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FORTEBRAOCD 

CON QUALE ANIMO 

«Caro Fortebraccio, tl 
segnalo una " perla " pub-
blicata dalla " Settimana 
enigmistica " n. 2128 del 6 
gennaio u.s. Come vedral, 
a pagina 10 si trova un re
bus la cui soluzione e 
"operai inetti". Dirai che 
sono suscettibile, ma avrei 
preferito rlsolvere un " pa
droni ladrl" o un "diri-
gentl Incapacl". Oppure, 
con rlferlmento a chl ha 
Inventato quel rebus, "au-
tore balordo". Tuo Franco 
Superti - Milano». 

Caro Superti, per prima 
cosa voglio riprodurre, per 
i lettori, il rebus delta 
« Settimana enigmistica ». 
Eccolo: 

Non e la prima volta che 
la «Settimana enigmisti
ca » si produce in vignette 
o rebus o non so cos'al-
tro che prendono di mira 
i lavoratori: io stesso ho 
gia segnalato su queste co-
lonne due o tre di queste 
prodezze, ma il rebus che 
tu hai rilevato $ partico-
larmente interessante per-
che si inserisce nella cam-
pagna scatenata da lor si-
gnori contro gli operai che 
« non vogliono lavorare » o 
che fingono malattie che 
non avrebbero o chiedono 
riposi che non vieritano. 
Io non mi stanco di ritor-
nare su questa materia pri
ma di tutto perche il ten-
tativo in atto di far passa-
re i lavoratori per fannul-
loni, mangiapane a tradi-
mento, & una canaaliata 
che mi indigna. Sard an-
che noioso e monotono, va 
bene, ma non riesco a 
mandarla giii. E poi per
che non faccio che riceve-
re lettere di lavoratori, 
dalle quali si vede in quali 
condizioni vive la povera 
gente e che cosa voglia 
dire, per un operaio, per-
dere il lavoro e la salute. 

Senti questo biglietto che 
mi & arrivato Valtro gior
no: « Caro Fortebraccio, so
no un operaio di trent'an-
ni, ammalato da quattro, 
ma solo da un anno ho 
chiesto di essere ricoverato 
in ospedale. Ti scrivo per
che" ho letto il tuo corsi-
vo suU'assenteismo operaio 
apparso sull'Vnita nel di-
cembre scorso. Ebbene per 
tre lunghi anni ho lavora-
to incessantemente, senza 
mai concedenni un solo 
giorno di riposo che non 
sia statu la domenica 
(quando non ho lavorato 
anche in questo giorno). 
Solo quando al mattino al-
zandomi non ce la facevo 
a recarmi al lavoro, allora 
andavo dal medico e cib 
mi procurava mezza gior-
nata di riposo, perche il 
pomeriggio andavo a lavo
rare. E ho lavorato perchi 
ne avevo bisogno e perchd 
mi piaceva e mi piace an-
cora. Ora. a causa del mio 
"assenteismo", mi trovo al-
I'ospedale con la sacro-ilei-
te (tbc ossea). Siccome i 
ricoverati per questo gene-
re di malattia sono nella 
quasi totalita operai, il tuo 
corsivo mi ha ricordato an-
cora una volta che per go-
dere un po' di riposo biso-
gna assolutamente stra-
mazzare al suolo. Tuo 
Guerrino Fae - Chiarano 
(Treviso) ». 

E senti questo racconto 
che si potrebbe intitolare 
«Malattia e morte di un 
lavoratore». A me pare di 
una pacatezza e di una 
semplicita impressionanti. 
a Caro Fortebraccio, voglio 
raccontarti un Jatterello 
avvenuto prima dell'entra-
ta in vigore dello Statulo 
dei Lavoratori nell'azienda 
meialmeccanica nella qua
le lavoro, che, bada bene, 
non k la Fiat, ma un'azien-
da del gruppo IRI a " pre-
valente partecipazione sta-
tale". Un'azienda percib 
dove la maggioranza del 
capitate e di propriela del
lo Stato quindi di iutti i 
cittadini, un'azienda cosid-
delta pilota, i cui dirigen-
ti dovrebbero avere una 
mentalita aperta sia al pro-
gresso tecnologico che a 
quello umano e i cui meto-
di dovrebbero essere di 
avanguardia, capaci, col lo-
ro successo, di iracciare la 
strada a lutte le aziende 
del nostro paese, anche a 
quelle private. 

