
V U n i t d / sabato 17 ma no 1973 PAG. 3 / attuallte e c o m m e n t l 

Dopo il convegno d i « Forze nuove» 

La sinistra dc 
verso il Congresso 
Uno schieramento che presenta al-
cune novita - II ritorno del sinda
calisti . La linea di Donat-Cattin 

J 

) 

, E' ormai consolidata tra-
' dizione da oltrc 25 anni nel-
; la DC che i Congress! nazio-
' nali siano preceduti da una 

serie di convegni di corren-
; to nei quali si > definiscono 
;—• come in autentiche con-

venzioni separate — schiera-
. menti e strategic congres-
, suali. • - ' • 

II - recente convegno di 
Viareggio della corrente di 

. « Forze nuove » • va quindi 
visto soprattutto in questa 

' luce, al di la delle polemi-
' che piu immediate che i due 
i interventi ' di Donat-Cattin 
] hanno sollevato dentro e 
fuori la DC. A Viareggio 
anzi il carattere di « piccolo 
congresso» in vista del 
« grande congresso » e stato 
per cosi dire ufficializzato 
con la decisione di andare 
alle assemblee precongres-
suali' su posizioni assoluta-
mente autonome e con pro-
prie liste. 

«Forze nuove» questa 
volta e partita per prima 
fra le varie frazioni e i tre 
giorni del suo « congresso 

• nazionale» sono serviti so
lo a verificare la coesione 
interna e a presentare poi 
all'esterno il proprio schie
ramento in campo. Uno 
schieramento che ha anche 
provocato qualche sorpresa. 

II fatto nuovo piu eviden-
te, a Viareggio, e stato il ri
torno a ranghi serrati della 

'CISL nella sua vecchia cor
rente di partito. In efTetti la 
corrente sindacalista della 
DC fu fondata, come e no-
to, proprio da Giulio Pasto-
re e raccolse dall'inizio i re-
sidui della corrente di 
« estrema » sinistra di Gron-
chi, di qualche esponente 
del vecchio gruppo Rapelli 
e i quadri sindacali nuovi 
che allora si formavano ap-
punto nel sindacato di Pa-
store. In quegli anni di guer-
ra fredda la corrente sinda
calista della DC rappresen-
to il cordone ombelicale, il 
collegamento organico e 
scoperto fra sindacato e 
partito. Quelle origini non 
si possono dimenticare pro
prio perche esse hanno se-
gnato a fondo una intera ge-
nerazione di sindacalisti dc 
e hanno sempre mantenuto 
ai gesti e alle posizioni del 
gruppo o di suoi personag-
gi caratteri di ambivalenza 
spesso sfociati in improv-
vise «inversioni di tenden-
za > non sempre spiegabili 
a lume di logica. L'ideologia 
cosiddetta < produttivistica > 
e aziendalistica data alia 
CISL in quegli anni dall'Uf-
ficio studi di Saba e di Ro-
mani (e all'epoca questo si-
gnificava solo accordi sepa-
rati e sindacalismo subalter-
no al padronato) e il model-
lo dei sindacati USA (i qua
li erano all'avanguardia nel 
maccartismo) che la CISL 
si era scelto, avevano finito 
per creare curiosi .anomali 
sdoppiamenti: nella DC la 
corrente rappresentava posi
zioni di sinistra accesa, dan-
do anche prova di talune 
coerenze, sempre ' sorpren-
denti in questo partito; nel
la CISL invece (e spesso 
erano le stesse persone) ci 
si trovava di fronte a un 
anticomunismo viscerale - e 
fazioso. In sostanza, inver-
tendo i termini del rappor-
to che ci si poteva attende-
re, il sindacato CISL si col-
locava < a destra » della cor
rente sindacalista dc. 

Un rapporto 
mutato 

La novita degli ultimi an
ni sta nelle variazioni suc
cessive che questo rapporto 
ha subito. Fallito prima il 
centrismo e finite presto 
molte illusioni sul centro-si-
nistra, quando • la formula 
mostro il suo grave logora-
mento, il sindacato fu (per 
la sua stessa natura) il pn-
mo a awertire la novita e 
a prendere alcune distanze; 
per contro marciava a pas-
si veloci il proccsso di uni-
ta sindacale che muoveva 
proprio dal basso e quindi 
condizionava di fatto i diri-
gcnti CISL. L'autonomia del 
sindacato, la fine del colla-
teralismo sono fatti degli 
ultimi cinque anni che sem
pre piu hanno sostituito la 
vecchia «ideologia > CISL 
con nuovi contenuti unitari. 
In questo periodo fu pro
prio dalla corrente sindaca
lista della DC che vennero 
le maggiori resistenze dato 
che l'autonomia della CISL 
e delle ACLI dalla DC, fini-
va per togliere peso alia 
corrente in seno al partito. 

