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Quando I'ecoiogia non e una mistificazione 

II cerchio 
da chiudere 

Lo scienziato Barry Commoner confuta la tesi del grand* capitate secondo 
cui sprechi e inquinamenti sono necessariamente associati alio «sviluppo» 

Dopo tanti mecliocri libri 
di ecologia e apparsa da 
qualche settimana in versio-
ne italiana un'opera eecel-
lente: The closing circle, di 
Barry Commoner U II cer
chio da chiudere», a cura 
di Virginio Bettini, Garzan-
ti. 1972, lire 3.500). II vo
lume, messo assieme dall'au-
tore solo I'anno scorso in 
gran parte in base a scritti 
precedent!, ha fra gli altri il 
pregio della completezza, poi-
che tocca i vari aspetti della 
tematica ambientale — dal-
la chimica e dalla biologia 
aU'economia e alia analisi 
dei rapporti sociali — e ne 
fornisce una visione d'assie-
me, geniale per la coerenza, 
nientre in pari tempo segna 
un punto nel dibattito che, 
aperto qualche anno fa, ha 
poi continuato ad allargarsi, 
e a sollecitare studiosi di 
ogni disciplina e paese. 

Fra questi studiosi Barry 
Commoner, professore di 
Biologia dei Sistemi natura-
li alia Universita Giorgio 
Washington di St. Louis, 
Missouri, continua a tcnere 
una posizione che e sua sol* 
tanto: quella di un auto re 
che non solo ha dato finora 
i maggiori contributi alia 
definiziane e alia trattazione 
di un tenia cosi vasto, ma e 
cresciuto egli stesso con lo 
oggetto della sua ricerca; si 
e formato e maturato in que-
sto studio, sotto l'aspetto 
scientifico non meno che sot-
to l'aspetto uniano e politi
co. Di tale maturazione lo 
stesso libro che ora si offre 
al lettore italiano e in qual
che modo una testimonianza, 
poiche registra il processo 
per cui da una indagine che 
in un primo tempo appare 
strettamente inerente alle 
scienze naturali, sorgono 
successivamente e vengono 
in luce problemi che inve-
stono la societa. 

Come nasce 
il problema 

Chi ha potuto seguire ne-
gli anni scorsi i lavori di 
Commoner nelle varie rivi-
ste ha colto il processo nel 
suo farsi, ma il volume ne 
serba 1'impressione e la co-
munica al lettore. II quale 
non manchera di trovare 
suggestiva all'estremo la ma-
nicra scio'ta, naturale, con 
cui fin dai primi capitoli 
l'autore — che e in primo 
luogo uno scienziato di gran-
de penetrazione — espone 
nessi non semplici fra feno-
meni appartenenti a classi-
ficazioni diverse, come chi
mica, fisica, biologia. La ca
pacity rara, che Commoner 
rivela anche al pubblico me
no preparato, di pervenire 
a una visione d'assieme dei 
fenomeni e dalle loro inter-
dipendenze, a una implicita 
nozione di «mondo» che 
non e arbitraria e frammen-
taria come quelle comuni o 
volgari, costituisce merito 
essenzialmente scientifico. In 
pari tempo, essa e la base 
su cui prendono forma gli 
interrogativi ulteriori: l'esi-
genza di spingere la ricerca 
e l'analisi oltre le classifica
t ion! gia dette; di chiamare 
in causa l'uomo. Ma la stori-
cita dell'uomo (cioe non lo 
individuo umano ma l'uomo 
di un dato tempo) e sociale; 
dunque e la societa che de-
ve essere discussa, e lo e in-
fatti da Commoner, il quale 
— come alcuni lettori del-
I'Unita potranno rammenta-
r e — fu a Stoccolma, nel 
giugno scorso, il principale 
oppositore della linea uffi-
ciale della Conferenza delle 
Nazioni Unite suH'ambiente. 