« Dunque un bel giorno 
un operaio indisposto in-
via all'azienda regolare cer-
tificato L'azienda non del 
tutto convinta manda il 
suo medico di flducia per 
sottoporre il lavoratore a 
visita fiscale. A questo pun-
to & necessaria una consi-
derazione su quali possano 
essere gli svaghi e i pas 
satempi di un vecchio ope
raio, costretlo in cosa, con 
si e no la V elemenlare e 
che per tutta la vita non 
ha lotto che lavorare Ini-
ziare studi filosoftci o dt 
alia matematica. preparar-
si atlraverso leziont priva
te a domicilto al prossimo 
inconlro mondiale di scac-
chi e giocare cosl il ruolo 
del terzo incomodo tra 
Spassky e Fischer? Ncll'aia 
antistante la casa dove abi-
tava si facevano alcuni la-
vori di muratura ed egli 

incuriosito e favorito dal 
latto che era una bella 
giornata va ad assistervi. 
Arriva il medico delt'azien-
da e lo trova appoggiato 
alia zappa con la quale di 
tanto in tanto si rimescola 
la calce viva nell'acqua 
dentro un fusto per /aria 
diventare grassello. Testi-
moni oculari giurano che 
vi si era appoggiato per ca-
so, ma io voglio ammette-
re che ogni tanto desse una 
rimestatina. Fatto sta che 
il medico lo trova in quel-
I'atteggiamento e /a il suo 
bravo rapporto: " Sorpre-
so, nel periodo di malattia, 
a svolgere una attivita la-
vorativa ", con conseguen-
te multa. 

«Era costume che le 
multe venissero esposte in 
bacheca su un /oglto di un 
delicato color rosa e che 
tale foglio vi fosse lasciato 
quindici giorni. Bene, i 
quindici giorni non erano 
ancora trascorsi che nella 
portineria dello stabilimen-
to veniva af/isso un altro 
foglio di un ben altro co
lore, che iniziava cosl: 
" Serenamente come vis-
se..." e cosl via. Ricordo 
il trambusto delle guardie 
giurate inviate in tutta 
fretta a togliere il fogliet-
to rosa dalla bacheca e i 
commenti dolorosamente 
indignati dei compaani. II 
sogno di lor signori, caro 
Fortebraccio, e quello di 
farci ritornare a quei gior
ni che sembrano tanto ton-
tani, ma che invece non lo 
sono affatto se pensiamo 
che lo Statuto dei Lavora
tori porta come data di 
promulgazione il 20 maggio 
1970. Tuo Lettera firmata -
Milano ». 

Tu avrai notato, caro Su
perti, che esiste una locu-
zione la quale viene usata 
sempre e soltanto quando 
si parla delta cosiddetta 
«dtsaffezione» al lavoro 
dei padroni. Si dice: « Con 
quale animo?» per ag-
giungere che, di fronte al
ia condotta degli operai, i 
ben comprensibtle che i pa
droni siano scoraggiati e 
indotti a piantare tutto. 
Bene. Ma «con quale am
nion possono andare in 
fabbrica i lavoratori, posti 
di fronte alle iniquita, al-
le infamie. alle inqiustizie 
del mondo che le nostre 
classi dirigenti offrono lo-
ro ogni giorno? Perche lor 
signori, nei confronti de
gli operai, non si chiedono 
mai aeon quale animov? 

Io non parlerb, qui. per
che- richiederebbe un piu 
lungo e ben piu grave di-
scorso (che del resto e 
gia stato fatto' e si potra 
rifare), del caso Umite del 
padrone che Valtro giorno 
a Milano ha preso a fuci-
late due operai, ne di quel 
povero disoccupato che in 
una crisi di follia ha te-
nuto per quattordici ore 
sotto la minaccia di morte 
un suo bambino, salvato 
in fine per miracolo. No. 
Voglio di proposito rima-
nere su. un piano, come di
re?, piii intimistico, visto 
che in fatto di psicologia 
lor signori sono maestri. 
Eccoti quanta mi ha scrit-
to da Urbino un lettore, 
che mi domanda di non 
pubblicare il suo nome: 
«Caro Fortebraccio. sul 
"Corriere delta Sera" di 
domenica 4 febbraio in un 
lungo articolo di Luca Gol-
doni su sette colonne: "II 
miliardario fra quattro mu-
ra" si legge a un certo 
punto: "Una bella casa 
senza fiori rasenta il mu-
seo, i fiori vanno rinnova-
ti... e una signora abituata 
a ricevere spende dalle 
duecento alle quattrocento-
mila lire al mese ". Che ne 
dicono i metalmeccanici e 
piu in generate tutti colo-
ro che vitono ~~ e sono la 
maggior parte — con un 
salario di 100120 mila lire 
al mese o peggio i disoccu-
pati o sotloccupati? ». 