E' ben noto — e sollevo 
a suo tempo aspre polemi-
che — come dictro al pro
gressiva distaccarsi di Sca-
lia dalla linea del Congres
so CISL del 1069 c dalle dc 
libcrazioni dei • successive 
consigli ' nazionali circa i 
tempi della unificazione sin
dacale, ci fosscro anche 
consensi e interventi della 
corrente sindacalista dc. Su 
tatt* qucste vicende e sui 

suoi significati, sarebbe sta
to utile un ripensamento ap-
profondito da parte della 
corrente, ma era chiaro che 
questo non si poteva aspet-
tare da un convegno che, 
come quello di Viareggio, 
era appunto f.olo un « picco
lo congresso» in vista del 
« grande », e quindi soprat
tutto una presentazione in 
ordino di battaglia. 

"Certo qualcosa di piu pro-
fondo deve esserci comun-
que stato alle spallc dell'as-
semblea di Viareggio. Infat-
ti, se era lecito aspettarsi 
la presenza di uomini come 
Scalia, Armato, Merli-Bran-
dini, Marini che nella CISL 
— pur da posizioni diverse 
— a un certo momento han
no contrastato Storti, meno 
sicura poteva sembrare una 
partecipazione dello stesso 
Storti. E invece proprio 
Storti ha fatto la parte del 
leone: sia perche Scalia non 
e venuto, sia perche il suo 
discorso ha avuto la inten-
zionale collocazione e la por-
tata di una relazione, sia in-
fine perche da ogni parte, 
anche da parte dei suoi av-
versari, nessuno ha voluto 
parlare del passato e tutti 
si sono lanciati in una ga-
ra « a sinistra » che spesso 
assumeva accenti anche un 
poco avveniristici. E qui si 
e avuto il risvolto piu inte-
ressante del convegno: in-
fatti sulla linea di Donat-
Cattin — durissimo con il 
governo attuale, favorevole 
a un centro-sinistra di tipo 
nuovo e capace di fare le ri-
forme, attento al confronto 
con il PCI « grossa forza po-
polare» — e'e stata una 
unanimita politica che da og-
gi alia corrente (anche nei 
confronti delle altre forze 
della sinistra interna) un 
peso piu che notevole, su-
periore a quello che aveva 
nel recente passato. 

II «doppio 
ruolo » 

Un po* diverso e il discor
so sulle ACLI perche qui 
non ci sono state ricuciture 
delle vecchie ferite. Nelle 
ACLI i sindacalisti dc, tra-
mite soprattutto Vittorino 
Colombo, avevano giocato 
un ruolo ben piu scoperto 
e insieme ben piu arretrato 
che nella CISL. In sostanza, 
nei congressi ACLI, i sinda
calisti dc finivano talora — 
volendolo o no — per coin-
cidere con la destra appog-
giando non solo il manteni-
mento del collateralismo e-
lettorale con la DC (contro 
la linea Labor e Gabaglio) 
ma, talvolta, perfino invo-
cando i fulmini di Oltrete-
vere. La ripresa di quota 
dei settori aclisti piu mo-
derati, le dimissioni di Ga
baglio, hanno portato qui 
solo gli awersari piu duri 
dei vecchi innovatori e gli 
accenti di Fiori, della pre-
sidenza attuale, sono appar-
si qua e la assai dissonanti 
rispetto a quelli dominant! 
nel convegno. Per di piu la 
frattura e stata aggravata 
dal telegramma di Gabaglio 
che ha voluto precisare che 
Fiori e Andreis erano a 
Viareggio a titolo puramen-
te personate visto che negli 
organi dirigenti delle ACLI 
nessuno. aveva deciso la lo-
ro partecipazione. I forzano-
visti pero non sono andati 
per il sottile: a Viareggio 
hanno messo sul proprio 
conto anche le ACLI e se 
ne ritengono paghi. 

Come si diceva, il discor
so non pud fermarsi qui, a 
queste constatazioni di fat
ti: quale senso vero ha — 
al di la anche del Congresso 
dc — la partecipazione di 
Storti e 'come si col leg a 
questo < incontro > oggetti-
vo con Scalia sul • terreno 
«neutro» della corrente, 
quando e ancora tutta in 
picdi la polemica spesso as
sai viva fra i due gruppi in 
seno alia CISL? Come si 
compone in un quadro ac-
cettabile il < doppio ruolo > 
che i sindacalisti dc hanno 
sempre continuato a gioca-
re nella DC da un lato e 
nella CISL, nelle ACLI e in 
parte nella Coltivatori di-
retti dall'altro? Esiste, cioe, 
senza dubbio, il problema 
di saperc. quali conseguen
ze abbia fuori della DC, nel 
movimento cattolico e in 
quelle sue organizzazioni 
che avevano cominciato a 
battere le strade di una ef-
fettiva autonomia, cio che 
gioca in funzione di sinistra 
nella DC c pud avere un po-
sitivo riflcsso nel Congres
so nazionale di quel partito. 
- II problema insomma e di 

sapere se la tcntazione in-
tegralista che tante volte si 
caccia sdegnati dalla porta, 
non possa ricntrarc per la 
finestra. E questo problema 
non e stato nemmeno posto 
nelle rclazioni e nel dibat-
tito di Viareggio. 

