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Riflessioni su alcuni aspetti del dibattito sulTambiente 

Gli equilibri 
la scienza, Tuomo 

II nemico della natura e anche il nemico dell'iiomo 
e si colloca airinterno della societa di classe 

Un aspetto della pubblici-
stica sui tcmi ambicntali, 
in rapporto al quale la linea 
seguita dagli autori marxi-
sti non ' puo, e non potra, 
chc apparire distinta, e lo 
spirito, o 1'attcggiainento, di 
crociata. Non e che tutto il 
pensiero marxista, nell'inte-
ro corso del suo sviluppo, 
abbia sempre fatto i conti 
con le forze csternc all'uo-
mo, naturali, fisiche, ma cer-
to Marx ed Engels, e piu 
tardi Lenin, afl'rontarono il 
rapporto uomo-natura. • Lo 
afl'rontarono in base alle no-
tizie di quelle scoperte che 
soprattutto nella scconda 
meta dell'ottocento si infit-
tirono, e che anche su lo-
ro — critici severi, impla-
cabili della cultura del loro 
tempo — esercitarono viva 
suggestione. E' vero che, a 
rileggere ora la « Dialettica 

> della Natura » o « Materiali-
smo ed Empiriocriticismo », 
si . trovano su questi temi 
espressioni o argomenti che 
rivelano i segni del tempo; 
ed e vero anche che la ma-
tematica del Capitale po-
trebbe apparire inadeguata 
at problemi posti, e sostan-
zialmente risolti piu con i 
concetti cho con il calcolo. 
Tuttavia, assai piii della for
ma — degli espliciti riferi-
menti alle proposizioni cor-
renti allora nelle scienze na
tural! — il senso e 1'intento 
di quelle opere sono vivi og-
gi per noi, anche perche non 
difformi da quello che ab-
biamo appreso in scguito, 
sui mondo fisico: la lezione 
scientifica che ognuno po-
trebbe trarne non e dissimi-
le, ne e separabile, da quel-
la politica. Ed e prendere 
conoscenza, e tener conto di 
tutti i fattori, di tutte le for
ze in gioco e del modo co
me interagiscono; sapere 
che per intervenire in un 
processo e modificarlo, per 
opporsi a talune di quelle 
forze, e necessario assecon-
darne altre; e conoscerle 
tutte. 

Se si e appresa questa le
zione lo spirito di crociata e 
le visioni apocalittiche non 
saranno piu accolte, qualun-
que forma prendano, anche 
la forma mistificata di una 
« curva esponenziale » che 
continua a subire arbitraria-
mente, come in certi « mo-
delli», mentre nella realta 
fisica le cose di solito vanno 
diversamente; qui interven-
gono fattori limitanti che 
modificano il processo, so
prattutto se esso e comples-
so e comporta tempi lun-
ghi. Questo non esclude cer-
to l'ipotesi che non possa-
no awenire catastrofi; signi-
fica piuttosto che la cata-
strofe non va immaginata 
come mossa daU'esterno del 
sistema, inopinata e casua-
le, bensi pensata come mo
menta virtuale del sistema, 
che interviene (diviene at-
tuale) se gli equilibri a cui 
l'csistenza del sistema e af-
fidata si alterano profonda-
mente. Ma allora per impe-
dire la catastrofe, o per rin-
viarla, o per attenuarne gli 
effctti, non serve scagliarsi 
contro un singolo bersaglio 
piu o meno esattamente 
identificato, occorrera inve-
ce raggiungere un maggior 
grado di consapevolezza per 
Tassieme dei processi in at-
to: distinguere accuratamen-
te il senso in cui le diverse 
forze operano, intendere 
quali possano essere volte, 
con il loro peso congiunto, 
al fine desiderate 

Percid lo schema — che 
spesso si vede proposto nel
la pubblicistica sull'ambien-
te — secondo il quale equi
libri naturali sostanzialmen-
te stabili, ab aeterno ad ac-
ternuvi, ;- sarebbero turbati 
soltanto ' da un intervento 
umano rappresentato come 

Una mostra 
fotografica 

su Roma 
all'universita 
di Berkeley 

€ La terza Roma: traffico 
« gloria > e il titolo della 
grande mostra che si apri-
ra il 21 marzo nel Museum 
of Arts dell'Universita di 
Berkeley, la celebre citta 
universifaria della Califor
nia. L'iniziativa e stata pre-
sa dal Gabtnetto Fotografico 
Nazionale e da I la sfessa Uni
versity di Berkeley. -

Si fratta di una ricca ras-
1 segna fotografica atfraverso 
ila quale si documenta la 
crescita della nuova citta e 
la distruzione della vecchia. 