II caso di questo uomo di 
scienza e particolarmcnte 
Istruttivo proprio in rappor-
to alia pretesa (a cui si ispi-
rava la Conferenza delle Na-
lioni Unite e che e sempre 
Bostenuta dal grande capita-

E' morto 
uno scienziato 
della spedizione 

Nobile 
PRAGA, 2 

Frantisek Behounek. un« dei 
piu eminenti scienziati ceco-
alovacchi, e morto ien a Kar
lovy Vary. Membro della Ac-
cademia delle scienze, Behou
nek aveva partecipato nel 1928 
alia leggendaria spedizione del 
comandante Nobile al Polo 
Nord col dirigibile Italia. In 
quasi 50 anni di attivita scien-
tifica e didattica, lo scomparso 
aveva pubblicato un centmaio 
di document! e scritto van li
bri di divulgazione scientifica 
Behounek era specializzato in 
radiologia Aveva fatto parte 
della spedizione Nobile su rac 
comandazione di Madame Cu 
Tic, scopritrice del radio Be 
hounek era membro del!.i com 
missione atomica delle Nazio 
ni Unite e consulfnte dt-H'Or-
ftnizzazione mondiale della 
•aniU. 

lc e dai governi dell'occiden-
te) neutrality politica e so
ciale della tematica ambien
tale, per cui non dovrebbe 
esistere a tale riguardo una 
distinzione di classi, una 
« destra » e una « sinistra », 
ma solo un'« embrassons-
nous » generate, o quello 
che lo stesso Commoner ha 
chiamato il « mammismo ». 
II fatto e — e il libro lo 
prova largamente — che le 
istan/e di classe, la «de
stra » e la « sinistra » eco-
logiche, non hanno preso 
forma dopo il sorgere del 
problema dell' ambiente e 
delle polluzioni; ma al con-
trario, lo stesso problema e 
frutto di una corta gestione 
dell'economia, dunque di un 
dato rapporto di classe. E 
questo risulta evidente al li-
vello dell'approccio scienti
fico, obiettivo, freddamente 
analitico, del modo come gli 
sprechi di risorse e le pol
luzioni si determinano. 

Una dubbia 
abbondanza 

Su tali linee, il libro e di 
estremo interesse, gradevo-
lissimo e stimolante da un 
capo all'altro, non solo per 
il lettore che fosse nuovo a 
tali discorsi (o per quello 
gia tediato dalle letture 
sconclusionate che gli sono 
state o gli vengono offerte 
con pretese ecologiche) ma 
anche per chi se ne occupa 
professionalmente, e potra 
solo giovarsi del rinnovato 
contatto con un disegno co-
si vasto e coerente come di 
rado e dato incontrare. II ti-
tolo (un po' ambiguo nel-
l'originale e giustamente 
tradotto in italiano con l'af-
fermazione di una esigenza) 
esprime per l'appunto la 
coerenza del disegno: l'uo
mo si e posto fuori del mo-
dello ciclico, periodico, che 
caratterizza tutti i fenomeni 
non catastrofici — ripetibili 
e percio atti a durare — e 
se intende a sua volta dura-
re (non estinguersi rapida-
mente come specie e sede 
naturale) dovra assegnare 
andamenti ciclici ai proces-
si innescati dalle proprie at
tivita, in accordo con i ci-
cli che chiamiamo naturali. 
Deve c chiudere il cerchio ». 

Ma perche il ciclo possa 
essere ripristinato — o piut-
tosto ritrovato, riguadagnato 
a livelli che non saranno 
piu quelli anteriori alia rot-
tura — e necessario inten-
dere come e perche, e a ope
ra di chi la rottura awen-
ne- Ai fini del dibattito, 
quale si e venuto configu-
rando soprattutto dopo la 
pubblicazione del modello 
MIT (cLimiti alio svilup
po*) e dopo Stoccolma. la 
parte piu attuale del libro 
di Commoner e appunto 
quella in cui si risale all'ori-
gine economica e sociale de-
gli inquinamenti e degli 
sprechi. e si confuta la tesi 
del grande capitale (e d?l 
MIT) secondo la quale le 
polluzioni ambientali costi-
tuirebbero il prezzo di un 
preteso « sviluppo ». 

Egli stesso pone fra vir-
golette la parola affluence, 
abbondanza. che come e no-
to e largamente impiegata 
dai grande capitale per de-
scrivere la mistificazione su 
cui esso e venuto prospe-
rando nelle societa occiden
tal!. Infatti, Commoner fa 
una analisi assai lurida di 
questa * abbondanza >. e 
mostra come essa si riduce 
a ben poca cosa. e in ogni 
caso non tale da giustificare 
1'enorme crescita des»li in
quinamenti: la noKuzione 
ambientale nesli USA e au-
menlata — nei 25 anni fra 
il 1»46 e il 1370 — dal 2»n 
al 2000 per cento, sn.-on'lo i 
tipi di inquinanti: ma !a po-
polazione nello stesso p"»no 
do e aumentata del 42 per 
cento, e il reddito pro-capi-
te di circa il 50 per cento 
Inoltrc. se si analizza il m o 
do come il reddito pro-cani-
te viene speso, non si osser-
vano variazionj approzzabili 
neiralimcntazione, ne n^l 
vestire. ne nelle abitazioni. 
C'e un aumento significati-
vo nel consumo di benzina 
per autoveicoli (che riflette 
i'accresciuta potenza medii 
dei motori ollre che il ma»-
gior numero di vetture) mi 
gli incrementi daworo im 
portanti sono otielli qualita-
tivamente piu futili. dal pun-
to di vista del henessere e 
della « qualita della vita *, 
o anche decisamente nega-
tivi. 