L'ho gia detto altre vol
te, ma non mi stancherb 
mai di riperterlo: non e ve-
ro che le differenze socia-
li, come molti amano dire 
mentendo. vadano sempre 
piu accorciandosi. perche 
«tutti hanno la cmqueccn-
to v. Le differenze sociali 
sono ancora enormi e per 
cerli aspctti vengono man-
tenute invalicabili. e c'e un 
piano, per Vappunto quello 
psicologico, sul quale Ira 
ricchi c povcri esiste uno 
slcccato che nessuno e riu-
scito finora ad abbatlere. 
Se si ammala un operaio, 
la gente chiede: «Ma e vera-
mente ammalato?», con 
I'ana di aggiungcre tra se: 
«Uhm ». Ma se cade am
malato Agnelli esce un co-
municato die dice- « // pre-
sidente delta Fiat e indi
sposto. Le sue condizioni 
non destano preoccupazio-
nt'». E' mai slata disposta 
una visita fiscale per un 
consigltere delegato? E' 
mai stato detto a un brae-
ciante reduce da una ma
lattia: «Lei non si sente 
ancora bene. Deve riquar-
darsi. Vada a prendersi 
died giorni di riposo J>? 
Nessuno gli dice mente: lo 
rimandano sulVarqine col 
bad He sulla spall a e in-
tanlo la signora miliarda-
ria spende in fiori qual-
trocentomila lire al mese. 
«Con quale annnon si pub 
tollerare un mondo piu ri-
pugnante di oucsto? 

Fortebraccio 

LA FRANCIA VERSO LE ELEZIONI 

crociata di Pompidou 
II presidente della Repubblica e sceso apertamente in campo come capo di una fazione: egli e Tispiratore della 
campagna gollista che punta a drammatizzare il clima elettorale con il ricatto della paura - E9 in questo modo 
che il partito del regime spera di contenere Tavanzata delle sinistre unite, prevista da tutti gli osservatori 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 17 

A quindici giorni dal primo 
turno delle legislative, e dopo 
mesi e mesi di lotta a di-
stanza, la campagna elettora
le e entrata nella sua fase 
piu calda. Ma questo calore e 
molto diverso. se si vuole, dal 
calore elettorale italiano. me-
no percepibile all'epidermide 
essendo proibiti gli altoparlan-
ti per le strade, il lancio di 
manifestini. la propaganda al 
di fuori dei pannelli prescrit-
ti dalla legge. e tuttavia non 
meno divorante di quello. Vo-
gliamo dire che un visitato-
re straniero che arrivasse in 
questi giorni a Parigi fatiche-
rebbe a capire. dai segui e-
steriori, che la Francia e al
ia vigilia di una consultazio-
ne elettorale tra le piu im
portant e aperte. anzi la piu 
importante e aperta degli ul-
timi 15 anni. 

Non e soltanto questione di 
uso piu antico della democra-
zia. come dicono i francesi 
ironizzando sull'aspetto folclo-
ristico, mediterraneo, delle no
stre elezioni. E' anche que
stione di carattere. E di al
tro ancora. La Francia. per 
esempio, e uno dei paesi eu-
ropei che ad ogni consulta-
zione elettorale registra il piu 
alto numero di astensioni. una 
media del 20 per cento. Vi 
sono strati di piccola e me
dia borghesia che non vota 
no per abitudine, perche «tan-
to non cambierebbe nulla*. E 
questo non e segno di demo 
crazia. ma di spoliticizzazio-
ne. 

Eppure. come dicevamo. la 
battaglia infuria come mai in 
passato e facendo un po" di 
attenzione anche un distratto 
riuscirebbe a percepire l'enor-
me fermento di energie sotto 
una scorza di apparente in-
differenza. Ma c'e di piu. La 
posta in gioco e cosi grande 
e il risultato cosi incerto che 
le forze al potere sono dispo-
ste a tutto e questo clima su-
perficiale nasconde in realta 
una lotta feroce. senza esclu-
sione di colpi, e persino di 
colpi bassi. 

Quando Marchais dice che. 
nell'atmosfera di tensions 
creata dai leaders della mag
gioranza. c'e da aspettarsi an
che la provocazione piu grave 
perche la rissa. il disordine, 
conforterebbero i piani della 
grande borghesia che non vuo
le perdere il potere assoluto. 
non fa che constatare una si-
tuazione di fatto. 

