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Per un dibattito e per un incontro 

Quando si investono problemi cos) delicati e complessl, le risposte valide, 
capaci di promuovere una crescita complessiva di civilta, sono quelle che 
possono nascere soltanto da un confronto sereno, da una ricerca unitaria 

I PAESI DELLA CEE NELLA TEMPESTA MONETARIA 

: Che l'aborto sia una realta 
dolorosa e diffusa anche nel 
nostro paese, su questo ; cl 
sembra non possano esservl 
dubbi: che le dlsposlztonl dl 
legge attualmente in vigore, 
al di la di ogni giudizlo sul 
loro carattere e sul loro con 
tenutl, slano cosl prlve dl cor-
rispondenza con la coscienza 
del paese da risultare del 
tutto disattese anche questo 
e al di fuori del dubblo: e 
nessuno d'altronde pu6 conte-
stare, ne di fatto contesta. 
che In tale situazione tante, 

troppe donne abortiscano (so-
prattutto le piu povere) in 
eondizioni del tutto disumane 
e incivili, rischiando vita o 
salute. 

Tre datl di fatto, quest! 
che ragionevolmente rlchiede-
rebbero di Instaurare un sere-
no e profondo e proficuo di
battito tra persone capaci 
di guardare le cose a ocoh! 

. aperti, e di domandarsl per
che le donne abortiscono, per 
che sfidano la legge con tan-
to rischio e dolore; e dl ela-
borare una llnea dl interven-
to effettivamente capace di 11-
mltare i casi in cui 11 proble-
ma deU'aborto venga a pro-
porsl; e, al tempo stesso, 
quando esso sia riconoscluto 
necossario, di assicurargU 
adeguata tutela sanitaria; e 
la solidarieta indispensabile 
in un momento cosl trauma-
tico della vita della donna. 

Un duplice 
rischio 

La ragione vorrebbe que
sto: un confronto pacato, se
reno in cui ogni forza e cor-
rente politica e ideale del no
stro paese potesse misurarsl 
col massimo senso di respon-
sabilita, recando l'apporto di 
idee, di conoscenze, di valuta-
zioni che le sono proprie; e 

. la mente corre al clima In 
cui fu possibile con risultati 
tanto positlvi alia Costttuenfce. 

1 sviluppare un dibattito non so
lo su fondamentali question! 
politiche ma anche sul deli-
cato problema del rapport! 
etico-sociali da affermare nfll-
la futura Repubblica, ,-
• II modo in cui si sviluppa 
attualmente 11 dibattito sul-
l'aborto e, — facclamo anzi-
tutto questo primo rilievo — 
dl segno del tutto opposto 
• contrario: rlsente del cli
ma dl tenslone eslstente nel 
paese: > ma al tempo stesso 
sembra finalizzato non tanto 
all'approfondimento del tema 
deU'aborto, quanto all'inaspri-
mento della tenslone. 
• Ecco Gabrlo Lombardi, pro-
motore della sciagurata cro-
ciata per il referendum, an-
nunciare che ove passasse 
una legge dl legalizzazione 
deU'aborto egli sarebbe pron
to a organizzare un secondo 
referendum: ma ecco. anche, 
Ton. Fortuna farsl promotore 
di una fragorosa campagna. 
e presentare la sua proposta 
di legge in una data, e in un 
contesto di argomentazioni e 
propositi tali, da subordina-
re nettamente la questione 
deU'aborto ' alia logica della 
contrapposizione e dello scon-
tro fra Stato e Chiesa. 

Come non vedere che da 
simili modi di procedere deri-
vano un duplice rischio e un 
duplice danno?: quello piu 
generate, di uno scontro che 
tenda ad accentuare la con
trapposizione fra masse no-
polari di orientamento cattoli-
co, socialista e comunista. in 
un momento cosl delicato per 
la democrazia italiana: ma 
anche quello che le grandi 
questioni soclali, umane e mo-
rail connesse - al tema del-
l'aborto — la questione della 
produzione e della riproduzio-
ne della vita umana — ven-
gano ridotte al semplice con-
trapporsi di si e di no. a 
uno schematico, circoscritto 
antagonismo intorno a una 
proposta di legge. 

Per quanto ci riguarda non 
ei sembra dawero che la dif
fusa aspirazione a una libe
ra decisione della matemita 
possa essere fatta coincide-
re con una sorta di generate 
diritto all'aborto: tanto piu 
quando i risultati della ricer
ca scientifica nel campo dei 
contraccettivi, quelli realizza-
ti e quelli in via di sperimen-
tazione, di fatto gia aprono 
alle coppie possibilita prima 
aconosciute di realizzare una 
procreazione dawero libera e 
responsabile. Ne d'altronde. 
possiamo condividere le tesi 
di taluni gruppi femministi 
secondo cui si verrebbe a sta-
bilire una sorta di equivalen-
za fra aborto e emancipa-
sione della donna. 

