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A VENT'ANNI DALLA MORTE 

Inattualita di Croce 
Nell'epoca dell'imperialismo e della transizione al socialismo 
i confini della vecchia storia si sono spezzati: con il cadere, 
nella realta, dell'idealismo, cade pure la storia idealistica 

Croce non sembra piu og-

f;i un problema attuale per 
a cultura italiana. Qucsta 

sensazione che divcnta giu-
dizio dcfinito se si guarda 
soprattutto ai due grandi 
settori nei quali il filosofo 
napoletano ha svolto la sua 
opera di riforma intellettua-
le — la filosofia e la storio
grafia — va tuttavia ancora 
oggi motivata e discussa, se 
si pensa che il fenonieno 
Croce fino agli inizi degli 
anni 50 ha riempito di se 
non soltanto le « cronache » 
della filosofia italiana. ma 
qualcosa di piu: la storia 
concreta e diffusa di una 

' coscienza intellettuale. di un 
modo di identificare cio che 
si comprende e si identifica 
come * cultura », e insom
nia la storia di un costume 
etico e teorico di molti 111-
tellettuali italiani. Non mi 
rifcrisco qui soltanto ai 
grandi intellettuali. ma a 
forme di coscienza estese in 
margini piu ampi, in seg : 
menti della societa civile nei 
quali sembrava rivivere. in 
una esperienza spesso irri-
flessa, quel tipo di rappprto 
fra intellettuali e societa — 
quel tipo di storia, si potreb-
be dire — di cui Croce era, 
nell'insieme, un punto di ri-
ferimento assai alto. 

Certo. neH'impostare cosi 
il problema, e quasi super-
fluo aggiunaere che di que-
ste forme di coscienza Cro
ce non era l'isolato e astrat-
to «crcatore >, ma ne era 
piuttosto un momento, ca-
pace di offrire livelli di uni-
ficazione e strumenti ideali 
di egemonia in grado di da
re il senso di una storia che 
andava costruita. Croce. ne
gli anni del fascismo e in 
quelli immediatamente suc-
cessivi. non fu solo un pun-
to di riferimento quasi ofo-
bliqato Der molti intellettua
li antifascist strctti dalla 
contingenza. ma rappresen-
to una reinterpretazione del
la storia nazionale ed euro-
pea e insieme una ricostru-
zione delle categorie genera-
li, filosofiche, attraverso le 
quali si andava a definire 
nn tipo specifico di egemo
nia borghese soDrattutto nei 
Mezzogiorno. L'incontro cri-
tico fe il forte scontro pole-
mico) fra Croce e la cultu
ra del movimento operaio 
signified veramente qualco-

', sa, proprio perche Croce fu 
— almeno in certi limiti che 
progressivamente si faceva-
no chiari —• l'espressione di 

- un modo di essere della so
cieta italiana, »• signified' un 
modo di costruirsi storica-
mente determinato delle al-
leanze del blocco dominan-
te e, in questo, della storia 
e della funzione degli intel-
lettuali-dirigenti. Gramsci 
colse soprattutto questa di-
mensione di Croce per guar-
dare anche attraverso di lui 
alle linee di formazione del
la societa nazionale; non 
Croce come isolato * scopri-
tore » di metodi, ma Croce 
come sintomo e, si potreb-
be dire, concentrazione di 
una storia etico-politica. 