Non era mai accaduto. nel
la storia francese. che un pre
sidente della Repubblica scen-
desse in campo con una cro
ciata e cercasse di aizzare 
una parte dei francesi contro 
l'altra .« C'e — ha detto te 
stualmente Pompidou — quel-
la che voi chiamate l'unione 
delle sinistre contro tutto il 
resto ». L'unione delle sinistre 
che vuole rovesciare le isti 
tuzioni, privare il paese del
le sue difese. portarlo alia ro-
vina e il c resto» che e per 
la patria. la famiglia. il be-
nessere. la pace. 

Pompidou non e ne uno 
sciocco ne un ingenuo. Se ha 
deciso di rinunciare al suo 
prestigio di « presidente di tut
ti i francesi » per farsi tem-
poraneamente capo di una fa
zione. Io ha fatto avendo co-
scienza che non e'era altro 
mezzo ormai per frenare il 
favore che accompagna 1'ac-
cordo delle sinistre II suo ma-
nicheismo elementare, come il 
suo rifiuto di riconoscere una 
eventuale vittoria socialcomu 
nista tende a una sola cosa: 
a drammatizzare il clima e-
lettorale. a seminare il panico. 
a creare la incertezza del «do 
po». E quando si divide ver 
ticalmente il paese in due 
campi antagonisti. si creano 
oggettivamente le basi per Io 
incidente Un incident** che sa 
rebbe una benedizione per i 
golli'sti che potrebbero. come 
nel 1968. speculare sulla pau
ra e sperare cosi di assume 
re quelle posizicni magglori 
tarie che essi stanno irrime-
diabilmente perdendo. 

Su questo punto tutti sono 
d'accordo: sondaggi di opinio 
ne. rapporti prefettizi. relazo-
ni di questura. senza arriva 
re a pronosticare una vitto 
ria delle sinistre. ammetto-
no che il gollismo subira con 
le prossime eleztoni un ridi-
mensionamento che ne mute-
ra i connotati politici. L'am-
basciata di una grande poten 
za Occident ale arnica del
la Francia ha inviato al pro-
prio govemo una rela zione ca-
tastrofica sulla «tenuta ^ dei 
gollisti. I grandi quotidiani e 
settimanali britannici e ameri-
cani sono convinti che < co-
munque vadano le cose, dopo 
le elezioni di marzo la Fran
cia non sara piu quel la di 
prima >. 

E' qui che trova la sua 
spiegaz.'one la linea provoca 
toria adottata dai dirigenti 
della maggioranza, la loro ri-
cerca costante e persino af-
fannosa dell'incidente. Perchd 
per ritrovare le posizioni di 
forza del 1068 i gollisti hanno 
bisogno di apparire come i 
difensori delTordine « della 

pace sociale. II calendario dei 
loro interventi e, a questo pro
posito, allucinante. Giovedl 8 
febbraio Pompidou interviene 
direttamente nella campagna 
elettorale con la grossonali-
ta e la pesantezza che abbia-
mo detto. Affermando che 
« non - bisogna contare su di 
lui » per fare una politica in 
contrasto con le grandi opzio-
ni sulle quali e stato elet-
to presidente della Repubbli
ca, negando ciod ai francesi 
il diritto di esprimere un'opi-
nione politica diversa a quat
tro anni di distanza, egli fa 
balenare davanti all'elettorato 

lo spettro di un periodo post 
elettorale senza governo e sen
za pace. E' il primo ricat
to della paura che deve ispi-
rare il seguito della campa
gna elettorale. 

Venerdl il ministro dell'In-
terno, Marcellin, sc„vre e de-
nuncia il « doppio piano » dei 
comunisti: essi tendono ad an
dare al potere assieme ai so
cialist! per eliminarli subito 
dopo e imporre la loro ditta-
tura. 

Sabato H primo mini
stro Messmer avverte l'opi-
nione francese: se le sinistre 
vincono, Pompidou forma un 

governo di minoranza che vie
ne immediatamente rovescia-
to. Allora Pompidou scioglie le 
Camere e indice nuove elezio
ni. Se il popolo francese ri-
conferma la sua scelta a si
nistra, Pompidou si dimette e 
diventano necessarie nuove e-
lezioni presidenziali. Insomma 
votare a sinistra vuol dire, 
nella migliore delle ipo-
tesi, lunghi mesi di incertez
za, di lotta politica, di con-
fusione, quindi di declino eco-
nomico e monetario. 