In Italia con l'aborto la don
na pa ga, nel suo fisico, nel 
suo equilibrio. i prezzi pesan-
ti di una societa ancora ca-
rica di mille ingiustizie. mise-
rie, arretratezze. e pregiudizi: 
del lavoro che martca. del sa-
lario che e poco per avere un 
altro Hglio: e della mancanza 
di una educazione sessuale 
diffusa, di un controllo delle 
nascite civilmente organizza-
to e praticato; e paga anche 
II prezzo di un rapporto con 
1'uomo che non sempre si 
avolge nel segno di recipro-
co, profondo rispetto. Si trat
ta quindi di una piaga, la cui 
estensione non e certo da fa
vor! re, ma da ridurre. E se 
* vero che l'aborto oggi in 
Italia in troppo larga misuxa 
e fra le forme piu diffuse 
di regolazione delle nascite, 
tanto piu noi sentiamo 11 va-
• M dl una battatfla par tax 

si che la stessa procreazione 
dlventl sempre piu scelta con-
sapevole, libera, responsabile 
cosl da rendere, come ci in-
segn6 Marx, la stessa natura 
dell'uomo sempre piu umana, 
e quindi ricca dl razionallta 
e di consapevolezza. 

Ne potrebbe del resto la 
nostra scelta essere di versa: 
giacche e proprio dl una for
za autentlcamente rivoluzlo-
naria non solo la lotta per 
modificare 1 rapportl di pro
duzione e fra le class!, ma 
il loro profondo rlflesso nella 
vita degli uomini e nel rap
porto fra le persone. Per que-
Eto, sia nel passato sia nel 
presente, la nostra scelta 
prioritaria va nella direzione 
non dl un singolo atto, ma 
di ' una politica intera che 
sempre piu affermi 11 dirit
to a una paternita e a una 
matemita libere e consape-
voli: e quindi a una educa
zione sessuale che renda I gio-
vani consapevoll del proprio 
corpo, del processo della ri-
produzione, del modo di con-
trollarla: e quindi a una or-
ganizzazione della societa che 
non riduca 11 controllo delle 
nascite a mera erogazione e 
consumo di pillole e altri con
traccettivi, ma contribuisca 
essa stessa a garantire nuovi 
livelll di conoscenza, scelte 
consapevolmente assunte, cre
scita culturale. 
- Conseguentemente con que-
sta llnea cl siamo ripetuta-
mente mossi nella passata e 
nell'attuale legislatura, prima 
per richledere Pabollzlone del 
divieto di propaganda antl-
concezionale: pol per richle
dere la creazlone dl strumen-
ti .pubblicl attl a consentire 
il controllo delle nascite e 
renderlo accessibile cultural-
mente e economicamente a 
tutti. E' questa ultima, an
cora una battaglia da vince-
re: e non cl sembra dawe
ro casuale che aicunl dei piu -
accesi sostenitori della libe-
ralizzazione deU'aborto sem-
brino avere dimenticato che 
esiste primario, per evitare 
alia donna rischio. trauma e 
dolore, proprio questo proble
ma: come ci sembra grave 
che solo oggi, con un pesan-
te ritardo, alcune fra le for-
ze che si dlchiarano ostlli al-
l'aborto si propongano una 
prima riflessione su questo 
tema. ••• • -; 
- Certo che una politica dav-
vero consapevole del dramma 
deU'aborto, deve guardare a 
questi terrenl, dell'educazione 
sessuale e dell'effettivo diritto 
al controllo delle nascite co
me a terreni decisivh Giac
che, la comprensione o 1'in-
differenza circa il valore di 
questi temi quallfica netta
mente le stesse posizioni sul-
l'aborto e le leggi che lo re-
golano: e pud configurare la 
battaglia per la loro modifica-
zione, o come qualcosa che 
si inserisce in un complessivo 
e positlvo processo di cresci
ta civile: o come qualcosa 
che tende a consolidare que
sta piaga della nostra societa. 