Che cosa e rimasto di tut-
to questo? Perche Croce non 
significa piu .oggi questo in
sieme di cose? La risposta 
non si puo esaurire in un 
capitolo di storia delle idee, 
ma riguarda evidentemente 
i modi in cui si va a spe-
gnere una funzione dirigen-

- te. Guardiamo per un mo-
. mento alia cultura crociana 

di oggi. E* facile costatarne 
la profonda decadenza. Qui 
va concentrata rattenzionc 
sul suo progressivo confinar-
si in problemi sistematici e 
di teoria (crociana, ben s'in-
tende); in modo che essa 
viene ad essere come svuo-
tata della concretezza di quei 
contenuti etico politici a lo-
ro volta espressioni di una 
reale ipotesi di egemonia. 
I/allontanamento degli epi-
goni di Croce dall'elaborazio-
ne di una filosofia civile e 
il conseguente svuotamento 
di un senso della storia da 
essi operato. accompagna 
tutta la prassi radical-libcra-
Ie di questi anni che ritorna. 
nei fatti, ad una separazione 
di teoria e politica: la pri
ma, sempre piu isolata nei 
cielo delle astrattezzc scola-
stiche, la seconda sempre 
piii impregnata di empiri-
smo senza prospeltive per
che in qualche modo senza 
storia. 

Una proposta 
caduta 

Questa divaricazionc toc-
ca profondamente la vicen-
da della cultura crociana. 
Da essa possiamo ricavare 
una indicazione interessan-

- te: e caduta (va cadendo) 
i una proposta di dirczione 
i complcssiva capace di lega-
» re insieme storia degli intcl-
• lettuali e storia della socie

ta, di far funzionare l'irieo-
• logia come (cssuto connetti-

vo cntro il quale si muova-
no e con\ergano analisi, sto
ria c azionc concreta. II neo-
idealismo degli epigoni vs 
oltrc il segno indicato dal 
maestro <divcnta cioe fino 
in fondo un cattiro ideali-
smo) -. perche Video perde 
sempre piu contatto con i 
soggetti storici reali, si se-
para da essi, non ha piu in-
tercsse a defimrli e a farli 
tvnsapcvoli e partccipi di 
un progetto sociale. 

Segni ormai chiari di una 
' decadenza si avvertono pu

ff* • sefiuir la vita di certe 

, istituzioni legate al nome e 
alia cultura di Benedetto 
Croce, e principalmente di 
quell'Istituto Italiano di stu-
di storici che non riesce piu 
a fornire un orizzonte di 
problemi metodologici en
tro il quale legare insieme 
presente e passato. L'inter-
pretaziono crociana della 
conlemporaneita della sto
ria — che era pur sempre 
un modo di stringere la co
scienza intellettuale al pre
sente — appare una propo
sta in generale senza rispon-
denza nei tipo di domanda 
teorica e politica del giova-
no allievo dell'Istituto. Qui 
e'e il segno di qualcosa che 
va molto oltre la cronaca di 
una « scuola ». La progres
siva separazione della liber-
tit crociana e della storia 
cho essa costruisce da quel-
la reale degli intellettuali, 
esprime non solo il decadi-
mento scolastico di una cul
tura, ma il fatto che dentro 
di questa si va ormai a chiu-
dere cio che rimane di una 
coscienza intellettuale e di 
una proposta politica legate 
a una storia privilegiata de
gli intellettuali, aU'analisi 
di un distacco teorico che 
elaborava pure precise for
me di dominio politico. Co-
si, il distacco dalla storia 
reale si delinea completo. 
L'idealismo non penetra le 
trasformazioni intervenute 
in questi anni. 

Nuovi 
protagonisti 
Questo processo ha inve-

stito negli anni passati an
che la storiografia crociana. 
La storia non e mai stata, 
nei profondo, soltanto sto
ria delle classi dominant! e 
delle forme di coscienza in
tellettuale da esse espresse. 
Ma oggi, a spezzare questa 
tradizione vincente, e il pro-
tagonismo nuovo delle gran
di masse, il fatto che nel
l'epoca deH'iniperialismo e 
della transizione al sociali
smo si sono spezzati nelle 
cose i confini della vecchia 
storia, e si svuotano di sen
so le vecchie vedute connes-
se al dominio astratto della 
coscienza intellettuale. Le 
parole stesse del passato ri-
suonano oggi in un modo 
diverse E questo protagoni-
smo novecentesco della po
litica vissuta dalle masse 
(dentro le contraddizioni 
del grande capitale mono-
polistico e dentro le orga-
nizzazioni storiche del mo
vimento operaio) scopre il 
vizio della storia « intellet
tuale »; ne mette cioe in lu
ce il carattere ideologico, il 
rapporto che essa conserva 
con le forme di coscienza 
di una classe dominante: e 
la storia di questa classe do
minante. non la storia della 
societa nei suo insieme. 