Per esempio, le fibre tes-
sili sintetiche, sostitutive 
del cotone e della lana con 
ovvia perdita quaiilativa, 
hanno registrato un aumen
to del 5980 per cento: alia 
fine del venticinquennio, 
cioe, se ne producevano ses 
santa volte piii che all'ini-
zio. La produzionc di sostan-
i^ plastiche (sostituti peg-
giorativi di Iegno e metallo) 
c aumentata del 1960 per 
cento- A quanto pare l'« ab
bondanza > e costituita es

senzialmente da condiziona-
tori d'aria, praticamente inu-
tili in climi temperati, la 
cui produzione e salita di 
quasi trenta volte; da altri 
aggeggi elettrici come spaz-
zolini da denti e apriscatole 
(dieci volte) e dai detersivi 
(dieci volte). Ma il record 
deH'aumento di produzione 
e detenuto dai contenitori 
di liquidi che poi si buttano 
via (sostitutivi delle botti-
glie che si restituivano): 
53.000 per cento. 

Se e assai dubbio che tut-
to cio possa essere chiama
to «abbondanza », e per6 
certo che proprio questi in
crementi produttivi e dei 
consumi sono stati e sono 
responsabili degli inquina
menti; e del resto sono le 
sole grandezze cresciute nel-
la stessa proporzione. Ma 
Commoner ha spinto la sua 
ricerca fino a porre in lu
ce che la vera ragione per 
cui si e determinata I'ahbon-
danza dei prodotti menziona-
ti — parzialmente o total-
mente sostitutivi di altri in 
molti casi — e che i relati-
vi processi industriali hanno 
consentito di elevare consi-
derevolmente j saggi di pro-
fitto: per esempio, la vendi-
ta di detersivi — nonostan-
te le enormi somme spese 
per pubblicita — consente 
profitti nelPordine del 52 
per cento. 

In breve: 1 processi indu
striali di sintesi (fibre, de
tersivi, plastiche) consentn-
no grandi volumi di produ
zione a costi assai bassi. 
quindi alti profitti. 1 beni 
cosi prodotti, di scarso va-
lore unitario e di corta vita. 
determinano grandi masse 
di rifiuti, che sia per la 
quantita e la concentrazione 
eccessive in certe aree, sia 
a causa delle loro strutture 
molecolari, provocano alte-
razioni dei cicli naturali. II 
fattore che contraddistin-
gue tali processi industriali 
e l'intensita degli impieghi 
di energia, che costa relati-
vamente poco, ma che e re-
sponsabile di alterazioni am
bientali sia nella fase della 
produzione, sia per quanto 
riguarda la dispersione o di-
struzione dei rifiuti. In con-
clusione, il solo che ci gua-
dagna e il capitalista che 
percepisce i profitti. a dan-
no deU'ambiente naturale, 
cioe della vita di tutti. II 
ragionamento va esteso ad 
altri processi, che egual-
mente comportano impieghi 
energetici irrazionali. non 
giusMficafi. disnersivi. 

Beninteso. il lihro di 
Commoner non chiude il di-
scorsn sul!'amhiente: lo a-
pre. sebbene forse un letto
re non scaltrito possa resta-
re sotto Pimpressione chp 
osni risposta vi si trovi. In 
realta le acute osservazioni 
di natura economica. qui 
brevpmente riferite. solleva-
no piu problemi di nuanti 
ne risolvano. e uno per co-
minciare: che cosa debba 
intendersi Der « svilupoo v 
per ' crescita » della socie
ta umana. Ma non sarehhe 
utile oui nemmeno m^nzin-
nare i van a^netti — di teo-
ria non meno che di econo-
mia DOlitira — sotto i quali 
il tema ha aDnen* comin-
ciato a esspre affrnntatn 