Noi guardiamo a questo: 
non solo a una legge, ma a 
una politica previdente e lun-

gimirante, coerente del resto 
con le tesi, pure cosl lar-
gamente diffuse nella sinistra, 
secondo cui si vuole preveni-
re e non solo curare anche 
la malattia: nel quadro di. 
questa politica, che deve esse
re avviata, anche una revlsio-
ne della Iegislazione sull'abor-
to si impone: non fosse al
tro che per quel titolo Inde-
gno («Dei delitti contro la 
Integrita e la sanita della stir-
pe») razzista e fascista, che 
essa porta aH'interno del co-
dice penale. 

La condizione 
della donna 

Si e parlato e si parla di 
«liberalizzazione » e dl «le
galizzazione », in termini che 
spesso risultano incomprensi-
bili e astrusi per le grandi 
masse popolari. Per parte no
stra, non siamo dell'avviso 
che il problema deiraborto 
possa essere ridotto a fatto 
di mero interesse privato, di 
mera decisione individuate, 
nei cui confront! la societa 
si limiti a garantire (o no) 
alcune prestazioni sanitarie. 
Non lo siamo per diverse ra-
gioni: anzitutto perche non ci 
sembra che questo grave pro
blema della produzione e del
ta riproduzione della vita sia 
problema su cui la societa 
non abbia nulla da dire. Si 
puo osservare che la stessa 
matemita viene spesso con-
siderata oggi come fatto di 
mero valore privato: ma an
che questo e un dato che vo-
gliamo cambiare! Giacche 
uno dei tratti piu qualifican-
ti di una nuova condiwone 
della donna nella societa e 
appunto il modo in cui viene 
considerata la sua matemita: 
* il fatto che concretamente 
essa cessi di essere motivo 
di esclusione della donna dal 
lavoro. dall'impegno, dalla 
partecipazione. 

Non : possiamo d'altronde 
ignorare che nessun atto pud 
essere avulso dalla societa 
che lo circonda: e che in 
questa societa e fortemente 
presente una logica di sfrut-
tamento, di sprechi delle ric-
chezze. delle intelligenze, del
le vite: come ci turba II sa-
pere che tante donne oggi 
abortiscono in eondizioni di
sumane. cosl non cl seduce 
l'idea di un regime in cui la 
TOfoiamantuioTW dalla natci* 

te si risolvesse In un rlcor-
rente intervento abortivo sul-
la donna! > -

! Si tratta invece dl part! re 
da una precisa consapevolez
za: che l'lntervento della so
cieta non pud cor to Identifi-
carsi, come e avvenuto sino-
ra, con 1* eslstenza di norme 
esclusivamente "-"••"- coercitive, 
con la minaccia dl pesantl 
sanzioni penali. E di propor-
si, quindi, insleme agll ob-
biettlvi di una educazione ses
suale diffusa, dl una organlz-
zazione efficace del controllo 
delle > nascite, quello di un 
rinnovamento della leglslazlo-
ne vigente In materia dl abor
to. Come camblarne l'orienta-
mento complessivo cosl netta
mente ispirato dal prlnclpl e 
dalle finallta demografiche 
del fascismo? Quail le circo-
stanze oggettlve che possono 
dawero rendere necessarlo 
l'aborto? e in che modo, una 
volta che sia come tale re-

sponsabilmente accertato, ga
rantire, oltre alia non punlbl-
lita, assistenza sanitaria e 
sociale uguale per tutte? Ec
co alcune domande a cui cl 
sembra debba essere attenta-
mente cercata e data rlspo-
eta, In un confronto amplo 
dl forze e correnti ideal! di
verse; perche tali risposte 
che interessano la generality 
del Paese, e che vertono su 
una materia cosl delicata, 
vengano costrulte In uno spl-
rlto, non di rlssa, ma di unltji. 

In tutto questo campo d'al
tronde la vastita delle impll-
cazioni da considerare, delle 
esperienze di cui prendere co
noscenza e tale da consiglia-
re non solo a noi ma an
che ad altri l'urgenza di un 
dibattito che pacatamente 
coinvolga uomini dl scienza, 

esperti, popolazioni; cosl che 
anche da questo prenda forza 
una riflessione collettiva non 
solo sull'aborto; ma tale, co
me giustamente cl pare qual-
cuno abbia detto «da aiuta-
re gli uomini e le donne a 
capire se stessl, 11 sesso, 
1'amore, la produzione e la 
riproduzione deUa vlta». 