I PAESI DELLA CEE NELLA TEMPESTA MONETARIA 

Una politica egemonica che si avvale di nuovi strumenti per il controllo dei mercati stra-
nieri - La potenza delle societa multinazionali - La paradossale situazione della Francia 
I gruppi dirigenti europei navigano nella crisi senza avere alcuna prospettiva di uscirne 

Ugo Badual 

Dal nostro invialo 
PARIGI, marzo. 

Molti, tra gli esperti dl que
stion! monetarie francesi, rl-
cordano • una famosa • battu-
ta dl Edgar Faure, che slnte-
tizza assai bene le origin! e 
le conseguenze della domlna-
zione americana sull'econo-
mia • dell'Europa ' occldentale: 
«riprendetevl 1 vostrl solda-
tl e restituiteci le nostre fab-
briche ». Cosa vuol dire? Vuol 
dire che tutto e cominciato 
quando i gruppi dirigenti del
l'Europa occidentale hanno ac-
cettato la cosiddetta politica 
dl «difesa del mondo llbero» 
da parte degli Statl Uniti. A 
partlre da quel momento si 
I andato creando un siste-
ma — che corrispondeva al 
rapport! di forza di allora al-
l'interno del mondo capital!-
sta — grazie al quale gli 
amerlcanl hanno potuto farsl 
finanziare dBll'esterno. e In 
particolare da! loro alleatl 
europei, la politica dl espan-
slone imperialistica. Jacques 
Malterre, dlrettore dl uno del 
servizi dl stud! finanziari del
lo Stato francese, in un suo 
libro recente, cita 1 seguent! 
datl, assai Impressionantl. 
«Nel 1970 — senve Malterre 
— gli investimentt americanl 
all'estero hanno permesso dl 
rlmpatriare * dleci miliardi e 
mezzo di dollari dl profitU 
mentre le uscite per nuovi in-
vestimenti non hanno raggiun-
to i sei miliardi ». E aggtunge: 
«se le imprese americane 
non * reinvestissero all'estero 
una parte del loro profitti es
se potrebbero rimpatriare ognl 
anno una cifra dell'ordine dl 
15 miliardi dl dollari». . 

Si comprende assa! bene, in 
queste condlzionl, perche i di-
rigenti della Casa Bianca di-
fendano a spada tratta lo svi-
luppo delle societa multina
zionali con base negli Statl 
Uniti. Scriveva qualche tem
po fa l'edizione internaziona-
le deH'HeraW Tribune: «At-
tualmente sono alio studio la 
soppressione o la diminuizio-
ne dei controlli ai quali so
no sottoposti gli investimen-
ti all'estero, emendamenti al
le leggi anti-trust che non fa-
voriscono l'espansione delle 
Imprese multinazionali e la 
modificazione del sistema fi-
scale per quanto conceme i 
profitti realizzatl all'estero 
dalle societa americane ». 

Cio vuol dire che gli Stat! 
Uniti non hanno la minima 
intenzione di rinunciare a un 
sistema di rapporti con il re-
sto del mondo capitalista che 
permette di affrontare, tra 
l'altro. con relativa tranquilli-
ta, la loro stessa politica dei 
costi. E' stato calcolato, ad 
esempio. che il costo unita-
rio del lavoro e cresciuto ne
gli Stati Uniti. tra il 1965 e il 
1970, del tre e nove per 
cento all'anno. contro lo zero 
e otto in Giappone nello stes
so periodo, lo zero e due In 
Gran Bretagna. l'uno e quat-
tro In Belgio, lo zero e se! 
in Frahcia e cosl via. 

Ma vi e un esempio che 
fa comprendere meglio di tutti 
il tipo di politica che hanno 
fatto gli Stati Uniti per rica-
vare il massimo profitto dal 
loro rapporti con Testero. Ver
so il. 1950 — dice Malterre 
— gran parte del mondo. in-
debolita dalla guerra, com-
prava qualsiasl cosa negli 

.Stati Uniti. Con i dollari del 
a piano Marshall» molti pae-
si hanno pagato auto, macchi-
ne di ogni genere ed altrl 
prodotti degli Stati Uniti. Poi 
a poco a poco questi paesi 
si sono accorti che non sem
pre i prodotti americani era-
no adatti ai loro bisogni. E 
cosl le ultime Chevrolet cro-
mate • finiscono la loro vita 
sulle strade, poniamo, della 
Turchia mentre questo paese 
comincia a comprare, in pic-
cole quantita, delle auto pro 
dotte in Europa, t 

Gli Stati Uniti. tuttavia, non 
hanno compiuto sforzo alcu-
no per adattare la loro pro-
duzione quando e diventato 
chiaro che essa era troppo dl-
versa dai gusti e dal bisogni 
degli altri paesl. Le imprese 
americane hanno adottato un' 
altra strategia Per vendere 

l sui mercati stranieri vi han
no imoiantato delle fabbriche. 
Cio perche i finanzieri ameri
cani hanno calcolato che I 
profitti realizzatl con le fab-

* briche del loro paes*» si mol-
tiplicano se investiti all'este
ro. in particolare in Europa 
occidentale. Questa zona del 
mondo. infatti. corrisponde 
salari relativamente deboH e 
possiede capitali relativamen 
te piu esigui in rapporto agli 
Stati Uniti. E cosi e nella re-
gione di Parigi o a Montpel-
lier. a Anversa o a Rotter
dam. a Milano o nella Ruhr 
che le imprese americane pro-
ducono gli ordinatori elettro-
nici. le macchine e le specia-
lita chimiche venduti in tut-
to II mondo. -