Domenica il segretario gene-
rale del partito gollista Pey-
refitte tocca il vertice della 

provocazione: secondo lui i 
sette ragazzi che hanno in-
cendiato la scuola secomdaria 
della Rue PaiUeron e provo-
cato la morte di venti per-
sone, sono vittime della pro
paganda della lotta di clas-
se, quindi delle associazioni 
e dei partiti che cercano di 
soalzare l'autorita dello Sta
to, della famiglia, della scuo
la. 

Pompidou ha dato il via e, 
fedelmente. i baroni del re
gime ne seguono le diretti-
ve. Da quindici anni, ha det
to il presidente della Repub
blica, il popolo francese vo

ta golHsta e le sinistre non 
possono pretenderfc die „sso si 
sconfessi proprio ora. E tutti 
i mezzi diventano buoni per e-
vitare questa « sconfessione >. 
Ma Pompidou ha la memoria 
corta. Ha dimenticato. per e-
sempio, le condizioni partico-
lari in cui si svolsero le ele
zioni del 1968 che dettero La 
maggioranza assoluta ai golli
sti. Non era piu, quella, una 
prova di fedelta a De Gaulle, 
dopo un mese di scioperi e di 
agitazioni contro il regime gol
lista, ma una vittoria della 
paura e delTassenza di una 
qualsiasi alternativa al goUi-

Per ricostruire Pospedale di Hanoi 

Domani 19 febbraio si terra a Roma un'eccezionale mostra-vendita di 
opere d'arte alio scopo di raccogliere fondi per I'ospedale di Hanoi Bach Mai , 
distrutto dai bombardamenti americani. Questa e la prima di molte iniziative 
che saranno prese da un gruppo di cittadini americani che vivono all'estero, 
i quali sentono il dovere di partecipare alia ricostruzione del Vietnam. Opere 
di circa settanta pittori e scultori della comunita romana, di artisti italiani 
e di altri Paesi — Consagra, Dorazio, Guttuso, Carlo Levi, Beverly Pepper, 
sono fra le f irme piu rappresentative — saranno vendute al di sotto del nor-

male prezzo di galleria, alia Galleria « Primo Piano», in Via Vittoria 32, 
dalle ore 20 in poi. Numerosi giovani artisti scandinavi, latino-americani, 
americani e italiani hanno offerto opere grafiche di altissima qualita. 

Gli organizzatori — il gruppo c Cittadini Statunitensi per la Pace in Indo-
cina» — consegneranno i fondi ricavati al «Comitato Ital ia-Vietnam», che 
si incarichera di far l i avere direttamente alle autorita di Hanoi. 

Nella foto: un padiglione del policlintco di Bach Mai, uno dei piu moderni 
ospedali di Hanoi, dopo i bombardamenti. 

Ciclo di dibattiti alia Casa della cultura di Roma 

II «boom» demografico 
Non e la causa ma un sintomo di squilibri sociali profondi -« L'umanita h troppo intenta a salvaguardarsi dalla morte e troppo 
poco a curare la vita »- Interventi di Paolo Sylos Labini, Ettore Biocca, Nora Federici, Giovanni Berlinguer e A. Buzzati Traverso 

«La demografia e una cosa 
troppo seria per lasclarla ai 
demografi B. La battuta, una 
parafrasi di Clemenceau, ha 
chiuso scherzosamente un fitto 
e vivace dibattito — dedicato 
appunto all'a esp!os:one» de 
mografica — che si e.tenuto 
l'altra sera presso la Casa 
della cultura di Roma. Que 
sto del « boom » demografico 
nel mondo e il primo tema 
di un ciclo di tre dibattiti sui j 
hm!ti e le possiblita dello svi < 
luppo in rapporto alle mo j 
difiche ambientali. Entro feb
braio e marzo seguiranno gli 
altri due, dedicati rispettiva 
mente a Le risorse naturali. 
limiti e scelte e Sviluppo tec 

Le grandi 
carenze 

alimentari 
nel mondo 

L'Organizzazione Mondiale 
della Saniti ha pubblicato 
un bilancio delle grandi ca
renze alimentari di cui sof-
fre la popolazione mondiale. 

1) La malnutrizione protei-
co-calcica di cui sono colpiti 
il 3 per cento dei bambini 
sotto i 5 anni in forma gra
ve, il 29 per cento in forma 
lieve: 17 milioni di bambini. 

2) L'ipovitaminosi A, di cui 
sofTrono in India e in Indo
nesia I'f per cento del bam
bini sotto i t anni e che 
si manifest* con xeroftalmia 
e cecita. 