Cino Sighiboldi 

LE STRUTTURE S1NDACAU NELLE FABBR1CHE DEL MEZZ0G10RN0 

LA'VERTEN ZA DELLA CAMPANIA 
A colloquio con i delegati di reparto della Italsider di Bagnoli e dell'Alfasud di Pomigliano 
d'Arco - La salute e i trasporti: due temi al centro delPazione operaia - Problemi del funzio-
namento dei consigli di fabbrica e dei rapporti con Tambiente politico e sociale esterno 

ii 

Altasud, stabilimento di Pomigliano d'Arco: linea transfert di carrozzerie 

Dal nostro inviato 
NAPOLl, gennaio 

Italsider di Bagnoli: anno 
dl fondazione 1905. Alfasud 
di Pomigliano d'Arco: «sin-
dacalmente nata — dice un 
delegato — dopo l'autunno 
caldo ». Mi assicurano che, co
me « fabbriche campione » di 
Napoli per questo viaggio 
fra i consigli di fabbrica del 
Mezzogiorno, sono le piu 
a adatte». Settemila dipen-
denti la prima (in piu al
tri duemila delle - cosidette 
« imprese») novemila lavora 
tori la seconda («ma saran
no — garantiscono — sedi 
cimila nel '73»). Uno stabi 
limento che ha bisogno di 
qualche cerotto per stare as
sieme. una fabbrica con un 
piede proiettato nel futuro. 

Eppure, cosi different! han 
no strutture dei consigli di 
fabbrica abbastanza si mil:: dai 
150 ai 180 delegati eletti su 
scheda bianca. cinque com 
mission! che si occupano d: 
approfondire i vari aspetti 
del rapporto di Iavoro (am 
biente. salute, qualifiche. ope 
re sociali) fino ad arrivare 
al proselitismo sindacale e 
all'azione di propaganda, un 
esecutivo (da 9 a 14 lavora-
tori), da 6 a 9 distaccati dal
la produzione. per dedicarsi 
esclusivamente all'attivita sin 
dacale. Unico elemento di net 
ta diversificazione e la rapi 
dita della rotazlone ai livelli 
dirigenziali all'AIfasud: ogni 
6 mesi rinnovano il 50% del 
Tesecutivo e dl conseguenza 
anche 1 distacchi dalla produ 
zione sono intercambiabili. 

Mi sembra, anche. dai col 
loqui con i delegati. che due 
puntl accomunino queste fab 
briche cosi diverse e distan-
ti fLsicamente fra di loro (Ital
sider acciaio. sul mare, appe-
na sotto i «Campi Flegrei i>: 
Alfasud, automobili. all'inter-

no. quasi dietro il Vesu 
vio). E questi punti sono la 
salute e i trasporti. cioe te
mi rivendicativi che non si 
inquadrano strettamente nel 
tradizionale modo di collo-
carsi del sindacato nell'azien-
da. Al limite, dice Albano (Al
fasud) «a noi riesce piu age-
vole affrontare con i nostrl 
compagni il discorso delle ri-
forme». Sembra paradossale, 
non rientra negli scheau". che 
una classe operaia ancora in 
formazione. sovente di pro. 
venlenza bracciantile o ' con-
tadina. raccolga con maggior 
rapidita di altri nuclei conso 
lidati il « discorso sociale ». 

Ma c'e una ragione preci-
sa. dice Gasparmi; « Spesso la 
catena e in via di assesta-
mento e l'operaio non riesce 
ancora bene a capire la mo 
struosita del meccanismo. 
Cera un uomo. qualche tem
po fa. che per la prima vol 
ta era entrato in una fabbri 
ca. Per una settimana Tab 
biamo sentito cantare: sposta 
va i pezzi con passi di dan 
za. aveva raggiunto il suo pa 
radiso Poi uo giorno e venu 
to da me: "guagli6. nun ce 
la faccio" ». 

La speculazione 
Gaarino interviene: «Un 

altro operaio. appena assun-
to, quando l'hanno messo al 
turno che smonta alle 23 non 
sapeva come fare per tornare 
a casa. a Pompei: i treni 
non ci sono fino alle 5 del 
mattino Allora se n'e stato 
per parecchi giorni a dormi-
re nella stazione della Cir 
cumvesuviana. fino a quando 
i suoi compagni non se ne 
sono accorti: ora gli offro 
no un passaggio in auto Un 
altro operaio abita nel Sa 
lernitano: 4 ore all'andata, 4 
al ritomo. Quando i figli lo 

vedono 11 sabato gli fanno 
festa. Incalza Gaspariru: «Ec 
co come tutto e legato. La 
speculazione edilizia gioca su 
questo: hai bisogno della ca 
sa9 Paga 60 mlla al mese per 
tre stanze, senno continua a 
dormire alia stazione». 

