli Stati Uni
ti e al Giappone. Se 1'Europa, 
invece non conduce una poli
tica chiara ma resta a! rimor-
chio degli avvenimenti e ri-
nuncia ad assumere l'inizia-
tiva io ritengo che la causa 
sara perduta, perche a mio av-
viso gli Stati Uniti non han
no la forza politica necessa-
ria per guidare il mondo ver
so la soluzione dei grandi pro
blemi. Gli Stati Uniti sono sul
la strada del declino e sara 
estremamente difficile preser-
varli da un crollo totale ». 

Avremo modo di interveni-
re, per dire la nostra opinio-
ne, sulle conclusioni cui il 
signor Mansholt perviene e 
sui rimedi che egli propone, 
che sono gia stati oggetto, del 
resto, di prime osservazioni 
pertinenti sulla stampa del no
stro partito. Quel che qui ci 
preme immediatamente rile-
vare e il fatto che ne la Com
missione ne il Consiglio dei 
ministri europei hanno fino 
a questo momento pronuncia-
to una sola parola su questo 
documento. Cosa vuol dire? 
Che la diagnosi in esso conte-
nuta e sbagliata? Ci pare dif
ficile sostenerlo visto che 
buona parte dei tecnocrati di 
Bruxelles, se non tutti, paio-
no accettare i suoi elementi 
basilari. Tutti sanno, d'altra 
parte, che questi sono pro
blemi reali. Reale e l'afferma-
zione sulla crisi della econo-
mia dei paesi capitalist!, rea
le e l'affermazione sulla man-
cata organizzazione di quello 
che viene definite «l'equili
brio monetario >, reali, infine, 
sono i pericoli denunciati cir
ca il rimanere a rimorchio 
degli Stati Uniti contando sul
la loro capacita di guidare il 
mondo verso la soluzione di 
questi grandi problemi. 

Perche, dunque, i governi 
tacciono nonostante il fatto 
che un uomo come Sicco Man
sholt sia stato per molti e 
Iunghi anni l'ideatore delle 
c soluzioni » che oggi egli stes
so pone sotto accusa e che 
l'ltalia ha pagato duramente. 
ad esempio, con l'abbandono 
di larghe zone della monta-
gna (le cui conseguenze si ve
dono drammaticamente ad o-
gni pioggia piu violenta del so
li to) e, piu in generale, con 
la degradazione deU'agricoltu-
ra e con il dissesto della 
struttura sociale ed econo
miea del Mezzogiorno? 

Una prima risposta alia do-
manda la forniscono gli stes
si tecnocrati di Bruxelles at-
traverso i documenti della 
Commissione europea. Da 
questi documenti risulta che 
tale Commissione. il cui com
pito precipuo e quello di 
avanzare proposte al Consi
glio dei ministri, non ne avan-
za piu da molto tempo, per 
la buona ragione che ve ne 
sono centinaia in giacenza. 
Vi e. essi dicono, una vera e 
propria paralisi negli indiriz-
zi della CEE e nessuno e in 
grado di dire quando si po-
tra uscire da questa sorta 
di Ietargo. 

Ma una constatazione di 
questo genere non basta a 
spiegare tutto. Vi sono senza 
dubbio cause profonde alia 
base della paralisi. Cerchere-
mo di individuarne alcune 
tra le principali. Vi & prima 
di tutto. a nostro modo di 
vedere, una incertezza fonda-
mentale sulle linee stesse da 
seguire nel momento in cui 
la costruzione comunitaria 
rivela la crisi, comune a tut
to il sistema capitalistic© cui 
ha portato una politica anar
ch ica dello « sviluppo *. Che 
fare adesso? Ecco Ia domanda, 
inespressa. che serpeggia tra 
il personate governativo del-
I'Europa occidentale. Diceva 
Giorgio Ruffok>, segretario 
generale della programma 
zione itaiiana. a un recente 
convegno tenuto a Venezia 
sui problemi sollevati dallo 
studio compiuto dal MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology) e dal documen
to Mansholt che ne e un de
rivator c Lo sviluppo economi-
co dell'Europa occidentale e 
stato per molti aspetti prodi-
gioso. 