Nuove 
esigenze 

. •'. Nel corso dl questi' giorni 
sono venute dal campo catto-
llco molte e autorevoli vocl 
per contestare che deU'aborto 
si possa perfino parlare. Non 
vi e, pensiamo bisogno da 
parte nostra dl rlconfermare 
il nostro rispetto per chiun-
que voglia vivere la propria 
vita coerentemente con i pro-

pri principl: ma quel rispet
to deve esservl anche per co-
loro i cui principi sono diver-
si. E non si tratta solo di 
comprendere 11 valore di un 
confronto da cui possa demo-
craticamente formarsi una 
politica democratica dello 
Stato: ma anche il fatto che 
nessuna norma legislativa in 
questo campo pud essere so-
stitutiva di un'opera di edu
cazione, cui tutti, secondo la 

propria Ispirazione, sono chia-
mati a concorrere. 

Pud dawero una coscienza 
cattolica appagarsi di sape-
re che vi e una legge da un 
lato pesantemente coercitiva, 
daU'altro non operante. tanto 
rigida quanto non rispettata. 
per pensare risolto questo 
grave problema? Pud ancora 
una coscienza cattolica scam-
biare 1'impegno di formazio-
ne di un piu alto senso del 
valore ' della generazione e 
della vita col mantenimento 
di un sistema cosl ipocrito e 
aberrante, per cui la legge e 
una cosa, e la pratica, ben 
nota, un'aitra: per cui la ab-
biente abortisce, rispettatissi-
ma, nella clinica di lusso, « 
la povera rischia la vita e 
si awilisce a una condizione 
che la umilia? • 

Noi ci auguriamo che lar-
ghe forze cattoliche sappiano 
porsi questi e altri interroga-
tivi. Tutta la nostra linea po
litica, linea di costruzione di 
una societa nuova per cui 
concorrano forze di orienta
mento comunista, socialista, 
cattolico, valorizza ai nostri 
occhi 1'esigenza di un confron
to che si svoiga anche sul 
temi delicati del costume, del
la morale, del complessivo 
destino dell'uoma: ma questo 
confronto vuole, in tutti ca
pacity di guardare le cose con 
occhi aperti, con senso di de
mocrazia, con volonta di scor-
gere i problemi nuovi che 
vengono a porsi in questo no
stro mondo contemporaneo, e 
i mutamenti soclali e di co 
scienza che ne sono alia base 

Non farlo. e l'esperienza lo 
insegna, non vale a imped i 
re che quei nuovi problemi 
e quelle nuove esigenze insor 
gano: cid varrebbe solo a far 
si che, ancora una volta, dal 
dibattito, dalla costruzione di 
nuove scelte grandi masse 
cattoliche che si riconoscono 
U» determinati partiti e in de
terminate associazioni venisse-
ro ad essere escluse o meglio 
ad autoescludersi: e non cer
to a vantaggio della validita 
delle soluzloni. Giacche e 
chiaro che quando si inve
stono problemi cosl delica
ti e complessi, che toccano i 
piu intimi e general! senti-
menti della donna e dell'uo
mo, le risposte valide, capa
ci di promuovere una cre
scita complessiva di ctvllt* 
sono quelle che possono na
scere soltanto da un confron
to sereno, da una ricerca uni
taria, e in un clima dl Con
cordia della nazione. 

Adrian* Saroni 

UN EUROPA 
La massa dei dollari inconvertibili in possesso delle banche centrali e l'enorme potere rag-
giunto dalle societa multinazionali costituiscono gli strumenti principali del controllo ameri-
cano sull-economia del mondo capitalistico - Due tesi a confronto sui rapporti con gli USA 
Dal nostro inviato 

• BRUXKTJ.ES, marzo 
Due tesi si scontrano aH'in

terno della Comunita qUando 
ei tratta di definire, alia luce 
della piu recente crisl mone-
taria, lo stato reale dei rap
portl tra l'Europa occldentale 
e gli Stati Uniti e quindi le 

Brospettlve che ne discendono. 
na prima tesi afferma che, 

al punto in cui sono giunte le 
cose, la situazione e abbastan-
za compromessa perche l ho
ve paesl della Qomunlta pos
sano, senza ricorrere a misure 
drastiche che comporterebbe-
ro un periodo di grave crisi 
politica con gli Stati Uniti.'li-

berarsi dal condizionamento 
rappresentato dallo stato di 
dipendenza da Washington. 
La seconda tesi si impemia 
sul la possibilita delPEuropa a 
nove di combattere efficace-
mente la posizione americana 
nel Mediterraneo e di qui par-
tire per ottenere una miglio-
re e piu vantaggiosa riparti-
zione delle « zone di influen
za» economica e politica. Ve-
diamo di entrare nel merito 
dell'una come dell'altra tesi. 
; Tenuto conto — affermano i 
sostenitori della prima tesi — 
che il sistema sul quale si so
no basati i rapportl economici 
e finanziari tra gli Stati Uniti 
e il resto del mondo capita

listico e entrato in crisi da 
circa diecl anni senza che mo-
dificazioni importanti siano 
intervenute, e ragionevole ri-
tenere che le ricorrentl tem-
peste monetarle slano diven-
tate qualcosa dl organlco a 
questi rapporti grazie ai quali 
gli Stati Uniti sono in grado 
di controllare l'economla del-
l'intero . mondo capitalistico 
con la sola eccezlone, forse, 
del Giappone. •• is .,• • ••>.. 