E" un fatto — afferma 
sempre Malterre — che gli Im-
pianti americani in Europa 
hanno aiutato le Industrie di 
questa parte del continent* 
ad acquisire la tecnologia e 
l'efficacia americane, • e d o 
ha diminulto il vantaggio de
gli Stati Unit! contribuendo 
a rendere la Germania o la 
Francia o 1'Italia piu compe
titive sui mercati mondial! 
a spese del prodotti made 
in USA. Per far fronte a que
sta realta e per finanziare le 
loro spese di egemonia e di 
espansione gli americani ave
vano due strade: o realizzare 
un eccedente • enorme delle 
loro operaxionl commercial! 
oppure imporre il dollaro co
me mezzo universale dl pa-
gamento sviluppando al tem
po stesso la rete delle socie
ta multinazionali. Quando nan-
no costatato che la prima 
strada era lmpraticabile al ao> 

no sforzatl dl Imporre la se. 
conda e vi sono riuscltl. • 

De Gaulle aveva cercato dl 
resistere. Ma dopo il 1068 
non ha avuto piu alcun mez
zo. II rlsultato 6 che la Fran
cia dl oggl e In una situa-

, zione paradossale. I suoi fa-
mosl aerel Mirage non po
trebbero volare senza I con-
gegni elettronicl prodotti da 
fabbriche americane e altret-
tanto vale per .il prestigioso 
Concorde. Alio stesso tempo 
Parigi non ha certo piu mez-
zl di Bonn per lanclare una 
qualsiasi offenslva contro 1' 
egemonia del dollaro. 

Se questa e 1'analisi. ' lar-
. gamente condivisa, che si fa 
in Francia relativamente al
le origini della situazione 
presente assai difficile, come 
del resto a Bonn, e cercare 
dl capire a quail mezzl si pen-
sa dl dover ricorrere per poter-

ne usclre. In generale le pre-
vislonl oscillano tra chi ritie-
ne che le ultime vicende mo
netarie abbiano inferto un 
colpo mortale a ognl proget-
to di unificazione reale dl una 
Europa a nove indipendente 
e autonoma e chl ritlene. in
vece, che un qualche proces-
so di unificazione andra a-
vanti pragmaticamente ma 
senza mettere in causa 1'ege-
monia degli Statl Unit!. So
no due prevision! solo In ap-
parenza diverse. Tutte e due, 
in realta, escludono che l'Eu-
ropa a nove possa diventare 
un altro polo del mondo ca-
pitalistico. 

II ragionamento che si fa 
per arrivare a questa conclu
s ion e abbastanza consisten-

te. Si ammette, evidentemente, 
un relativo declino della po
tenza americana in rapporto 
ad altrl paesi del mondo ca

pitalista la cu! raplda crescl-
ta ne ha aumentato l'lnfluen-
za economlca. Ma, si aggiun-
ge subito, sarebbe sbagllato ri-
tenere che la fisionomla gene-
rale del capitalismo sia cam-
biata in profondita. Gli Stati 
Uniti rlmangono la potenza 
dominante e se altri paesl pos
sono pretendere che si arri. 
vl ad una certa redistribuzio-
ne del prlvileg! e del merca
ti, essi non - arrlveranno a 
scatenare un vero e proprio 
conflltto dl grandi dimensio-
ni con il paese capofila del 
capitalismo mondiale. Anche 
se la coesistenza pacifica ha 
fatto allontanare il pericolo 
dl un conflitto totale tra I 
due camp!, quello capitali-
sta e quello socialista, la preoc-
cupazione di preservare la 
unlta deirimperialismo rlma-
ne determinante. La caduta 
di De Gaulle costitulsce la 

migllore lllustrazione di que
sta realta. 
- Ci6 conduce alia conclusio-
ne che non sara certo dal-
l'interno dei centri decislona-
II del capitalismo che potran-
no venire progettl capacl dl 
usclre dalla crisl attuale nel-
l'unlco modo stabile: la dra-
stica diminuzlone dell'influen-
za politica. economlca e milita-
re degli Stati Uniti in Europa 
occidentale. La battuta di Ed
gar Faure che abbiamo citato 
all'inizlo e, percid, soltanto 
una battuta, che se serve a 
sintetizzare 1'orlgine e le con
seguenze ' della dominazione 
americana sull'Europa occi
dentale non costitulsce cer
to, almeno per gli attuall grup
pi dirigenti europei, un pro-
gramma di azione. 