• Evitando il fono nosfalgico e 
' of f rendo un panorama an
che dei delitti urbanistici 
compiuti nel corso del fa 

! sc'smo, la mostra mette in 
rilievo la continuity della po 
litica di devastazione com-
piuta ai danni dell'antica 

: citta. Le immag'ni illustra-
i no le prime in?ziat>e spe 
culative di monsignor de Me 
•vde, nei pressi della stazio 

'ne e via via gli sventramen-
ti del '30 40 e il sorgsre del 
[« borgate • dell'EUR. 

I 

» > • • -

r.-

esterno e accidentale, non 
solo 6 troppo semplice ma 
e falso e pericoloso, atto a 
oscurare proprio quei fatto
ri che sono invece i piu ef-
ficaci a prevenire la cata
strofe. Gli equilibri naturali 
— gravitazionali nel cosmo, 
ecologici nella biosfera ter-
restre —• possono apparire 
stabili solo perche i tempi 
tipici del loro decadimento 
sono assai piu lunghi di 
quelli propri dell'iiomo: mi-
liardi di anni nel primo ca-
so, milioni nel secondo. Ma 
secondo molti autori perfi-
no l'universo nel suo assie-
mo e un sistema in via di 
degradazione, e in ogni ca-
so nel suo ambito gli eventi 
catastrofici sono del tutto 
ordinari, a cominciare dalle 
esplosioni delle supernouae. 
La superficie terrestre ha 
conosciuto disastri di varia 
natura, che hanno portato 
alia distruzione di non po-
che specie animali e vege-
tali. . . , . - • . 

Del resto, proprio alia re-
cente letteratura sui temi 
ambientali si deve la consa
pevolezza della estrema de-
licatezza e complessita de
gli equilibri ecologici e geo-
fisici. Rompere questi equi
libri e meno facile di quan
ta alcuni affermano, perche, 
turbati, essi tendono a ri-
comporsi, grazie alia molte-
plicita dei fattori che vi in-
tervengono; ma se le cause 
perturbanti si ripetono e ac-
cumulano, essi finiranno per 
cedere. La natura degli equi
libri ecologici e essenzial-
mente statistical le specie 
che vi partecipano non ne 
sono consapevoli,. anzi cia-
scuna di esse, se si trovasse 
a non aver piu competitori 
e nemici, e finche avesse ci-
bo, si moltiplicherebbe fi-
no a rimanere soffocata dal 
proprio numero, e dal pro
prio catabolismo, dai propri 
rifiuti. E' il caso dei batteri 
in una provetta, citato da 
piu d'uno degli autori im-
pegnati nel dibattito ambien-
tale. • ''••••• 

In questo quadro — nel 
quadro di equilibri nessuno 
dei quali puo durare oltre 
un certo termine — sara uti
le vedere come si colloca 
l'uomo. In primo luogo, cer
to, come partecipe delle leg-
gi generali; ma in secondo 
luogo — da alcuni decenni 
piu accentuatamente — co
me responsabile di un ulte-
riore processo di degradazio
ne, caratterizzato da tempi 
assai piu brevi degli altri 
ricordati. Tuttavia, • anche 
questo punto rivela due a-
spetti distinti. In un certo 
senso, l'uomo si trova pro
prio nel caso ipotizzato so-
pra, cioe quello di una spe
cie che non incontra piu 
nelle altre competitori e ne
mici che ne contengano il 
vigore, per cui tenderebbe 
a espandersi a dismisura. 
Ogni altra specie, pero, si 
espanderebbe solo in senso 
demografico, - mentre nella 
specie umana tale tendenza, 
sebbene in atto, ha gia in-
contrato fattori autolimitan-
ti; come si e dctto e prova-
to piii volte benche alcuni 
ancora lo neghino. Vicever-
sa, 1'uomo non ha ancora co-
minciato ad autolimitarsi 
nella rapina delle risorse e 
nella produzione di rifiuti, 
che nel suo caso non cresco-
no in misura proporzionale 
al numero degli individui — 
cioe al crescere della popo-
lazione — bensi molto piii in 
fretta poiche ogni individuo 
consuma e rifiuta, in media, 
come venti o trenta uomini 
di mille o duemila anni or 
sono. . ;-. -