< Per venti anni i sei paesi 
della Comunita hanno man-
tenuto un ritmo di sviluppo 
del prodotto nazionale del 
cinque per cento circa di 
fronte al quale il tre per cen
to dcll'Inghilterra — un sag-
gio che sarebbe apparso mi-
racoloso negli anni tra le due 
guerre — figura quasi con 
vergogna... Tra il 1968 • il 
1970, tuttavia, sono riappar-

si all'orizzonte i fantasmi di 
un passato dimenticato. L'in-
flazione. La crisi monetaria 
internazionale. I conflitti so
ciali aggravati. E un senso 
di inquietudine agita le co
scienze e getta l'ombra del 
dubbio sulle promettenti 
extrapolazioni dell'Ocse (Orga
nizzazione per il commercio 
e lo sviluppo) per il decen-
nio che ci sta di fronte. Ta-
luni economisti sono immu-
ni dall'ansia cosi come da 
una eccessiva fantasia. Non 
cosi gli uomini comuni. che 
si interrogano ormai sul ve
ro significato di questi indi-
ci e di queste misurazioni». 

II nodo piu 
importante 

Anche sui rimedi proposti 
da Giorgio Ruffolo avremo 
modo di dire la nostra opi-
nione. Ma l'inquietudine. il 
pessimismo di cui egli si fa 
portavoce sull'avvenire della 
politica di sviluppo seguita 
fino ad ora nella Comunita so
no certamente una delle cau
se della paralisi e, in defini-
tiva, del silenzio dei governi 
sul documento Mansholt. Ve 
ne sono altre. non meno im-
portanti. Alcune attengono di-
rettamente al modo stesso co
me la Comunita si e andata 
formando, senza nessuna rea
le coesione a livello politico 
da un lato e con uno sfrena-
to potere multinazionale e per 
tanti versi sovranazionale dal-
l'altro in mano a potenti grup
pi finanziari e industriali eu
ropei ed extraeuropei che 
hanno finite con il decidere 
di tutto con i risultati che og
gi sono sotto gli occhi di tut
ti. Altre riguardano diretta-
mente il nodo piu importan
te che la Comunita a sei ieri 
e la Comunita a nove o a 
otto oggi non vuole e in una 
certa misura non puo scio-
gliere senza decisioni dram-
matiche: il nodo dei rappor-
ti con gli Stati Uniti. 

Abbiamo definite parados-
sale il silenzio sul documen
to Mansholt. Ma lo e meno. 
forse. il fatto che in una epo-
ca in cui il mondo cerca e co-
mincia a trovare di fatto 
nuove articolazioni, anche re-
gionali. 1'Europa occidentale 
continui ad affidare. in pra
tica. il suo avvenire alia di
pendenza dagli Stati Uniti? 
E' sull'assieme di questi pro
blemi. uscendo dalle fumiste-
rie e anche dalle mistifica-
zioni contenute nell'affiorare 
di proposte di « soluzioni glo-
bali», che bisogna spostare 
il terreno della discussione se 
si vuole stare con i piedi per 
terra. In ogni caso e quel 
che noi, per parte nostra, vo
gliamo fare. 

Alberto Jacoviello 

Medaglia 
d'oro 

di Firenze 
a Henry 
Moore 

La mostra del grand* 
scultore inglese reste-
ra aperta fino al 4 

ottobre 

FIRENZE, 21. 
II Comune di Firenze ha 

donafo una medaglia d'oro 
al grande scultore inglese 
Henry Moore, in riconoscl-
mento di un'opera di cui e 
prestigiosa testimonianza la 
mostra del Forte di Belve
dere. Presentata nel maggio 
scorso — restera aperta f i 
no al 4 ottobre — la mo
stra e stata visitata da el-
tre trecentomila persone. 

La medaglia d'oro * stata 
consegnata all'artisfa nel 
corso di una cerimonia che 
s* e svolta nel Salone del 
Cinquecento in Palazzo 
Vecchio, presenti II presi
dente del Senato Fanfanl, 
II presidente del Consiglio 
regionale Gabbuggiani, 3 
sindaco della citta Bausi e 
altre autorita. Fanfani ha 
parlato del « profondo signi
ficato umano e artistico > 
dell'esposizione dell'opera di 
Moore, Bausi ha detto chs 
Firenze ha accolto I'artitta 
« I ra i grandi stranieri dl-

• venuti suoi cittadinl nei se-
coli». Henry Moore ha 
espresso il suo ringrazia
mento alia citta che ha 
esercitato una profonda sug-
gestione sulla sua formazlo-
ne cTartista fin da quando 
ebbe modo di visitarla per 
la prima volta, cinquanfan-
ni fa . 

Alia manlfeslazione hanna 
Invlato messaggi di adesfa-
ne II presidente della Ca
mera a II president* djal 
Consign*. 