Anche all'Italsider, dlc«> 
Bennato, «abbiamo affronta-
to gxossi dibattiti nel consi 
gllo sui trasporti. Ccioperi an
che provintiali, incontri con 1 
partiti. documenti: i traspor
ti pubblici per la nostra zo
na sono ancora molto insuf
ficient!. «Interessante l'inizia 
tiva presa all'AIfasud: hanno 
svolto, tre mesi fa, un'inda-
gine sui trasporti. distribupn 
do un questionario ai lavora 
tori. Le lamentele principal! 
sono risultate queste: tempi 
di percorrenza enormemente 
lunghi e costi alti (circa il 
7% del salaric). Da qui e na 
ta una piattaforma nvondi 
cativa, rivolta alia Reg:one. 
che interessa lavoratori. stu 
denti. cittadini di una vasta 
e popolatissima fascia della 
Campania. Gli obiettivi a lun 
go termine erano la gestione 
diretta dei trasporti da par 
te della Regione e la gratui 
ta per lavoratori e studenti. 
le conquiste da raggiungere 
subito. alcuni miglioramenti 
dei servizi che non fossero 
in contrasto con 1 punti dl 
riferimento finall. 

Ebbene, la Regione convo-
ca i sindacati. ma tenta un 
compromesso cercando di di 
videre la torta dei trasport' 
fra alcuni gestori privati del 
!a zona: una proposta asso 
lutamente inaccettabile. Ora 
la Regione ci ha ripensato 
e si e rivolta alle PS., alia 
Circumvesuviana. all'ATAN al 
TPN. cioe agli enti pubblici 
o in concessione Si e alia f: 
ne imboccata la strada giu 
sta. la strada del piano regio 
nale dei trasporti, 

La salute: «Quando mori-
va o si ferlva qualche ope
raio delle imprese di manu-
tenzione — dice Bennato — al
l'Italsider alzavano le spalle: 
e uno delle imprese, diceva-
no. Adesso. quando sciopera. 
no nelle imprese, nessun ope
raio dell'Italsider. anche se 
il capo lo comanda, va a fa
re 11 sostituto*. Qui il con-
siglio di fabbrica, ha preso 
in mano direttamente la « ge
stione della salute » operaia: 
non solo a livello di dibatti
to fra i delegati, ma anche 
attraverso la concretizzazione 
di un incontro e di una col-
laborazione con un gruppo 
di medici della Provincia. La 
loro indagine sembra aver 
stabilito che r80°/0 dei lavora
tori snttoposti al controllo 
non sono idonei al Iavoro 
che compiono. cioe che le 
condizioni ambientali di-
struggono gli apparati fonda-
mentali del fisico umano in 
percentuale spaventosa. I n-
sultati completi e dettagliati 
deH'indagine saranno passati 
al consiglio. Ad esso spetta 
no le decisioni n operative». 
l'apertura di vertenze nei r<*-
parti. nei luoghi nocivi. 

Gli investimenti 
«Inizialmente suH'ambiente 

di Iavoro — e il parere di 
Barilla (Alfasud) — ci siamo 
trovati a rincorrere obiettivi 
particolan. e mancata la ca
pacity di un disegno genera 
le. - Ora siamo alia ricerca 
degli strumenti piu adatti. Ci 
siamo incontrati con medici e 
studenti della clinica del La. 
voro dell'universita; cerchia-
mo di stabilire un legame 
fra questi studiosi e gli or 
gani di patronato dei sinda
cati. E' difficile, perche eli 
studenti diffidano di ogni 
struttura sindacale. Noi co-

VITA E ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA IN BULGARIA 

Le strutture di un servizio sociale 
Organismi statali e sociali collaborano ad una attivita che copre citta e villaggi dell'intero paese — L'ere-
d>ta del passato e le nuove istituzioni — I «com plessi spontanei»: settantamila spettacoli all'anno 

SOFIA, gennaio 
Spettacoli. mostre. concerti. 

mamfeMazioni culturali. sono 
le in'zialive che hanno accom 
pagnalo in Bulgaria i lavori 
del secondo Congresso del Co 
mitato per I'arte e la cultu 
ra lorganismo statale che 
promuove e sostiene lo svi 
!uppo. la modemizzazione ed 
il jierrczinnamento di tulte 
quelle strutture culturali ed 
educative crt-ate per venire 
im-ontro anche in questo set 
Mr*- alle esigenze della popo 
lazione. 