Due sono fondamentalmente 
gli strumenti che permettono 
a Washington di esercitare 
questo controllo, anzl questo 
vero e proprio dominio. Da 
una parte vi 6 la massa di dol
lari inconvertibili che negli 

ultimi dieci anni sono aumen-
tati con un ritmo verbiginoso 
e dall'altra l'enorme potere 
delle societa multinazionali. 
In genere nei paesi dell'Euro-

Ea occldentale si tende a met-
jre l'accento sul primo ele-

mento e a nascondere il peso 
del secondo. In realta mentre 
il volume dei dollari inconver
tibili in possesso delle Banche 
centrali europee ha raggiunto 
alia fine del 1972 la cifra di 
cento miliardi di dollari. la 
disponibilita delle societa mul
tinazionali ammonta a circa 
duecentosessanta miliardi di 
dollari di cui gran parte sono 
manovrati da imprese ed isti-
tutl finanziari che hanno la 

WASHINGTON — La tipografia di Stato dove si stampano i dollari (foto Grazia Neri) 

Mostra a Roma dell'artista argentine 

L'avventura culturale di Fontana 
II senso da dare a una ricerca che e stata accompagnata dal mito 
e dallo scandalo — Dai disegni per la decorazione di grandi spa-
zi abitabili alle malinconiche ripetizioni per i quadri di mercato 

Nuova attenzione viene porta-
ta, con questa ricca mostra 
(aperta fino al 25 marzo) alio 
« Studio Condotti 85 » di Roma 
(via Condotti 85), alia perso-
nalita • dell'argentino Lucio 
Fontana, attivo in Italia dagli 
anni trenta e morto nel '68. e 
alia sua ricerca .informale spa-
ziale dopo il 1950. I/anno scor-
so. ci sono state la grossa re-
trospettiva di pittura e scultu-
ra a Milano e quella di grafi-
ca all'Istituto italo-latino ame-
ricano di Roma; ed e usclta 
una monografia di Enrico Cri-
spolti che sta curando anche il 
catalogo generate (aOmaggio 
a Fontana», Caruccl Editore, 
Lire 4.500). 

L'uso; 
dei material! 

Cade questa mostra in un 
momento che si moltiplicano 
le mostre di arte realista, og-
gettiva e iperrealista; ed e jn-
teressante riconsiderare Fonta
na artista di segno e di am-
biente a confronto con le tecni-
che di rappresentazione della 
realti ultra fotografiche e di 
calco del vero. .- - •. 

Le opere esposte a Roma 
vengono dopo ~ « L'ambiente 

spazialen realizzato, nel 1949, 
a Milano per la Galleria del 

Navlglio (il Manifiesto Blanco 
sull'arte spaziale e del 1946), 
ambient* completaznante nero 

tub! lusiinotl a l u o a dl 

Wood e con forme sospese lu-
minose imbevute di materia 
fosforescente. -
- Molte di queste opere tipi-

camente nelle dimensioni com
mercial! di galleria derivano 
dalle piu grandi awenture spa-
ziali ambientali di Fontana 
quando voleva a mescolarsi 
con l'aria* e trovare equili
brio nello spazio per grandi 
corpi fluidi e di colore lumi-
noso e diceva di volersi libe-
rare. come pittore e scultore, 
dalla forma plastica statica 
e dl voler attivare nell'uomo 
processi di liberazione dell'lm-
maginazione, influenzandolo 
con una awentura nello spa
zio dove non e'erano oggetti o 
forme imposte come merce in 
vendita. .••_.-

Fontana non e sfuggito ml-
nimamente alia riduzione a 
merce della sua immaglnazio-
ne e delle sue opere: eppure, 
oggi, resta un artista interes-
sante, anche oltre la sua parti-
colare esperienza informale 
spaziale, per quel poco di ir-
riducibile a merce che si ri-
trova nella sua immaginazio-
ne. nel suo lirismo di « baroc-
chettos esistenziale che muta 
in spettacolo anche le situa-
zioni piu intime, nel suo giuo-
co ironioamente inutile e an
che beffardo di prestidigitato-
re delle forme, nel suo uso 
cosl intelligente e spericolato 
dei materiaU. 