Differenze' important!, ri-
spetto alle altre specie, so
no date — come ognuno sa 
— dal fatto che l'uomo di-
strugge soprattutto risorse 
non rinnovabili (come i me-
talli) e che i suoi rifiuti so
no in gran parte non biode-
gradabili, e quindi genera-
no profonde alterazioni del-
I'ambiente. Ma in linea di 
principle, l'atteggiamento di 
rapina dell'uomo verso I'am
biente rimane confrontabile 
con il comportamento incon-
sapevole di ogni altra spe
cie che si trovi temporanea-
mente (e su aree limitate) 
senza competitori. Dunque, 
la ragione per cui tale com
portamento deve suscitare 
sdegno e condanna non e 
I'essere — come da molti si 
asserisce — difforme dalla 
natura; c il suo essere dif
forme dall'uomo: dalla linea 
della conoscenza delle leggi 
naturali, che c propria solo 
delluomo. La rapina delle 
risorse, il rimanere soffocati 
dai propri rifiuti, sono del 
tutto « naturali > nelle spe
cie che possono solo cibarsi 
e riprodursi; non sono inve
ce « umani >, perche l'uomo 
conosce le relazioni del pro
prio operare. . 

Coloro che fanno il « pro
cesso alia tecnologia >, e 
censiderano 1'eccesso di ri
fiuti conseguenza nccessaria 
delle applicazioni scicniifi-
che e dello « sviluppo », per-
dono di vista il fatto che 
proprio e solo la scienza — 

niti-"-

essa stessa momenta rilevan-
tc di uno sviluppo che sia 
definito in termini appro-
priati — pone l'uomo di og-
gi in grado di riferirsi al-
l'ambiente e alia natura con 
atteggiamento non di rapi
na, ma di assunzione di re-
sponsabilita. Se questo pun-
to e chiaro, e se da questo 
punto si parte, sara facile 
rendersi conto che la rapina 
delle risorse « finite » e 1'ec
cesso di rifiuti sono conse
guenza non della scienza 
bensi della poca scienza, del
la insufficiente applicazione 
delle conoscenze scientifi-
che; non della tecnologia 
possibile al livello di stu
dio e di progetto, bensi di 
quella di livello inferiore, 
adottata dalle grandi azien-
de monopolistiche per mo-
tivi di profitto; non dello 
sviluppo in senso proprio 
(che tende a esprimersi nel
la efficienza dei processi di 
trasformazione e di produ
zione), bensi della sua mi-
stificazione, che si risolve 
nello spreco, e alio spreco 
da un segno positivo nel 
computo del PNL (prodotto 
nazionale lordo). •:••••• 

E allora, se la natura e 
minacciata non dalla scien
za, ma dalla negazione della 
scienza, essa non dall'uomo 
e minacciata, ma dalla ne
gazione dell'uomo. II nemi
co della natura e anche il 
nemico dell'uomo, e si collo
ca airinterno della societa 
di classe. Con questo, certa-
mente non ripeteremo la 
bizzarra affermazione di 
qualcuno, che « l'ecologia e 
rossa ». Sappiamo che esiste, 
e anche molto agguerrito, 
un approccio ambientale di 
classe, che ha i suoi cardini 
proprio nella contrapposizio-
ne dell'uomo alia natura, e 
nella negazione dello svilup
po del terzo mondo; che as-
serisce i «limiti dello svi
luppo > per mantenere agli 
USA una posizione privile-
giata su scala internaziona-
le, e rafforzare il potere dei 
monopoli. E non si combat-
te questa linea riecheggian-
done i motivi di fondo, con 
la sola aggiunta di una di-
versa coloritura, con 1'ap-
pello disordinato alia crocia
ta contro un bersaglio indi-
stinto. La si combatte con 
un discorso analitico pun-
tuale, con impegno politico 
non meno che di studio, di 
ricerca. 