Esiste •nfatti »n Bulgaria 
una intensa vita culturale 
non solo nelle citta. ma an 
die nei comuni e nei villaggi 
dove la popolazione segue con 
viva partecipazione ogni tipo 
di attivita teatrale, musicale. 
artistica in generate, rinno 
vando le antichc tradizioni 
popnlari. come il canto, la 
danza. la pittura. la ^erami 
ra. il ricamo. con lo stesso 
interes«e suscitato da forme 
espressive piu moderne quali 
il cinema e la fotografia 

Per comprendere il signifi 
cato di questa vita cultura 
le bisogna risalire al nassa 
to I musei. gli scavi archeo 
Ingici. le mostre d'arte. i con 
certi, le case della cultura. 
rappresentano infatti per i 

bulgari la continuazinne di 
quel legame culturale cne nei" 
seen!i but della dommazinne 
turca contnbui a mantenere 
viva I'anima di questa popo 
lazione. E* una Iradizione che 
ha origini in epoche molto 
lontane. 
• Le popolazioni prntnbulga 
re sentirono rinflusso della 
complessa civilta bilcano da 
nubiana. poi di quella raffi 
nata dei Traci e d?gh Elle 
ni: successivamente il dnmi 
nio rnmano lascio tracce pn» 
fonde Gli Slavi siunti nel VI 
secolo portanmo dai loro pae 
si i canoni caratteristici del 
la loro arte. Nel VII secoln 
si registra la nascita di una 
nuova cultura originata dal 
la fusione di due gruppi etni 
ci, protobulgan e slavi Nel 
IX secolo. con l'adozione del 
I'alfabeto cirillico. compaiono 
i primi testi letterari di carat 
tere religioso. Contempora 
neamente si sviluppano for
me di arte decorativa ed un 
tipico gusto architettonico do 
ve alia originalita creativa si 
uniscono la ricchezza della 
decorazione e la misurata ele 
ganza della realizzazione. La 
dominazione turca. dal XV al 
XIX secolo. oltre a distrug 
gere inestimabili patrimoni 
artistici, segnd la rottura di 

questa evoluzione culturale: 
un intervallo di secoli duran 
te i quali le tradizioni letle 
rarie ed artistiche furono con 
servate nei monasteri. In 
questo periodo i canti popo 
lari costituiscono Tunica for 
ma espressiva che possa man 
tenere viva la lingua e la co 
scienza nazionale. 

II periodo del risorgimen 
to e preceduto da un forte 
risveglio culturale Gli scrit 
tori si ispirano a vicende del 
passato per fare appello ai 
sentimonti patriottici del po 
pole: inizia cosi quella pre 
sa di coscienza nazionale e 
politica che costituisce la spin 
la verso l'indipendenza. e che 
piu tardi contribuira a for 
mare quella ideologia pro 
gressista che rappresentera 
un importante elemento di 
unificazione nella lotta contrn 
il fascismo. 

II popolo bulgaro non igno 
ra dunque I'importanza che as 
sume lo sviluppo culturale nel
la sua evoluzione storico so 
ciale. La nascita della Repuh 
blica popolare di Bulgaria se 
gna una svolta nella storia del 
paese: e I'inizio di una vita 
culturale accessible alle mas 
sc, secondo una linea che pre-
vede non solo la conservazio-

ne e la valorizzazione del pa 
trimomo culturale preesisten 
te. ma la ricerca di nuove for 
me organizzative e istituzio 
nali. Parallelamente alia edi 
ficazione della nuova societa 
si forma un sistema di gestio 
ne delle attivita culturali ed 
artistiche che stabilisce una 
stretta collaborazione fra eli 
organismi statali. preposti al
ia organizzaziont econom'ca. 
amministrativa e metodica di 
queste attivita. e gli orcani 
smi sociali che operano pro-
priamente su un piano arti 
stico e culturale. 

Cosi il Comitato per I'arte 
e la cultura ha le sue dira 
mazioni fin nei piu piccoli 
villaggi Sorgono ovunque 
€ complessi spontanei >. mani-
festazioni artistiche. bibliote-
che. case della cultura. Que 
ste ultime rappresentano in 
Bulgaria il punto di arrivo 
piu importante di questa po 
litica culturale: alcune di que 
ste istituzioni, originariamen 
te sotto forma di sale di let-
tura. furono fondate piu di 
cento anni fa per iniziativa di 
patrioti eruditi. Oggi la ca 
sa della cultura rappresenra 
con il teatro. la biblioteca. le 
sale per le prove, le sale di 
registrazione, le aule di pit

tura, i corsi di musica. le 
scuole serali per i lavorato
ri. i gabinetti fotografici. il 
perno di un vero e proprio 
servizio sociale. 