Se tutto cio e realistico, se 
corrisponde, cloe, a! dati es-
senzial! della situazione attua-

IL CAPOLAVORO CONTESO 

NEW YORK — Una folia di visitatori si accalca al < Metropolitan Museum of Art» per ammirare il prezioso vaso greco 
che e al centra di uno scandalo internazionale. Come e noto, il calice che porta la firma di Eufronio (uno dei piu not! 
ceramist! greci che lavoro tra il 510 e II 470 a.C) • stato trafugato dall'ltalia — una delle tante opere d'arte che prendono 
la via clandestine dell'estero — ed e stato acquistato dal museo newyorkese. La vicenda non * stata ancora chiarita, la 
polemiche restano vive e il pubblico americano accorre a vedere II capolavoro conteso. . . . . - , 

le, e tuttavia anche vero che 
vl sono altri fattori dl cul bl-
sogna tener conto. S'e vi
sto che in Francia si ammet
te come si sia verifi^ata, In 
questi ultimi died anni, per 
effetto della stessa «penetra-
zlone americana, una certa 
modificazione del rapporto dl 
forza all'interno del mondo 
capitallstico. Paesi come il 
Giappone. la Germania, la 
Francia non hanno lnteresse 
a scatenare un conflltto che 
indebolirebbe tutto 11 campo 
capitalista. Alio stesso tem
po e pero lnnegablle che que
sti paesi, e in misura mino-
re anche altrl, non vogliono 

Kiu accettare la legge del dol-
iro, il che significa che vl 

e una tendenza a trovare un 
nuovo equllibrlo che corri-
sponda alia realta dei rappor
ti d! forza attuall. II succo del
le discussion! monetarie di 
queste settimane sta tutto 
qui: nella difficile rlcerca di 
un equilibrio accettabile al
meno per un certo periodo. 

Gli Stati Unit! giocano du-
ro. I dirigenti americani san-
no benlssimo di poler conta-
re su molteplicl fattori: l'in-
teresse di tutti all'unita del 
mondo capltalistico, la poten
za delle societa multinaziona
li che sono in grado di con-
dizionare l'economia dei pae
sl capJtalisti alleatl-rivali de
gli Stati Uniti, la minaccia 
rappresentata da un rltlro del-
1'impegno militare e infine la 
divisione tra i paesi dell'Eu
ropa occidentale. Per tutte 
queste • ragioni, e per altre 
ancora. essi hanno nelle loro 
man! le carte piu forti. Non 
a caso vi sono tre punti che 
vengono costantemente Igno-
rati nelle discussion! tra eu
ropei e americani: il ritorno 
alia convertibility dei dolla
ri in possesso dei paesi eu
ropei e del Giappone. le ml-
sure contro la speculazione 
dei detentori di dollari. tra 
cui gli sceicchi dei paesi del 
Golfo Fersico, la istituzione 
di un vero e proprio sistema 
di potere internazionale che 
ponga i differenti paesi capi
talist! in una situazione di re
lativa parita. 

E' dubbio che ad affronta
re questi tre punti si arrive-
ra. almeno in un futuro pre-
vedibile. •• Ma - e anche dub
bio che gli Stat! Uniti pos-
sano continuare all'infinito a 

'imporre' la loro legge. In fon
do alPintemo del mondo ca-

•pitalista gioca 1'unita ma'an
che la contraddizione. E non 
e r detto che 1'unita debba 
continuare ad essere il fatto-
re dominante. Tanto piu se un 
nuovo interlocutore, e cioe la 
classe operaia e le masse po-
polari riusciranno a far sen-
tire il loro peso in una ricer-
ca, in una discussione, in un 
conflitto che tocca diretta-
mente il loro interesse e la 
loro stessa vita. 

Alberto Jacoviello 
FINE 

(Le precedenti puntate ' di 
questa mchiesta sono state 
pubblicate il 24 febbraio, il 
2, il 6 e il 9 marzo). 

Gli inquinamenti e la carenza idrica, due aspetti di uno stesso problema 

LA GRANDE TRUFFA DELL'ACQUA 
Una scappatoia offerta allrindustria: i nuovi regolamenti consentono di diluire, anziche depurare gli scarichi, 
peggiorando la situazione - 1 danni causafi all'agricoltura - II confronto con altri Paesi - Le fabbriche clandestine 
Molte volte le leggi piu 

complesse, quindi appajente-
mente piu valide e complete, 
sono proprio le piu facili ad 
essere evase. Si crea, fin-
gendo una maggiore esattezza, 
una fitta rete normatlva, a 
prima vista impenetrablle, 
mentre il reo • esce serena-
mente impunlto da spiragli 
nascosti lasciati appositamen-
te aperti. E* questo il caso 
delle nuove e dettagliate nor-
me sulla tutela • delle acque 
pubbliche, scaturite dopo Iun-
ga gestazione dal fumoso cal-
derone ecologico italiano e ve-
nute ad affiancare o a so-
stituire la vecchia Iegislazione 
vigente. La vecchia Iegisla
zione, tra l'altro, dava buoni 
risultati purche la si volesse 
veramente applicare con co-
scienza, come e stato piu 
volte dimostrato, per esem
pio dal magistrato di Said 
Di Giovine, dal pretore Amen-
dola di Roma, dall'avv. Ve-
ronesi di Como ed altri an
cora. 