Cino Sighiboldi 

Gli orientamenti emersi al congresso degli JUSOS 

GIOVANISOCIAUSTITEDESCHI 
Rivendicano il proprio ruolo unifario all'interno del partito socialdemocratico, ma propugnano - contro ogni ipotesi 

di «pace sociale» - una politico che foccia leva sulla mobilitazione della classe operaia - Una forte spinta inter-

nazionalista - Grande attenzione ai temi della lotta comune con le altre forze operaie e democratiche europee 

Singolare davvero la con-
traddizione in cui e caduta 
la grande stampa borghese 
tedesco-occidentale nel com-
mentare il congresso degli 
JUSOS, I'organizzazione gio-
vanile della SPD,' il partito 
del cancelliere 'Willy Brandt, 
tenutosi di recente a Bad Go-
desberg. Se infatti, da un lato, 
questa stampa ha tentato di 
liquidare i giovani socialisti 
tedeschi come ridicoli epigoni 
dei falliti movimenti studen-
teschi del '68, come portatori 
solo di inconcludenti eccessi 
verbali e come espressione di 
sottocultura politica, dall'al-
tro ad essi, prima, durante e 
dopo il loro congresso, ha r»-
servato lunghe colonne di 
piombo. Cosa questa che suc-
cede assai raramente in occa-
sione di un congresso giova-
nile di partito e che, di per 
se, sottolinea Vimportanza 
dell'avvenimento, ben avverti-
ta del resto anche dai piii 
auiorevoli ed attenti giorndli 
stranieri. ' . ' • ' . 

Maggioranza 
e «Stamokap» 
Se d vero infatti che sono 

ancor oggi presenti i segni 
dell'eredita sessantottesca ne-
gli JUSOS, e altrettanto vero 
che non e di' certo questa 
I'odierna caratteristica jonda-
mentale della organizzazione, 
bensi quella di ~ essere una 
componente forte ed influenle 
tra le masse giovanili e. nella 
SPD, di essere un movimento 
che sa cogliere ed esprimere. 
esigenze profonde. di rinnova-
mento che emergono con sem- '• 
pre maggior chiarezza nella 
RFT e in tutta VEuropa occi-
dentale. '•• 
' Delle ' caratteristiche che 

hanno segnato un po' ovun- . 
que il sorgere e lo svilupparsi 
dei movimenti giovanili,' gli 
JUSOS mantengono ancora 
oggi la prevalente presenza 
degli studenti e degli intel-
lettuali iispetto ?ApHr op6fai:\. 
all'incirca solo il 20 per cento 
dei duecento delegati di Bad 
Godesberg, in rappresentanza 
dei 250 mila iscritti, era com-
posto da giovani operai. Man
tengono anche un singolare 
modo di lavorare' che pud 
apparire — e che forse a 
volte anche lo 6 — confuso. 
e caotico. •• ••"••• •.-;". 
' Gli' interventi congressuali, 

Un meeting di studenti a Berlino Ovest 

la cui durata di cinque mi-
nuti e stata sempre rispettata 
con rigore, vedevano infatti 
un curioso intreccio di argo-
mentazioni politiche. di accuse 
spesso personalistiche e •" di 
puntigliosi richidmi'ai piu di-
versi deliberati. Gli interventi 
stessi. a loro ~ volta, •• erano 
frequentemente interrotti dai 
congressisti con domande agli 
oratori, tenuti questi, per nor
ma di regolamento, ad inter-
rompere il loro dire e a n-
spondere immediatamente. Un 
procedere questo, che se, nella, 
sua slngolarita, appare pro-
fd'ndathente marcato da esp"e*-'. 
rienze assembleari e sponta-
neistiche, svela anche il pre-
gio di far sentire ciascun con-
gressista partecipe ; e prota-
gonista, in v prima *• persona, 
della vicenda politica in cui 
e coinvolto. Non a caso una 
delle peculiari caratteristiche, 
umane anche, di questi gio
vani e-\a- profonda - convin-
zione, la grande generosila 

del loro impegno politico.' • ~* 
Questa forma di dibattito e 

stata assai lunga ed • aspra 
nello scontro tra ' la maggio
ranza e il gruppo — dal 5 
al. 10 per, cento dei delegati 
— • che suole' essere denomi-
nato € Stamokap > (da Stoats-
monopolistischer Kapitalismus 
cioe capitalismo monopolists 
co di • Stato). Uno scontro, 
per i suoi'contenuti,'. non pri-
vo di interesse ed anche di 
attualita per noi, ma che per 
essere compreso appieno, va 
rqpportato alia concrjeta si-
tuazione politica ed economi-' 