3) Carenza di ferro, la piu 
diffusa, e di cut sono colpiti 
in Africa II 4-17 per cento 
dei giovani sotto I 15 anni. 
Tale carenza non manca 
nemmeno nti paesi piu pro-
greditl. 

nologico e rapporti di produ 
zione. A questa prima tornata. 
pres:eduta da Paolo Sylos La-
bini, hanno partecipato Ettore 
Biocca, Nora Federici, Gio 
vanni Berlinguer e Adriano 
Buzzati Traverso. 

La questione dei iimiti dello 
sviiuppo e un tema — lo ha 
ricordato Sylos Labini m a 
pertura di dibattito — che un 
tempo riguardava strettamen 
te gli economist! (basti pen 
sare a Smith e a Malthus). 
Oggi. grazie anche aH'ormai 
famoso documento pubbltcau> 
da un gruppo di ricercatori 
del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), il tema 
gode di una larghissima dif-
fusione mondiale e viene col-
tivato da .specialist! di diversa 
provenienza (sociologi, demo 
grafi. biologi. politici erc.i 
Ricordiamo molto brevemente 
che dalla ricerca del MIT — , 
uno studio, cioe. dell':nterdl 
pendenza e delle interaziont 
di cinque fattori critici:. au 
mento della popolazione, pro • 
duzione di alimenti, industria-
lizzazior.e. esaurimento delle 
risorse naturali e inquinamen 
to — emerge l'esigenza dt 
un futuro assetto del mondo. 
caratterizzato da uno sfrutta-
mento del pianeta in cui I 
prodotti e i consumi equili-
brino le risorse disponibili. 
Questo modello di equilibrio 
viene definito « crescita zeros. 

Come era prevedibile, il 
problema della «crescita ze 
TO* b stato al centro dell'at-
tenzione e ha costituito un 
punto di riferi mento costante 
nel dibattito. La malattia piu 
grave, mortale. deH'umanlta 
attuale e la a demografia ga-
loppanten. Questa e tn sin-
tesi la dichiarazione iniziale. 
totalmente pessimistica, da 
cui ha preso le mosse Pin-
tervento di Biocca. a I demo
grafi e gli economist! — egli 
ha detto — conservano an
cora una serenita dl pensiero. 
Io l'ho perduta. completa-
mente*. 

Poi ha continuato: dal mez
zo miliardo di uomini nel 1600 
si e passati in epoca di ri-
voluzione industriale (intorno 
al 1850) ad un miliardo. Ot 
tanta anni dopo gli uomini 
erano due miliardi; appena 
trent'anni dopo. nel 1960, si 
era raggiunta la sogha de: 
tre miliardi. Nel duemila, se 
continuera 1'mcremento di un 
miliardo ogni cinque anni. sa 
remo addirittura ben sette mi
liardi In questa condizione 1 
paesi sottosviluppati. i paesi 
del terzo mondo, non potranno 
accedere - al « progresso », si 
faranno piu poverl, saranno 
costretti ad importare sempre 
di piu prodotti manifatturati e 
crescera la loro dipendenza 
dai paesi industriahzzati. Stia 
mo raggiungendo — ha detto 
Biocca — limiti invalicabili: 
cio vale per la disponibilita. di 

• terre utilmente coltivabili. ma 
vale anche per i giaciment: di 
alcuni important! metalli dai 
quali dipende. fra l'altro. ii 
destino della stessa energia 
nucleare. L'esplosione indu-
striale — ha concluso Biocca 
— e parallela a quella demo 
grafica e la civilta del con-
sumo e la civilta demente del 
suicidio. 

Nora Federici dopo aver 
fatto una valutazione storica 
dei fenomeni demografici av-
venuti in Europa nel corso 
di quest! ultimi due secoli con 
raffermarsi dell'industrializ-
zazione e deH'urbanizzazione. 
ha ricavato da questa ana-
lis! il concetto secondo cui 
Tattuale esplosione demografi-

ca — o. come Biocca 1'ha 
definita, la «demografia ga-
loppantex — non rappresenta 
la causa di una malattia mor 
tale dell'umanita, ma piuttosto 
il sintomo di uno squilibrio 
profondo tra la produzione e 
la distribuzlone dei beni e tra 
1 meccanisml automaticl del-
l'economia capitalistlca dl 
mercato e robiettiva neces-
sita dl una razlonalizzazione 
IntefMle della iocleU 

Certo — ha aggiunto Nora 
Federici — e urgente curare 
anche i sintomi. A questo pro
posito occorre risolvere i pro-
blemi di base nei paesi poveri 
e principalmente incrementa-
re I livelli di istruzione e lot-
tare contro la mortalita in
fantile. perche in questo modo 
si valorizza la persona del 
bambino e si inducono i ge-
nitori ad una procreazione re-
sponsabile. 