A pochi mesi dall'emana-
zione dei nuovi regolamenti 
in materia di acque, e prima 
ancora che siano vigentl in 
tutto il paese, e interessante 
esaminarli e vedeme le prime 
conseguenze. Princlpalmente i 
nuovi regolamenti, ricopiatl in 
peggio da quell! di altri paesi 
europei, si basano sul pre-
supposto di stabiltre dei «li-
miti di accettabilita delle ac
que di scaricos ossia si dice 
che le acque luride immesse 
nei corsi d'acqua, nei laghi o 
nelle fogne non possono con-
tenere piu di una certa quan
tita prestabilita di sostanze 
tosslche (di cui e'e un lungo 
dettagliato elenco) per ognl 
litro di acqua scaricata. Non 
viene pero erroneamente fatta 
alcuna menzione su quale de
ve essere la quantita mas 
sima totale di sostanae tos
slche che si possono scarl-
care nelle 24 ore. Proprio In 
questa omlsslone sta 1'inganno 
e la scappatoia offerta all'ln-
dustria. Come era aasal fa* 
eila prevedere ai sta otta-

nendo questo risultato finale: 
le in^ustrie onde rimanere nei 
limit! fissati, anziche depu
rare I propri effluenti tossici 
li diluiscono, aggiungendo al
tra acqua pulita negli sca
richi fino a raggiungere le 
peroentuali per litro di pro
dotti inquinati richieste dalla 
legge. 

II nmedio e chiaramente 
assai peggiore del male. In 
primo luogo l'inquinatore non 
pud piu essere perseguito non 
sussistendo gli estremi del 
reato. benche I prodotti dan-
nosl immessi nell'ambiente 
non siano minimamente di-
minuiti rispetto a prima; in 
compenso si sono accresciuti 
in modo abnorme (In alcuni 
casi anche di alcune decine 
di volte) I consumi di acqua 
per uso industriale in tutto 
il paese E1 awilente notare 
come in Italia 1'iniziativa di 
diluire gli scarichi sia poi 
proprio partita ad opera di 
un gruppo di dooenti dell'uni-
versita di Genova. Costoro 
stanno attualmente conducen-
do un vero e proprio pelle-
grinaggto attraverso le sedi 
delle varie union! industrial!, 
direzioni di fabbriche e de-
positi, ecc per elargire re-
tnbuite consulenze su come 
aggirare la nuova legge nel 
migllore dei modi possibili. 
- A pagame le spese sara 
I'intera pemsoki sia sul piano 
ecologico che economlca In 
particolare, gravissime saran-
no le ripercussionl a ltvello 
agricok), non solo per la im-
mutata presenza di Inquinanti 
nelle acque, ma anche, d'ora 
in avantl, per l'ulteriore calo 
qualitativo e quantitativo delle 
acque irrigue prelevate e rese 
inutilizzabili dalle Industrie. In 
pratica una volta di piu si e 
trasferito sulle categorie a 
piu basso reddlto (I contadini) 
e sul settore agricolo, gla da 
tempo in gravlssima crlsi, 1 
costi delle mancate - depura-
zioni che l'lndustria rifiuta dl 
aostenere. 

Per comprendere quanto cic
ala grave, non ddbblamo di* 

menticare come il danno me
dio causato all'agricoltura da-
gli inquinanti liquldi sia stato 
valutato gia nel 1970 in 51 
mila lire per ettaro di su-
perficle coltivata, con punte 
che in alcuni casi hanno su-
perato le 120 mila lire per 
ettaro (dati ricavati da una 
indagine campione dell'ENI-
ISVET). Anzi, in molte zone 
del paese, specie in Val Pa-
dana, in Emilia ed in To-
scana e Veneto, i danni pro-
vocati all'agricoltura risultano 
essere di molto superiori ai 
costi delle depurazioni stesse. 

Anche in questo caso, che 
riguarda specificatamente le 
acque, non ci troviamo di 
fronte ad una svista, ad un 
errore tecnico, ma a ben pre
cise scelte di carattere poli
tico che traggono la loro ori-
gine nella stessa storia del 
nostro sviluppo industriale. 
Entrati per ultimi, al termine 
del secolo scorso, a far parte 
delle nazioni industrializzate 
europee. ci trovammo a com-
petere con un capitalismo 
straniero, gia consolidate con 
una tecnologia raffinata da 
anni di esperienza. Per con-
sentire alia nascente Indu-
stria uno sviluppo II piu pos-
sibile accelerate si favorl in 
ogni modo un meccanismo di 
accumulazione fondato su bas-
si salari e sul drenaggio del-
l'unico settore produttivo 
traente: I'agricoltura. 