Le attivita dei gruppi dilet-
tantistici vengono seguite da 
artisti professionisti che han
no anche l'incarico di sele-
zionare i nuovi talenti per 
awiarli agli studi successivi. 
Questi «complessi spontanei* 
organizzano nel paese piu di 
70 000 spettacoli e concerti di 
vario genere ogni anno. Fe 
stival locali. regionali e na 
z:onali permettnno a ' questi 
dilettanti di dare prova del 
loro valore: le migliori rea 
lizzazioni vengono giudicate 
in una < finale » nazionale e 
saranno queste che potranno 
poi essere rappresentate nel
le manifestazioni intemazio-
nali. Bisogna peio rilevare che 
alcuni di questi «complessi 
spontanei» arrivano a livelli 
tecnici ed artistici che talvol-
ta eguagliano e superano quel
li dei professionisti. Un esem 
pio tra tutti: il nuovo teatri-
no di animazione < II grillo * 
dei fratelli gemelli Raicov. al 
quale dannn vita ragazzi figli 
dei lavoratori dei trasporti. 

Laura Chiti 

munque pensiamo che il com-
pito di cucire le diverse eai-
genze, anche di dingere Tope-
ra dei tecnici, spetti al con
siglio ». 

Guarino: «Abbiamo grup
pi di operai arrivatl dalla 
edilizia, abituati a fare la bat-
taglia delle 50 lire e poi a la-
vorare, appunto con 50 lire 
in piu, all'ultimo piano sen-
za protezioni. Vanno alle ca-
tene e cercano di monetlzza-
re anche qui: non e facile 
fare la battaglia per la salu
te, per i tempi, le pause. Cioe 
per il diritto di non essere, 
la sera, stanco come un mulo». 

A Bagnoli e sul tappeto 
un'altra questione: quella del 
destino del centro siderurgi-
co Italsider e di tutta 1'in-
dustria della fascia costiera 
del Napoletano, da Castellam 
mare a Pozzuoli. «Da anni, 
almeno da 10 anni — inter
viene Volzone — non si fanno 
investimenti seri a Bagnoli 
Si e sempre e solo parlato 
di colata continua. di nuo 
vo treno di lammazione. Noi 
avevamo chiesto un impegno 
perche si passasse da una fa 
se non competitive, di semi-
prodotti sbozzati d'80%) a 
un'altra di prodotti hniti. di 
acciai speciali. superfmi al 
carbonio, come richiedono 
sempre maggiormente le tec-
niche moderne. Non se n'e 
fatto niente. Ora. non e che 
noi siamo contran. in linea 
di principle alia smobihta 
zione della zona costiera. ma 
ci deve essere complessiva-
mente un aumento deil'occu-
pazione, una scelta delle Par 
tecipaziom statali sul tipo di 
produzione da progettare per 
il futuro. Prodotti che ser-
vano per l'Alfasud, tanto per 
fare il primo esempio che 
capita ». 

«tMa c'e un'altra questio
ne collegata a questa; se l'in-
dustria se ne va che ne fac-
ciamo della fascia costiera? 
C'e gill chi parla di grandi 
alberghi, di villini per grossi 
papaveri. Noi questo non lo 
vogiiamo. Vogliamo invece che 
nasca un tessuto di piccole 
e medie aziende; e anche ini-
ziative turistiche, se neces
sario, ma sempre con certe 

' caratteristiche popolari». 
Abbiamo voluto dilungar. 

ci su questi problemi, par-
lando dei consigli di fabbri 
ca, misurandone le capacita 
di iniziativa, perche sono tut
ti filoni che si ricollegano al
ia cosidetta «vertenza deila 
Campania* per 11 Iavoro e le 
riforme. Abbiamo anche ve-
rificato il sufficiente grado 
di aderenza. alnK>no cosi 
sembra. delle strutture sinda-
cali di base di due grandi 
complessi, alle esigenze gene
ral! della classe operaia. Ma 
e tutto cosi lineare? 

«Da noi — dice Barilla 
(Alfasud) — e un'autocritica 
continut. Non abbiamo veri-
ta precostituite. ma solo la 
esperienza che ci insegna, sul-
Ia base degli errori che fac 
ciamo ». 