Su Fontana esiste un mito 
(l'arte dell'era spaziale) e uno 

scandalo ( i« buchi», i«tagll», 
1 collaflM di saati • di vetrt, 

ecc), ma bisognerebbe cercare 
il senso dell'arte di Fontana o 
del suo spettacolo beffardo che 
sostituisce i significati, oltre 
il mito e lo scandalo. 

\J« era 
spaziale » 

II senso di questa ricerca po
trebbe essere dato daU'interro-
gativo sulle possibilita cono-
scitive di un comportamento 
esistenziale e gestuale nella 
societa industriale contempo-
ranea. La traccia di questa 
stessa ricerca potrebbe essere 
data dai momenti di piu stret-
ta progettazione di Fontana 
per ambienti architettonici: 
1951, decorazione spaziale lu-
minosa al neon di circa 300 
metri nel palazzo dell'arte e 
alcuni soffitti luminosi alia 
IX Triennale di Milano (ar-
chltetto L. Baldessari); 1953. 
decorazione spaziale al neon e 
in acciaio per la sala cinema-
tografica del padiglione Finsi-
der (architetto L. Baldessari) 
e nastro metallico all'est?mo 
del padiglione, nella XXXI 
fiera di Milano: 19̂ 3. soffitto a 
buchi nella sala cinematogra-
fica del padiglione Breda (ar
chitetto L. Baldessari) nella 
XXXI fiera di Milano; 1954. 
soffitto al neon e decorazione 
pittorico-materica nella sala ci-
nematografica del padiglione 
Breda (architetto L. Baldes
sari) nella XXXII fiera di Mi
lano; 1M6, decorazione In graf

fiti e ceramics per una cap-
pella, a Milano. deU'architetto 
M. Zanuso; 1960-61, decorazio
ne spaziale luminosa al neon 
di circa 2.000 metri di lunghez-
za per il padiglione delle Fon-
ti di Energia, nella esposizione 
«Italia 61», a Torino, opera 
degli architetti Monti. 
' Nella mostra di Roma ci so

no alcuni vivacissimi disegni 
in relazione ai progetti di de
corazione di ambienti archi
tettonici e Tenergia e U gusto 
della liberta del segno in que
sti fogli piu difficilmente si 
ritrovano nei quadri di mer
cato. E* nei grandi spazi abi
tabili che Fontana riesce a 
proporre delle awenture del-
rimmaginazione che (dopo 
Klee e Arp e Gaudl) risveglia-
no il nostro senso umano del-
1'abitudine e dairassuefazione. 

Nelle opere di galleria, Fon
tana sminuzza e varia certe 
idee plastiche di ambiente; e 
la ripetizione di «tagli» e 
«buchi». nonostante tante 
chiacchiere suU'infinito dello 
spazio e suU'era spaziale, spes
so e malinconica. awilente, co
me pensare l'architettura di 
Bernini o Borromini, sminuz-
Z8ta e confezionata in pac-
chettl. In soprammobili alia 
fine kitsch. E' toccato a Lucio 
Fontana. forse, il destino cul
turale che e di tanti, troppi 
artisti d'oggi: il non avere un 
vero, reale ambiente sociale 
per cui lavorare e produrre. 

Darie Micacchi 

loro centrale negli Stati Uniti. 
Tutti e due questi strumen

ti fanno parte di una unica 
corda che forma 11 cappio che 
soffoca l'economia dei paesi 
europei. II risultato di tutto 
questo e molto semplice: ma-
novrando a loro piacimento e 
secondo i loro interessi questa 
gigantesca massa di liquldi, 
gli americani sono in grado di 
imporre la loro legge e fare in 
modo da far funzionare l'eco
nomia del l'Europa occidentale 
come una sorta dl polmone 
della loro stessa economia. Ba-
sta citare un solo dato per 
rendersene conto. II tasso dl 
inflazione registrato negli Sta
ti Uniti in questi ultimi anni 
non ha superato il quattro per 
cento, mentre nei paesi indu-
strializzati europei ha toccato 
punte anche del nove per cen
to. E non a caso il presidente 
Nixon ha manifestato l'inten-
zione di presentare al Congres-
so un bllancio di pieno impie-
go con la previsione di un au-
mento dei prezzi al dettaglio 
di poco superiore al due per 
cento. Tutto questo significa, 
in breve, che e precisamente 
in base al tipo di rapporti che 
si e stabHito tra Washington 
e l'Europa occidentale che gli 
Stati Uniti possono riversare 
sulla Comunita a nove ogni 
minaccia di crisi che si profila 
al loro interno. 