Tale meccanismo dl svilup
po, perpetuato durante l'epoca 
fascista, fu ripreso e conso-
lidato dalla DC in questo do-
poguerra. I risultati di que
sta politica economlca sono 
oggl palesi a tutti: nella fab-
brica si continua lo sfrutta-
mento dei lavoratori, 1'agrl-
coltura e in grave crisl (Im-
portiamo derrate alimentari 
per quasi 2.000 miliardi al
l'anno mentre potential mente 
dovremmo essere un paese 
esportatore), si sono costrettl 
milioni dl contadini ad ab-
bandonare la terra, all'eml-
gTazione. Nel contempo al a 
permeaao il cream di un ea-

pltalismo industriale furbastro 
e piagnucoloso, solo capace a 
contenere i salari, sempre 
pronto alia richiesta di con-
tinul sgravi fisoali, di facili-
tazioni di ogni tipo. < 

Proprio '• per salvaguardare 
questo tipo di sviluppo gli in
dustrial! sostengono di non es
sere in grado di reggere 1 
costi delle depurazioni e che, 
pertanto, per il bene comune, 
sarebbe indispensabile ri man-
dare nel tempo ogni tutela 
ambientale ed in particolare 
quella delle acque, senza al
cuna preoccupazione per t 
danni indotti a carico degli 
altri settori produttivi. Maso-
stenere ancora queste tesi e 
un vero e proprio assurdo, un 
non senso storico-economico. 
• Un'industria italiana che 

non sia in grado di reggere 
il costo di impianti di tratta-
mento degli scarichi, del tutto 
analoghi a quelli installati 
in analoghe fabbriche europee, 
e di per se un'industria mal 
condotta, strutturalraente in-
capace di reggere nell'area 
del Mercato comune. L'esem-
pio piu classico a riguardo ci 
viene dalla Montedison che, 
pur rifiutandosi tassativamen-
te di depurare i propri scari
chi. e riuscita ugualmente ad 
accumulare 150 lire di debito 
per ogni 100 lire di fatturato. 
Un vero record, difficilmente 
uguagliabile. -

In compenso, grazie alia piu 
manifesta impunibilita, gli 
scarichi della Montedison han
no distrutto l'economia di in-
tere vallate, di decine di chl-
lometri di litorali costieri. so
no riusciti ad Insterilire laghi, 
lagune e valli da pesca, un 
tempo ricchisslme, a costrin-
gere aU'emigrazlone decine dl 
mlgliaia di contadini e di pe-
scatori. Altre Industrie, in
vece, come alcune raffinerle, 
grazie alia permlssivita degli 
organi tutor! nostrani, man-
tengono in funzione in Italia 

Impianti di rottamazione (vedl 
la Shell dl Pero) appestando 
l'aria e l'aoqua dl zone den-
samente popoiate ad 

1 propri superprofits per co-
struire all'estero (a Cresier in 
Svizzera, a Ingolstadt in Ger
mania) impianti perfetti, con 

scarichi ottimamente depuratL 
Sempre per questo motivo 

si stanno sviluppando in Ita
lia le Industrie ambientalmen-
te peggiori e meno gradite per 
le diseconomie che provocano. 
Ad esempio nella fascia nord 
di Milano viene effettuata at
tualmente il 50 per cento del
la intera cromatura europea, 
lavorando galvanicamente su 
pezzi provenienti dall'estero 
che poi vengono nuovamente 
riesportati. Alcune di que
ste industrie- non sono nem
meno censite. Si lavora abu-
sivamente nelle cantine, nei 
magazzini, con manodopera 
minorile, senza mutua, senza 
pensione, pagati un tanto al-
l'ora. Risultato: in tutta una 
ampia fascia compresa tra 11 
Iago di - Como ed il Garda 
gran parte delle acque sono 
impotabili. Ma si tace, si 
smentisce e non si costringono 
i responsabili a trattare 1 pro
pri scarichi. 

E questo sulla pelle degli 
stessi lavoratori. Nella zona 
di Odolo un gruista, a causa 
delle esalazioni di piombo re-
siste in media quattro anni. 
Discorso analogo lo si po-
trebbe fare per le cartiere, 
per le concerie, per certe fon-
derie, per le industrie del 
cloro. Non e assolutamente 
possibile continuare su questa 
linea. 

La tutela delle acque dl-
venta quindi uno dei momenti 
Irrlnunclablli per 11 rilancio 
economico deiragricoltura, 
tappa obbligata per awiare a 
soluzione le contraddizioni che 
dilaniano < 11 paese, per fre-
nare l'esodo verso le cltta. 
E* questa una battaglia che 
impegna le forze della sinistra 
Italiana, la classe lavoratrice, 
che piu di ogni altra ha pa
gato, e tuttora paga 11 prezzo 
di questa politica. • 

. Guido Manzona 

Mostra a Roma 

Gino 
Coyili, 
pittore 

della realta 
contadina 

Interesse e polemiche aul 
valore modemo della parti
colare pittura dei naifs sono 
statl rldestatl, in ItAlia, in-
tomo al 1970, dalle opere dl 
Glno Covlli che e un naif 
realista soclale e contadino e 
non un lirico «folle» e «ma-
ledettow alia manlera e nel 
cllchfe dl Antonio Llgabue. 
• Covili vlve a Pavullo nel 
Prignano. sull'Appennino mo-
denese. E' un compagno; su 
questi monti ha fatto il par-
tigiano e poi l'attlvlsta poli
tico. Ha lavorato come bldel-
lo in una scuola: impiegava 
le ore libere per dlsegnare o 
dipingere col pastelli a olio su 
piccole superflci. 

Cesare Zavattinl, nel cata-
logo della mostra di Covlli 
a Roma (galleria «La Nuo-
va Pesa») dice che deve al 
pittore il ripensamento dal
la qualifica di ingenui con 
la quale si sono timbrati i 
naifs: ingenuo, invece, e «uno 
stato di grazia ma per esse
re piu imprudentl degli al
tri » artlsticamente al fine dl 
dire cose molto dure e vere. 
al fine di creare con la pit
tura un'attesa, un allarme. 