'•do'-socinletdilla- RFTiedx an
che alle tradizioni del mo
vimento operaio tedesco. La 
maggioranza sostiene la- cq-
siddetta ' « doppia strategia », 
una linea cioe di lotta «an-
ticapitalistica » facente : leva 
sulla mobilitazione della clas
se operaia e, in genere, dei 
lavoratori dipendenti, indivi-
duahdo nelle fabbriche e ne-
gli altri « spazi sociali > (scuo-

la, quartiere ecc.) il terreno di 
lotta per far maturare una 
sempre piu diffusa coscienza 
di. classe e socialista e per 
spostare quindi verso sinistra 
gli equilibri politici nella SPD. 
II gruppo i Stamokap »,' da 
parte • sua, : individua soprat
tutto nel problema delle al-
leanze della classe operaia 
verso gli strati intermedi e 
i contadini, e quindi . nella 
formazione di uno schiera-
mento « antimonopolistico >, il 
nodo strategico fondamentale. 

^ Strategia >• 
delle liforme 
Si sono intrecciate, in questo 

dibattito, componenti politiche 
ed ideqli diversissime. che 
vanno dai residui di sponta-
neismo, alia tradizioiiale sot-
tovalutazione da parte della 
socialdemoczia tedesca della 

L'infame massacro che bollo I'apartheid nel Sudafrica 

La strage razzista di Shiarp^yille 
II 21 marzo 1960 I'aggressione della polizia ad una folia inerme provoco 69 vittime — La crescente resistenza degli afri-
cani al governo fascista che li priva di ogni dirltto — Gli studenti proclamano il 1973 «anno della liberta e dell'unita» 

21 marzo 1960 a Sharpeville: un momento della spietata aggres sione della polizia ad una folia di africani inermi 

Ii 21 marzo I960, la polizia 
sud-africana apri il fuoco a 
Sharpeville su una pacifica di-
mostrazione di negri inermi, 
uccidendone 69 e ferendon* 
180. La dimostrazione era di-
retta contro le numerose leggi 
discriminatorie ed ingiuste 
varate dal governo razzista 
della minoranza bianca, e in 
particolare contro la legge sui 
salvacondotti, che riduce al 
minimo i gia scarsissimi di* 
ritti dei negri. 

Ii massacro di Sharpeville 
e le misure repressive adot-
tate in seguito dal govemo 
suscitarono orrore in tutto il 
mondo e resero ancora piu 
vasta e profonda la condanna 
della politica di apartheid. I 
risultati immediati dell'avve

nimento furono contraddittori: 
sospensione temporanea del-
l'obbligo del salvacondotto; 
dichiarazione dello stato di 
emergenza, mentre rivolte e-
splodevano in grandi citta e 
in campagna; ed infine la 
messa al bando di tutte le 
organizzazloni politiche negre, 
a parti re dall'8 aprile. II Con-
siglio di sicurezza dell'ONU 

ha in seguito dichiarato il 21 
marzo aGiomo della lotta 
contro la dlscriminazione raz-
ziale ». 

Quest'anno l'anniversario di 
Sharpeville e caratterizzato da 
una crescente resistenza del 
popolo negro contro Vapar-
theid, e da contraddizioni 
sempre piu acute fra la clas
se dirigente bianca, Nel giu-
gno scorso, ci sono state ma-
nifestazioni studentesche in 
tutto il paese, durante le quali 
la polizia ha usato bastoni e 
cani-lupo contro i giovani 
bianchi. Ci6 e servito solo 
a rendere i bianchi piu con
sapevoli del clima fascista 
creato dagli uomini politici 
che essi stessi hanno man-
dato al potere. 