La discussione 
in corso 

Che fare di fronte a questa 
situazione? Come uscirne? I 
sostenitori della tesi secondo 
cui sarebbe ormai troppo tar-
di per liberarsi dal peso degli 
Stati Uniti sull'Europa occi
dentale affermano che modi
ficare questa situazione com-
porterebbe un rovesciamento 
delle priorita fin qui stabiUte 
nella discussione tra l'Europa 
occidentale e 1 dirigenti ame
ricani. Fino ad ora si e segulto 
H criterio di affrontare prima 
di tutto il negoziato commer-
ciale e di ottenere periodic! 
aggiustamenti delle parita mo
netarle. Bisognerebbe, invece. 
affrontare prima dl tutto il 
problema del controllo delle 
societa multinazionali, ottene-
Te in seguito un rltorno. sia 
pure graduale, alia converti-
bilita del dollaro e su questa 
base impostare un rapporto 
«tra eguali » tra l'Europa oc
cidentale e gli Stati Uniti. 

In Giappone, dove non esi
ste la forma di penetrazione 
americana rapDresentata dal
le societa multinazionali e do
ve 11 controUo sui cambi e 
molto rigido. alcuni di questi 
problemi non si pongono con 
la stessa acutezza. Ma perche 
l'Europa occidentale arrivi a 
risolverli o almeno a impo-
starli in modo che vi sia una 
ragionevole speranza di risol
verli, occorre. prima di tutto. 
una solidarieta dei nove che 
alio stato attuale non esiste. 
come e dimostrato dalle rea-
zioni differenti che si sono 
avute di fronte alle piu re-
centi iniziative americane in 
campo monetario. 

Perche una tale solidarieta 
e mancata e manca tuttora? 
A Bruxelles prevale un giudi-
zio che ha un suo interesse. Si 
ritiene, in sostanza. che l'al 
largamento della Comunita al
ia Gran Bretagna si sia risolto 
in un danno invece che in un 
fattore positlvo. L'Europa co-
munitaria — questo il succo 
del ragionamento — e diventa-
ta una entita potenzialmente 
troppo forte perche gli Stati 
Uniti possano sopportare sen
za reagire una sua effetti-
va e solida coesione. Di qui 1 
colpi sempre piu duri che Wa
shington infligge alia Comuni
ta e gli accent! semore piu 
minacciosi adoperati dai diri
genti americani quando parla-
no della a ristrutturazione» 
dei rapporti tra Europa occi
dentale e Stati Uniti. 

E\ quello americano, un 
giuoco d'azzardo solo in ap-
parenza. In realta a Washing
ton si sa benissimo che gli 
attuali gruppi dirigenti euro
pei hanno piu interesse a su-
bire Viniziativa degli Stati U-
niti piuttosto che rischiare 
una crisi grave del rapporto 
tradizionate. D'altra parte mi-
sure efficaci di ritorsione con
tro Washington comportereb-
bero scelte di carattere interno 
che nessuno e preparato a fa
re. E" chiaro infatti che sman-
tellare te societa multinazio
nali. ad esempio, attraverso la 
imposizione di controlli rigidi, 
Implicherebbe una direzione 
diversa dei govemi di buona 
parte dei paesi deU'Europa 
dei nove e quindi un vero e 
proprio mutamento delle ipo-
tesl strategiche che si sono 
fatte fino ad ora. 

E veniamo, adesso, aila se
conda tesi. I sostenitori della 
possibilita che l'Europa occi
dentale trovi un suo spazio 
nel Mediterraneo quale punto 
di partenza per una nuova ri-
partizione delle zone di . in
fluenza all'intemo del mondo 
capitalistico giungono a que
sta ipotesi sulla base di una 
costatazlone negativa e non 
positlva. Tengono conto, cioe, 
della « presa » degli Stati Uniti 
in Africa, nell'America latina 
e neU'Asia del sud-est che e 
assai maggiore di quella eser-
citata neU'area mediterranea 
e in particolare nell'Africa del 
nord e nel Medio oriente. Qui, 
essi aggiungono, vi e il solo 
spazio possibile e una situa
zione offettlva che permette-
raMw di alfrontare la oompe-