E Mario De Michell sotto-
linea un aspetto importante: 
Covili quando comlncl6 a di
pingere si mise a rappresen-
tare la fine del mondo con
tadino poverissimo -> dell'Ap-
pennino, la fine del suo mon
do, del mondo delle sue ra-
dici: «...dipinge i superstiti 
della montagna... gli uomini 
irti, nodosi, fieri, inconsape-
voli dl 'una loro arcaica gran-
dezza, e la sua pittura diven-
ta un richiamo al valore in-
trinseco dell'uomo, diventa 
elogio e dannazione, protesta 
impllcita contro un proces-
so sociale che anziche inclu-
dere nel proprio sviluppo le 
qualita autentiche dl un'inte-
ra storia, ne distrugge dram-
maticamente e senza scampo 
i valori...». 

Nella mostra si sono viste 
immagini gia tipiche di Covi
li e altre nuove: Gli emi-
granti, I pendolari, La lettu-
ra del giornale, II potatore, 
La frana, La monta, La mor-
te del patriarca, 11 mietito-
re e Maternita. Un soggetto 
gia presentato, in una mo
stra precedente, Morte nella 
cava, viene riproposto come 
grande pittura di racconto e 
con una fantastica moltipli-
cazione. tragica.di personag-
gi.'popolanl: -tutto;>un paese 
e piu generazioni attorno al 
cavatore mortp^ul lavoro. La 
/ra^,;,cheruna*:'pjtrtura piu 
piccola di Morte hetta cava. 
rappresenta il punto narra-
tivo piu alto toccato da Covi
li. In • pitture come queste, 
la coscienza della realta e 
l'energia del dolore proleta-
rjo che fanno da struttura 
portante a 11 'immaginazlone 
del pittore determinano uno 
stile duro ma pieno di pi eta, 
violento ma tessuto di affet-
ti. piu tedesco che italiano si 
potrebbe dire, e con qualche 
aggancio spontaneo al Gut-
tuso delle pitture contadine. e 
pongono Covili fuori delle 
aree manierate e di mercato 
della pittura naive. 

Egli merita di essere consi
derate e valutato in relazio
ne alle aree pittoriche di piu 
tipica immaginazione e real
ta contadine: quella jugosla-
va di Generalic e della pittu
ra. prima di Vecenaj. Rabu-
zin, Iackovic e Kovacic avan
tl lo sfruttamehto'di merca
to. dei faraosi vetri dipinti: 
1'area ucraina di Katerjna Bi-
lokur e 1'area georgiana del 
grande Pirosmaniscvili. 

Con i quadri del 1971-72. 
Covili si conferma come il 
piu vero e tiplco pittore no
stra d'una realta contadina 
sempre piu emarginata dallo 
sviluppo industriale e tecno-
logico capitallstico. Ma, in 
questi stessi quadri, egli ha 
dato forma, in particolare. a 
un carattere sociale e mora
le che gia lo Interessava aa 
compagno e da pittore: quel
la energia aurorale e quel-
l'essere differenti umanamen-
te che egli ha scoperto del 
compagni contadini e brac-
cianti poveri deH'Appennino. 
anche quando sono «perden 
tl» e piO umlliatl e offes; 

Molte novita di forma e di 
colore nascoho daH'esaltaalo-
ne di questa differenza uma-
na dei proletari; prima tra 
tutte quella narrativa del tra-
gico delPesistenza che e data 
con una forma serena. quasi 
con calcolato espressionismo 
Ce, invece, un disegno di 
straordinaria ricchezza di cur
ve e di rapporti tra forma 
e spazio. H colore e meno 
ffgridos e piu «discorso*. 

L'immagine della vita si e 
arricchlta e affinata: oggi Co
vili riesce a vedere pifl pro-
fondamente nella realta conta
dina. Riesce a fantasticare 
(sembra una traduzione po-
polare del vortice formale del-
Tantico ferrarese Oosme Tu-
ra) vorticosamente sulla figu-
ra anatomica e sul vestito 
di un taglialegna creando 
energici incastri di forme 
umane con le forme di na
tura. Riesce negli intemi, oUt 
sono la sua grossa novita 
(lintemo popolato di figure 
e 11 grembo poettco del te
nia della solldarietA popola-
re), a vedere vita e oggett! 
di generazioni. 

Nell'immagine indimentica-
blle degli Emtgranti. ne ci-
tiamo una per tutte. stan-
chezza e sonno stanno assie-
me all'ainore, la speranza al
ia fame, la forza alia paura, 
la malinconia della separa. 
zione al bisogno quasi anl-
male di vlvere e non farsl 
schiaociare; nella valigia le-
gata con k> spago e con la 
cinghia ci sono lettere d'amo-
re e pane e salame. E* stra-
no, ma la costruzione di que
sto lamento contadino di em* 
granti porta al desiderlo « 
battersi e alia speranza. 

Dario Mic*cchi 
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