Da allora il conflitto •' fra 
studenti bianchi e govemo si 
e acuito. Al 49. Congresso 
dellTJnione degli studenti 
bianchi e stata adottata una 
risoluzione molto progressista, 
che dichiara il 1973 «Anno 
della liberta e dell'unita», e 
in base alia quale gli stu
denti stanno redigendo una 
Carta dei diritti dei lavora

tori. che chiede un salario 
minimo e il riconoscimento 
dei sindacati negri. II presi-
dente dellTJnione degli stu
denti bianchi. Pretorius. ha 
detto che l'unita nel mondo 
del lavoro significa « unita fra 
i lavoratori del Sud Africa. 
sfruttati e sottopagati». e. nel 
mondo della scuola. « un siste
ma scolastico eguale per tutti. 
bianchi e negri ». . -
' La reazione del regime raz

zista del primo ministro Vor-
ster e stata la cacciata di 
otto dirigenti studenteschi 
bianchi, e di otto negri. La 
misura ha suscitato le piu 
vive proteste degli arnbienti 
bianchi. La settimana scorsa, 
durante comizi nelle univer-
sita di Citta del Capo e di 
Witwatersrand, al quali han
no partecipato piu di quattro-
mila bianchi, le azioni del 
primo ministro sono state con-
dannate con energia. II noto 
industriale - Openheimer ha 
detto: « n governo ha calpe-
stato molte liberta ed ha 
spinto 11 Sud Africa molto vi-
cino a diventare uno stato di 

polizia, II popolo deve pro-
testare contro misure' prese 
dal govemo per soffocare ogni 
importante attivita di opposi-
zione contro la sua politica». 

I lavoratori negri. special-
mente nella zona di Durban, 
hanno messo hi atto scioperi 
durati piu di un mese, che 
hanno paralizzato piu di cento 
fabbriche. Quattrocento ope
rai sono stati arrestati. Que
sta sfida Ianciata contro le 
leggi che proibiscono ai negri 
di scioperare. colpendoli con 
pene fino a tre anni di pri-
gione e 500 sterline di multa, 
e una chiara indicazione del 
crescere della coscienza dei 
lavoratori africani, e della 
loro volonta di liberarsi dal-
roppressione. 
- L'anniversario di Sharpevil
le ricorre inoltre mentre a 
Pretoria e in corso un pro
cesso contro sei uomini accu-
sati di « attivita terroristiche*, 
cioe di essere • membri. del 
Congresso nazionale africano 
(dichiarato illegale), e di es
sere rientrati clandestinamen-
te nel paese con armi, ran. 
nizioni ed esploslvi, alio scopo 

di rovesciare il govemo roe-
diante me tod i rivoluzionari. II 
Guardian del 13 marzo ricorda 
che alia fine dei grandi pro
cessi di Rivonia. nel 1963, le 
condanne a morte dei cosid-
detti asabotatori» furono evi-
tate grazie alia mobilitazione 
deH'opinione pubblica demo-
cratica di tutto il mondo. Gia 
in van paesi. soprattutto in 
Gran Bretagna. diversi sin
dacati ed organizzazioni stan
no inviando proteste diretta-
mente ' a Pretoria e ai sin
dacati sud-africani. E* un mo
do efficaoe di commemorare 
il «Gk>mo di Sharpeville*. 

L'opinione pubblica italiana 
partecipa alia lotta contro la 
oppressione in Africa orga-
nizzando la conferenza nazio
nale di Reggio Emilia, in so-
stegno delle erolche lotte con-
dotte dal PAIGC in Guinea-
Bissau, dal MPLA in Angola 
e dal FRELIMO in Mozam-
bico. E' un contributo effi-
cace anche alia liberazione 
del popolo negro sud-africano. 