Giovanni Berlinguer dopo 
aver fatto giustizia delle po; 
sizioni reazionarie di alcuni 
sociologi e biologi che attri-
buiscono ad inferiorita razziali 
il sottosviluppo di grandi aree 
del mondo e propongono di 

•affrontare il problema della 
sovrapopolazione con la coer-
cizione, ha riassunto le po
sizioni dei classici del marxi-
smo intorno al problema della 
popolazione. Ha ricordato co
me l'obiezione fondamentale 
di Marx alle dottrine mai-
thusiane fosse basata sulla 
considerazione che la specie 
umana attraverso il suo svi
luppo storico si sottrae alle 
leggi della concorrenza. nelle 
forme che queste assumono 
nelle piante e negli animali. 
Infatti. possiamo oggi consta
tare come la disponibilita del
le conoscenze scfentifiche sop-
perisce a! meccanisml delle 
carestie. delle epidemie. delle 
guerre, che secondo Malthus 
dovrebbero regolare automa-
ticamente 11 volume della po
polazione umana. 

Da queste e da altre cons!-
derazioni Berlinguer e giunto 
alia conclusion© che il pro
blema della sovrapopolazione 
umana ' nella sua pressante 
drammaticita pu6 e deve es
sere affrontato con i mezzi 
che l a ' scienza mette a no
stra disposizione e che l'uma
nita pu6 trovare in questa 
sltuazione dl emergenza quel 
tanto di unita e dl solida-
rleta. (come 1 popoll hanno 
avuto di fronte alia minaccia 
di ©eookbo m Vletoani) Ptr 

scongiurare un'imminente ca-
tastrofe. 

L'ultimo intervenuto, Adria
no Buzzati Traverso, ha con-
diviso in pieno il pessimismo 
di Biocca che aveva segnato 
l'inizio del dibattito. Buzzati 
Traverso ha richiamato l'at-
tenzione su quanto potra ac-
cadere a breve scadenza — 
nei prossimi 35 anni — quan
do un'ondata di uomini pari a 
quella gia esistente. invadera 
la Terra. Cio vorra dire co-
struire. approntare in beni e 
cose. a!n.eno quanto 1'uomo 
ha gia fatto finora, lungo cioe 
tutta la storia della sua ci
vilta. Anche se gli indici di 
sviluppo demografico possono 
nei paesi industrializzati non 
destare eccessive' preoccupa-
zioni, occorre arrivare al piu 
presto alia «crescita zero*: 
teniamo presente — ha detto 
Buzzati Traverso — che un 
bambino che nasce in Occi-
dente consuma venticinque 
volte di piu di uno che na
sce nel terzo mondo. Sul pro
blema del controllo delle na-
scite. Buzzati Traverso si e 
detto favorevole alia libera-
lizzazione deU'aborto e alia 
propaganda di tutte le prati-
che anticoncezionali. 

Con un'ultima nota di pes
simismo Buzzati Traverso ha 
citato alcuni dati forniti dal-
l'ONU, secondo 1 quali nel 
mondo — paesi ricchi e paesi 
poveri in ugual mlsura — si 
impiega nella corsa agli ar-
mamenti quanto si spende per 
l'educazione e la sanita messe 
insieme. ET sconfortante an
cora rilevare — egli ha con
cluso — che l'umanita e trop
po intenta a salvaguardarsi 
dalla morte e troppo poco a 
curare la vita. In questo c'e 
anche una precisa responsa-
bilita degli scienziati di tutto 
il mondo: ben il 25 per cento 
di essi, infatti, rivolge la sua 
lngegnosita a finl di aggres-
sione e lavora per la guerra, 

Giancarlo Angeloni 

smo. Ha dimenticato inoltre 
che un anno dopo, nell'apri-
le del '69, il popolo france
se chiamato alle urne per un 
referendum sulle regioni ave
va detto «no» a De Gaulle 
costringendolo alle dimissiorti. 

II popolo francese, dunque, 
s'e gia soonfessato in passa
to. ha gia manifestato i suoi 
dubbi profondi sul gollismo. 
GU mancava soltanto. fino ad 
ora, un altro termine di para-
gone, di alternativa. E oggi 
questa alternativa esiste men-
tre non esiste piu l'ombra tu-
telare del generale a trarre 
i gollisti dal loro disorienta-
mento. 