tizione con gli Stati Uniti con 
ragionevoli possibilita dl suc-
cesso. . . , • 

L'area mediterranea e in cer
to senso un'area naturalmente 
unitaria dove — sempre se
condo il ragionamento dei so
stenitori di questa tesi — una 
sponda produce energia e l'al-
tra la consuma. La necesslta 
per la prima deU'opera di con
sumo sta nel fatto che la pro
duzione e eccedente il fabbi-
sogno dell'area - produttrice, 
per cui l'energia nasce a priori 
come prodotto che o e .dl 
esportazione o non puo venire 
alia luce. Una scelta europea 
In tal senso comporterebbe, 
evidentemente, una opera di 
liquidazione del cartello ame
ricano sui petroli grezzl e ae-
milavorati, il che avrebbe co
me conseguenza. tra raltro, 
sul terreno monetario, la ell-
minazione della massa di dol
lari in possesso dei produttori 
medio orientali che costituisce 
uno dei fattori che concorrono 
ad aggredire le monete euro-
pee a vantaggio di quella a-
mericana. Non si dimentichi, 
infatti, che con la generallz-
zazione della ripartizione al 51 
per cento gli introiti di questi 
paesi passeranno dai 10 mi
liardi di dollari attuali a una 
cifra di 40 miliardi di dollari 
verso il 1980. 

La tesi ha un suo interesse. 
E non tanto, a nostro parere, 
per la effettiva possibilita di 
successo di una sua sperimen-
tazione pratica. ma perch6 ri-
vela a quali limiti oggettlvl e 
giunta la potenzialita dl un 
conflitto politico e strateglco 
tra Europa occidentale e Stati 
Uniti. Qualcuno ci faceva os
servare, opportunamente, che 
una politica di questo genere 
da parte deU'Europa a nove 
potrebbe avere successo solo 
se la VI flotta fosse, per as-
surdo, europea e non america
na. Cid vuol dire, ci sembra 
di comprendere, che siamo ar-
rivatl al punto che vl e una 
presa dl coscienza, o un ini- ' 
zio di presa di coscienza del 
fatto che se in un primo mo
mento la presenza della VI 
flotta nel Mediterraneo ha 
giuocato contro l'indipendenza 
dei paesi arabi adesso giuoca 
anche contro l'autonomia del-
l'Europa occidentale. 

Non e poco, anche se a que
sto si e arrivati molto tardi e 
solo nel momento in cui l'Eu
ropa occidentale avverte in 
modo insopportabile quanto il 
cappio americano si sia stret-
to attorno alia economia della 
Comunita. Ma cid che rende 
scettici di fronte al prospet-
tarsi di questa tesi e che gli 
americani non intendono af-
fatto cedere su questo terreno. 

Le possibilita 
di autonomia 
Abbiamo accennato, in un 

articolo precedent©, al ruolo 
assegnato dagli Stati Uniti al
io Stato di Israele e a quello 
che si vorrebbe assegnare al-
l'ltalia quale acavallo " di 
Troian americano all'intemo 
della Comunita. Ma vi e del-
l'altro. Profondamente impe-
gnati nella loro strategia tri-
polare, gli Stati Uniti • non 
sembrano per nulla disposti 
ad accettare altri interlocuto-
ri e tanto meno interlocutori 
europei. Di qui discende a no
stro awiso la costatazlone che 
in fondo i sostenitori delle 
due tesi, se si dividono sulla 
anallsi, finiscono per arrivare 
alle stesse conclusion! quando 
si tratta di definire i mezzi 
attraverso i quali l'Europa oc
cidentale potrebbe conqulsta-
re la sua autonomia. Essi 
stanno, essenzialmente. In una 
reale coesione che consent* di 
affrontare anche il rischio di 
una crisi politica con gli Stati 
Uniti. Al dl fuori di questo 
non vi e possibilita di autono
mia. Vi e solo l'accettazlone 
rassegnata della continuazione 
dell'attuate sistema che fa 
deU'Europa occidentale. come 
abbiamo detto. nient'altro che 
il polmone dell'economia degli 
Stati Uniti. 

Alberto Jacoviello 

E* morta 
la scrittrice 
Vera Panova 

LENINGRADO. 5. 
La iciitlric* sovietlca Va

ra Panava e morta a La» 
ningrado all'cti di tt an
ni. A S M ! pepdare sia ntl-
I'URSS che all'estero par la 
numcres* tradiniani delta 
sua opera. Vera Panova 
aveva pubblicato ml IMC If 
suo libra piu famoso, c Com-
pagni di vlaggio», che nar-
ra un episodto della stcon-
da - gucrra mondial*. Per 
tre volte la tcrirtrke fu in-
signita del promt* di stata 
oolrURSS. Vera Panova la
voro spesso anche par II t*a-
tr* o II cinema. Da un sua 
soMotto * stato tratto tl 
film «Scriotha *, promlata 
noi 1WI al Festival « Kar
lovy Vary. 