Joseph Motau 
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questione delle • alleanze. -• al 
recepimento, a volte mecca-
nico, di esperienze e di teo-
rizzazioni del movimento co-
munista inter nazionale. Ma 
certamente il « senso politico » 
del congresso non e stato 
dato tanto da questo dibat
tito, quanto dalla collocazione, 
dalla posizione « complessiva > 
degli JUSOS verso i grandi 
problemi della RFT e del-
VEuropa di oggi. ..•••••••.'• 

Ed e appunto su questo pia
no che i giovani socialisti te-
desco-occidentali dimostrano 
di saper < far politica», ac-
c'otripagnando'una forte spinta 
classista ed internazionalista 
-r: calorosv ed appassionati 
sono stati Vapprezzamento per 
I'esperienza unitaria delle si-
nistre in Francia, I'impegno 
a sostegno del governo Al-
lende e la decisa volonta di 
lotta contro i regimi fascisti 
europei — ad una accorta ed 
al contempo coraggiosa e lun-
gimirante vdlutazione politica 
della situazione nazionale ed 
internazionale. •• 
* Non a caso al centro del 

rapporto del riconfermato pre-
sidente Wolfgang Roth, e'e 
stata la rivendicazione del 
ruolo unitario che gli JUSOS 
hanno • svolto e svolgono al-
I'interno della SPD, a cale-
gorico rifiuto • di ogni'. pro-
spettiva . di scissione a • sini
stra, la valorizzazione del pro
pria determinante contributo 
di mobilitazione e di -lotta 
per la vittoria elettorale della 
SPD del novembre scorso. 
Questa collocazione unitaria 
all'interno del proprio partito 
si salda pero con la consa
pevolezza della natura della 
SPD, espressione, " in gran 
parte, di orientamenti mode-
rati e solo assai cautamente 
riformistici, e quindi con la 
consapevolezza dei limitati 
margini d'iniziativa in senso 
rinnovatore che questo partito 
pud sviluppare a livello di 
governo, anche perche con-
dizionato dalla necessaria al-
leanza liberate. . ,.. 

Da questa valutazione e de-
rivata la rispettosa, ma secca 
critica di Roth all'appello per 
la € pace sociale» contenuto 
nelle dichiarazioni del Can
celliere Brandt in occasione 
della formazione del . nuovo 
governo; e derivata anche la 
dura opposizione, per Vassen-
za di reali contenuti riforma-
tori, al < programma di lungo 
periodo » elaborato dal Parti
to, e Virrisione all'opp'ortu-
nistica inerzia di gran parte 
delle organizzazioni di fab-
brica della SPD. Ma anche — 
e soprattutto — facendo leva 
su questo complesso di pro
blemi e scaturita Vindicazione 
di una prospettiva di lotta 
diretta ad esaltare il poten-
ziale di mobilitazione esistente 
all'interno della classe ope
raia e delle masse giovanili 
in primo luogo, nel quadro 
di una politica di riforme 
economico-sociali, per il con-
solidamento e lo sviluppo della 
democrazia, per il progressiva 
sviluppo di contatti e di con-
vergenze a livello europeo, 
con tutte le forze progressiste 
c di sinistra. . 

E' indubbiamente su questi 
punti che il congresso degli 
JUSOS ha detto le cose piu 
interessanti e piu importanti. 
La strategia delle riforme — 
anche se non chiaramente in-
dividuata nei suoi • contenuti 
— viene strettamente ancora-
ta all'attuazione plena della 
Costituzione bundesrepubbli-
cana, che, come acutamente 
ha sottolineato il «teorico > 
Johanno < Strasser, contiene 
ampie € aperture* in direzio-
ne di profonde riforme econo
mico-sociali. 11 rispetto della 
lettera e dello spirito della 

/-lr,.. 

Costituzione della RFT impone 
— ha detto sempre Strasser 
— non solo la lotta alle ricor-
renti tentazioni neo - naziste, 
ma anche la lotta contro ogni 
forma di discriminazione ver
so i comunisti, cui nella RFT 
arbitrariamente e vietato Vac-
cesso al pubblico impjego. Ed 
ancora, la '• netta distinzione 
che gli JUSOS intendono man
tenere, sui piano politico ed 
ideale verso il DKP — il par
tito comunista « legale* della 
RFT — non deve escludere 
aprioristicamente la possibili 
ta di iniziative unitarie. 