Con il cadere, nclla real
ta, deH'idealismo, cade pu- i 

re la storia idealistica. Le ' 
categorie della storia crocia
na non servono piii a capire 
le cose stesse, ma solo a ri-
produrre forme di coscien
za astratte dal reale, che 
cercano percio di stabilire 
con il reale un pericoloso 
nesso di dominio dall'ester-
no. Si pensi alia storia del 
Sud e della questione me-
ridionale, alia riduzione in 
termini di « elficienza » di 
quest'ultima, legata al di
stacco del ceto intellettuale 
liberale dalla storia del Mez
zogiorno oggi. Le linee in
terne di una storia intellet
tuale si vanno a scontrare 
con una crisi che tocca nei 
profondo della loro condi-
zione materiale e ideale le 
stesse masse degli intellet
tuali. Quelle linee divengo-
no cosi sempre piii esili, ri-
schiano di esprimere, allor-
che si trasformano in storio
grafia, una storiografia •sen
za problema storico ». 

Ritorniamo allora al prin-
cipio. Perche l'inattualita 
di Croce? Si e visto che un 
capitolo di storia delle idee 
si tramuta in un momento 
della storia sociale d'ltalia. 
L'inattualita e dunque in 
una sfasatura assai forte 
fra le idee e la realta. Cro-
co segna un momento alto 
e anche conclusivo nella sto
ria della costruzione della 
egemonia. Conclusivo, non 
perche le classi dominanti 
non abbiano altre carte da 
giocare; ma quelle carte •— 
l'egemonia degli intellettua
li separati dal sociale, il do
minio si potrebbe dire del-
1'astratto sul concreto — so
no state tutte giocate. Si 
spezzano i quadri di riferi
mento di quella egemonia, 
e fuori dal gioco delle illu-
sioni il reale forza la corni
ce anche teorica in cui si e 
cercato di costringerlo. Si 
incomincia cosi a costruire 
la nuova storia degli intel
lettuali italiani. 

II carattere di novita di 
questa storia e nella sua di-
mensione di massa, che co
struisce dal suo interno la 
piii grande critica pratica 
dell'idealismo come espres-
sione insieme della separa
zione e del dominio. Ma la 
dimensione di massa non e 
solo un fatto quantitative. 
Entro di essa si delinea la 
storia in formazione di un 
rapporto assai complesso 
con il movimento operaio, 
con la sua cultura, con le 
sue forme di coscienza e di 
organizzazione. E' il proble
ma del presente, che gia 
proietta la sua luce sul fu
t u r e La genialita di Gram
sci, anche del Gramsci cri-
tico di Croce, e nell'aver in-
tuito — dentro l'organizza-
zione storica del movimen
to — che la crisi di certe 
forme di coscienza era in
sieme il segno di una gran
de crisi sociale e politica in 
movimento. 

Biagio de Giovanni 

CAPITALE E LA VORO IN- SVEZIA 

I cost i della "pace sociale 
La « democrazia industriale » secondo Curt-Steffan Giesecke, direttore generale della Confindustria: 
« Sono le leggi della concorrenza internazionale che regolano le forme e dettano i limiti della collabo-
razione nelle aziende » -1 socialdemocratici e le prospettive della « societa mista » - Sindacati e partiti 

In un supermarket di Stoccolma 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA. marzo 

Duecento grandi imprese 
concorrono in Svezia alia for
mazione del 6Q per cento del 
prodotto nazionale lordo e 
controllano V83 per cento di 
tutte le esportazioni all'estero. 
Sono dati da tener presenti. 
specie nell'apprestarci ad un 
incontro con il direttore ge 
nerale della SAF (la Confin
dustria svedese), signor Curt-