Ma Pompidou non pud ave
re dimenticato queste cose, 
se e vero che fu grazie alia 
sconfitta primaverile del ge-
nerale che gli si aprtrono le 
porte della presidenza della 
Repubblica e del potere. Pom
pidou — cogliendo e aggra-
vando da par suo la lezione 
del suo preducessorc — agita 
lo spettro della crisi di re
gime come De Gaulle pro-
metteva il caos se il popolo 
francese non gli avesse ricon-
fermato tutta la sua fiducia. 

Con una differenza, pe-
ro: De Gaulle riusciva spesso 
a restare presidente, a evita-
re lacerazioni e ferite nazio-
nali. mentre Pompidou ha de-
liberatamente abbandonato il 
suo ruolo di arbitro per scen-
dere nella mischia e prende-
re la testa delle forze reazio
narie e conservatrici che non 
vogliono perdere una sola fra-
zione del loro potere. 

E cio illumina la personality 
di Pompidou o quegli aspetti 
della dua personality che al
cuni suoi biografi avevano de
finito « inquietanti ». Nel auo 
libro «II sistema Pompidou » 
uscito proprio in quest! gior
ni nelle edizioni del « Seuil >, 
Gilles Martinet ci offre un a-
cuto ritratto di quest'uomo di 
origine agraria, professore di 
lettere, ambizioso, un po' Lui-
gi Filippo, un po' Lavalle, con 
un pizzico di bonapartismo. 
Del re orleanista e del pre
sidente del consiglio collabo 
razionista egli ha la politica 

i del c giusto mezzo », prudente, 
• chiusa all'ascesa delle nuove 
classi, astuta. un'astuzia « che 
non esclude l'energia >. 

«Non riusoendo ad essere 
popolare — scrive Martinet — 
Pompidou e facilmente volga-
re. Ma se e punto sul vi-
vo. malmenato dai suoi av-
versari, ferito nel suo amor 
proprio, egli trasuda un altro 
personaggio: duro, combatti-
vo, brutale, capace di sferra-
re i suoi colpi la dove fan-
no il maggior male... Certi 
uomini si mostrano capaci di 
creare una situazione. altri 
si accontentano di utilizzarla. 
Pompidou, evidentemente, ap-
partiene a questa seconda ca-
tegoria >. 

Davanti a una situazione im-
prevista. e imprevedibile an
cora un anno fa — l'unita 
delle forze di sinistra attorno 
a un programma comune di 
governo — Pompidou ha cer-
cato prima di minimizzaria. 
e ora cerca di utilizzarla co
me spauracchio per la bor
ghesia francese, impegnando 
in questa operazione tutta la 
sua astuzia, la sua intelli
g e n t e persino la sua bru-
talita. 

E ' lui che dirige le gran
di manovre anticomuniste del
la maggioranza, che soffia sul 
fuoco della discordia nazioiw-
le, che cerca di creare at
torno a queste elezioni un di-
ma febbrile di instabilita • di 
crisi. 

II < Nouvel Observateur » ri-
porta qxiesta mab'neonica ri-
flessione di un sottocapo gol 
lista: « Non esistono piu. co
me ai tempi di De Gaulle, 
spazi di manovra riservati. 
Pompidou interviene su ogni 
problema. Se le cose vanno 
avanti cosl, sara ancora hli 
a regolare il problema della 
vekxata delle automobHi nel-
1'agglomerato uroano. E ' hu 
che dirige la campagna elet
torale. Resta da sapere dove 
ci condurra >. 

SfS Io non e difficile. Ma 
La Repubblica degolliana. 
semipariamentare e semipra-
sidenziale, ha finito i suoi 
giorni. Una vittoria delle si
nistre hnplicherebbe. a sca
denza piu o meno breve, un 
rmnovato rigoglio dell'istituto 
parlamentare e una riduzione 
dei poteri presidenziali. Ma 
una riconferma gollista con-
durrebbe inevitabilmente a un 
rafforzamento del regime pre-
sidenziale e a un uHeriore ri-
dimensionamento dei gia pre-
cari poteri del parlamento. 
Luigifilippardo. lavalliano e un 
po* bonapartista, Pompidou 
pensa a una VI Repubblica 
piu docile al suo ruolo di con 
dottiero. 

I francesi devono pensare 
anche a questa prospettiva de-
ponendo il 4 marzo la loro 
scheda neU'urna. 

Augutto PancaMi 
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