Questa linea ha preso stra-
ordinario respiro e vigore dal 
suo inserimento in una con 
seguente strategia di rinnova-
mento democratico e sociali
sta a livello europeo che sara, 
ha detto Roth, il «terreno 
principale» di lotta degli 
JUSOS. Essa parte dall'esi-
genza oggettiva di un impe
gno del movimento operaio su 
questo piano per la crescente. 
sempre piu stretta interdipen-
denza dei processi politici, 
economici e sociali che • ca-
ratterizzano i diversi paesi 
europei. E giunge alia indi
cazione delle forze disponibili 
per questa lotta. tra le quali 
gli JUSOS • vedono anche il 
PCI e il PCF, ed all'indivi-
duazione di precisi punti pro-
grammatici diretti ad accele-
rare il processo di distensione 
in Europa (ritiro delle truppe 
straniere da tutti i paesi eu
ropei, cessazione del finanzia-
mento da parte della RFT per 
la permanenza delle truppe 
americane sui suo terrilorio, 
creazione di una zona smili-
tarizzata e denuclearizzata e 
di un sistema di sicurezza 
collettiva in Europa). 

Le furibonde e scomposte 
reazioni della grande stampa 
borghese tedesco-occidentale, 
i suoi appelli all'attuale grup
po dirigente della SPD perche 
usi «prima che sia troppo 
tardi», la mano forte contro 
gli JUSOS, bollati come «qutn-
ta colonna dei comunisti >, la 
apocalittica previsione del 
leader della CDU,' Barzel, di 
un' fapido' sfaceld della 'NATO 
e del. caos in . Europa ove 
non si.ponga.rapidqmenie fine 
al dilagare dell'« antiamerica-
nismo» nella RFT, non sono 
solo • la testimonianza della 
sempre pericolosa vocazione 
antidemocratica e dell'osses-
sivo anticomunismo che am 
ma la grande borghesia della 
Germania di Bonn. E', tutto 
questo, la spia di qualcosa di 
ben piu profondo. Rappresenta 
lo smarrimento, la rahbia di 
quelle forze che per due de-' 
cenni hanno pressoche incon-
trastate, dominato - la RFT 
trovando il loro punto di ri-
ferimento nella CDU-CSU sul
la base • dell'antisovietismo, 
dell'atlantismo, del filo • ame-
ricanismo oltranzista, di fron-
te al fatto che questa stra
tegia sta rapidamente andan-
do in pezzi, che non mordc 
piu in una realta in rapido 
cambiamento. 

Nuove 
prospettive 

La clamorosa sconfitta del 
tandem Barzel - Strauss alle 
elezioni del novembre scorso. 
la crisi profonda in cui e 
caduta la CDU-CSU che vede 
il dilagare, al suo interna, 
di convulse risse di potere fat-
te di feroci recriminazioni e 
di pesanti accuse reciproche. 
sono al fondo Vespressione 
del vicolo cieco in cui i op-
prodata la politica della guer-
ra fredda e dell'Europa c ca-
rolingia >. 

Ma tutto questo e anche la 
spia di quanto positive e fe-
conde siano le prospettive che 
si aprono per la Repubbiica 
federate con la svolta rap
presentato dai rccenli, deci-
sivi avvenimenti europei. An
che nella RFT la tenia, ma 
progressiva liquidazione della 
camicia di forza dei blocchi 
economici e militari rigida-
mente contrapposti, libera 
forze nuove, mette in mato. 
sia pure con cautela, processi 
solo qualche anno addietro 
impensabili. inizia a far brec
cia nell'esasperato anticomu
nismo. 

Un'ulteriore, importante oc
casione per verificare la con-
sistenza di questa nuova fuse 
politica sard data dal pros-
simo congresso di aprile dtlla 
SPD, ove le forze di sini
stra — assai diverse ed ar-
ticolate tra loro — si prevede 
potranno coniare, nel com
plesso, sui 40 per cento dei 
delegati. Si potra allora ve
dere se la Bad Godesberg 
degli JUSOS del '73 ha rap
presentato V'tnizio di una nuo
va interpretazione, piu € so
cialista » e meno < socialde
mocratico », della Bad Godes
berg del '59: processo questo 
che Jochem Steffen, il non 
piu giovanissimo, ma sempre 
assai autorevole * padre spi-
rituale » degli JUSOS e leader 
della sinistra della SPD, hm 
detto al congresso essere gia 
in atto. 

Anselmo Gouthfer 
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