Steffan Giesecke. La Confin
dustria svedese e quell'orga 
nismo padronale che — mal 
grado quarant'anni di governi 
socialdemocratici —, i riuscito 
a conservare nei conlfatti coi 
sindacati e nella legislazione 
il principio — sancito all'ar-
ticolo 32 del suo statuto del 
1906 ~ in base al quale Vim-
prenditore ha plena liberta di 
organizzare il lavoro, di assu-
mere e licenziare nella sua 
fabbrica. 

Come giudica, la • SAF, 
quanto sta avvenendo nelle 
fabbriche automobilistiche nei 
campo della <t umanizzazione » 
del lavoro, e qual e la sua 
opinione circa i tanto discussi 
problemi della «democrazia 
industriale »? II sig. Giesecke, 
alto, biondo, correttamente 
vestito di blu, e uomo di po-
che parole, dai modi un po' 
bruschi, evidentemente avvez 

zo piii. al comando che alia 
diplomazia. Prima di lutto, 
sostiene che attraverso i co-
mitati d'azienda — consultivi 
nei quali oltre alia direzione 
sono presenti i sindacati ope-
rai e quelli degli impiegati — 
gia dal 1946 si e sempre di-
scusso sulle condizioni degli 
ambienti di lavoro. • • 

Come si concilia cid, allora. 
con la permanenza dell'arti-
colo 32? «Una gerarchia — 
dice il signor Giesecke — do-
vra contimiare ad . esistere. 
Possono sopravvivere nelle a-
ziende solo quelle forme di 
collaborazione che rispettano 
le possibilita delle imprese.di 

". reggere la concorrenza inter
nazionale ». E poiche sono i 
padroni, ovviamente, a stabi
lire quali margini non vadano 
superati per poter « reggere la 
concorrenza internazionale » e 
chiaro che si tratta di una 
collaborazione che deve resto
re del tutto subalterna. Cosa 
rappresentano, dunque, i pro-
cessi di « umanizzazione », le 
maggiori responsabilita cui gli 
operai sono stati chiamati nel
le Industrie • automobilistiche 
proprio su iniziativa padro
nale? II giudizio del direttore 
generale della SAF risulta e-
semplare nella sua concisione: 
« Nella condizione di determi 
note Industrie, un contenuto 
umanamente piii ricco del la-

Perche padre Diez-Alegria e stato sospeso dalla Compagnia di Gesu 

Speranza senza «imprimatur» 
II drastico provvedimento contro il gesu it a spagnolo solleva discussioni e prote
sts nelle universita pontificie - Lo studio di Hegel, di Marx e la riscoperta di un 
messaggio cristiano svincolato dalle com prom issioni col potere capitalistico 

La decisione presa dal ge
nerate dei gesuiti, padre Ar-
rupe, di soipendere per due 
anni dalla Compagnia dj Ge 
su padre D:ez Alegna. pro 
feasore di filosofia moraie dai 
liM7 nelle universita cattoh-
che e dal 1961 alia Pontiji 
cia universita Gregonana di 
Roma «reo» di aver fatto 
pubbl:care senza « imprima
tur » da un edilore spagno
lo di B.lbao un \olumc di 
197 pa^.ne dal tilolo lo cre
do neita speranza, conunua 
a suscitare discussioni neile 
unnersita pontificie di Roma 
e di Spagna. 