« Le nostre contraddiziont — 
dice Gasparini (Alfasud) -
esplodoao nel consiglio. Non 
abbiamo dietro di noi una 
esperienza e la classe operaia 
non conosce le "finezze" del 
padrone. La fabbrica e dei 
1970. ma la disponibilita po 
litica e quflla di una classe 
operaia ancora in formazio
ne. La nostra forza maggiore 
e 1'unita che si va consolidan-
do nel consiglio*. Lo Nocc 
(Alfasud): «E' duro il Iavoro 
del delegato. Dobbiamo an
che intervenire e rincuorare 
quegli uomini che arrivano al
le catene senza sapere men
te e dopo due o tre giorni 
vogliono andarsene ». 

Faticosamente gli operai 
cominciano a non accettare 
piu nulla passivamente e il 
delegato e automaticamente 
U punto di riferimento p»r 
ogni questione: forse all'AI
fasud e piii facile, perchd chi 
vl entra, in molti cast, non 
ha conosciuto altra struttura 
sindacale. « Quello che noi vo
gliamo — aggiunge Guarino 

— e che il gruppo diventl 
veramente protagonista, in 
grado di rispondere subito 
quando si tenta in questa fa
se ancora di assestamento di 
modificare in peggio per l'ope
raio l'organizzazione del Ia
voro ». 

E i consigli di zona? A Na
poli ci sono, ma solo per 1 
metalmeccanici: «Arri,veremo 
ad averli — e la convinzio-
ne di Gasparini — anche pre-
sto con 1 braccianti, gli edill, 
1 disoccupati, gli studenti. Nel 
nostro consiglio di zona me-
talmeccanico c'e una commis-
sione che cura i rapporti eon 
le altre categorie, che ha con 
tattl con le forze politiche». 
« Si e deciso — aggiunge Gua
rino — di andare a fare as
semble con gli studenti, i 
braccianti. Entreremo anche 
in contatto con i calzaturie-
ri: migliaia di fabbriche con 
20 30 operai, praticamente sen
za sindacato. Su case, scuo
le, trasporti. ospedali noi an-
diamo ad apilre una grossa 
vertenza di zona con gli enti 
locali attorno a Pomigliano. 
Abbiamo bisogno di avvre con 
noi tutta la popolazione, la 
partecipazione di tutti». 

Ino Iselli 
(2 • Continua) 

Esposizione 

internazionale 

a Mosca 

« La satira 
nella lotta 

per la pace » 

A marzo si inaugurera a Mo
sca la seconda esposizione in
ternazionale * La satira nella 
lotta per la pace ». orgamzzata 
dal Ministcro della cultura del-
1'URSS. dall'Unione dei giorna-
listi sovietid. dall'Unione dei 
pittori sovietici. daU'Accademia 
di Belle arti dcll'URSS. dal
l'Unione dei pittori della RSFSR. 
dal Comitato so\ictico per la 
difesa della pace e dal Fonrio 
sovietico per la pace. 

Verra costituita una fiiuria 
internazionale per il conferi-
mento dei premi alle opere mi
gliori. prrsentate alia mo-tra. 
vcrranno htituiti diplomi d'ono 
re e premi speciali delle Unioni 
artLstidie. delle organizzazioni 
sociali e delle redazioni. 

Dopo la chiusura della mo
stra a Mo«ca si prevede di tra-
sferirla nelle capitali dei paesi 
socialist! e in alcuni altri stati. 

Alia mostra saranno esposti 
gli original! di opere satiriche. 
che rispondano ai fini della 
Esposizione. e siano state rea-
Iizzate in questi ultimi anni. 
gia puhblicatc o ancora inedite. 
La ttcnica usata ncn ha limi-
tazioni (disopno. guazzo. foto-
montaggio. collage ecc). Le 
opere non devono superare il 
metro di dimonsione. 

Ogm artista non puo presen-
tare piu di 5 opere. che posso-
no essere spedite tramite lc or-
ganizzazioni nazionali o anche 
direttamente dagh autori. 

Le opere vanno inviate non 
oltre il I, febbraio 1973 al se-
guente indirizzo: Mosca 117397, 
Profsojusnaja, 76. Vsesojuznyi 
proiz\-odstvenno - khudozhestven-
nyj kombinat del Ministcro per 
la cultura dcll'URSS. Esposi
zione internazionale. 

Ogni opera deve portare sul 
retro i seguenti dati: cognome. 
nome dell'autore; titolo del-
I'opera e tcsto di accompagna-
mento 

I dati per il catalogo del-
I'Esposizior.' (cognome. nome 
dell'autore; anno di nascita: 
paese d'originc: titolo deH'ope-
ra; data e tecnica). devono es
sere inviati non oltre il 15 gen
naio 1973 all'indirizzo sopra In
dicate. 