« In questi ultinu tempi — 
si Ie^jie in una protesta sot-
toscritta da Manuel Braga, 
Bernard Boreki, Claude Ca-
stiau. Jose Maria Perez-Mar
tin. Cesare Zanetti Chini t del
la Gregonana), Jean Man^in, 
Minguel Oliber (del Biblico*. 
Paolo Doni (deH'Alfonsiana). 
J. Justino de Carvalho (del 
Mariano». ecc. — si sono a\u-
ti provvediment! molto discus-
si a propositi) della liberta di 
espressione in campo e*2le-
siastico ultimo dei quali ."a! 
lontanamento del padre Diez 
Alegna A monte d; tutu c,ue 
sti episod. c"e il problem.) di 
fondo non ruolto le tnte.-fe-
renze fra tre ordini d: nber-
Ut k|'jr..<< vi ixn^.err* d. n-
cerca e di espressione Que
sto problema ritorna cen; 
volta che, u.^cendo dal jam-
po puramente astratto o ac 
cademico. si toccano punti 
conne^s: con il p^no politico 
e con le attuali strutture di 
governo nc.la Chiesa » 

Da questa presa di posizia 
ne e da un altro docu'iien 
to di solidaneta con Otez-
Alegr:a sottoscntto da un < en 
tina:o di studenti e docenti 
rw preso le mosse un d\lx\i 
tito pubblico. svoltost recente-
mente nella sede della rivista 

Scttc Giornt, su «condizioni 
e condizionamentl della liber
ta di espressione nelle unlver-

! S. . 

sita ecciesiastiche di Roma». 
II domenicano padre I>al-

mazio Mongillo. professore di 
teologia morale alia Ponti-
ficia universita Angelicum di 
Roma, ha detto che. di fron-
te a fatti dolorosi che ci ri-
petono non si puo piu t«-
cere. Ha. perc:6, reclam.o-'.o 
«liberta di ricerca per il teo-
logo» osservando che « una 
cultura teologica non puo svi-
Iupparsi se soffocata da ron-
tmui condizionamenti, da cen-

c a.« meiodi didattici 
restnttivi della liberta del do- ; 
cente». i 

Padre Herman Smith, pro
fessore di stona della litur-
gia nella Pontificia universita 
Gregonana di Roma ha af-
fermato che «la vita cultura-
le nelle universita pontif:c;e 
se non sara liberata dalle 
norme e dai regoIamenU sem
pre p:u soffocanti flnira per 
istenlirsi progressivamente » 
Alio stesso modo si sono 
espres^: il rettore del Colle
gia belga, padre Qu:ntes 
Werner, e il teologoco Jose-
Ma na Perez-Martin. «Non e 
piu sopportabile — ha detto 
quest'ultimo — che in una 
universita c; siano pnma l 
rrgolamenti, il rettore. le s 
commission: e sottocom:sso J 
ni e. poi. ci siano anche gli j 
studenti e i docenti » 

Sono seguite altre testimo-
n:anze fra cui quella di Clau
de Castiau. presidente della 
assoc:az:one degli studenti 
della Gregonana (che ha ri-
vendicato «un rapporto de-
mocratico tra professori e 
studenti »> e di Orlandi. fat-
tosi saccrdote dopo essere 
stato redattore del Comzre 
della Sera, ed ora all'Angeli
cum per specializzarsi in teo
logia. 

ET stato. inflne, firmato un 
documento con il quale stu
denti e docenti si sono impe-
gnati a costituire comitatl di 
agitazlone in ognl universita 
per portare avantl 11 discor-

50 sul la liberta di ncerca e 
per un diverso rapporto tra 
docenti e studenti nelle uni
versita pontificie. 
- Padre Diez-Alegria, nei suo 
ultimo libra lo credo nella 
speranza (il credo che ha Ca-
to senso alia mia vtta). non 
ha fatto altro che riassume
re. anche se in modo piu or-
gonico, quanto era andato di-
cendo (in libri. conferenze. 
corsi unlversitari). in questi 
ultimi dieci anni. 

Nei 1947 — come egii ricor-
da in quest'ultimo Iibro — co-
mincio ad insegnare etica nel
la Facolta di filosofia della 
Compagnia di Gesu a Madrid 
prima di essere chiamato al
ia Gregonana a Roma. Per 
forza di cose dovette, qumdi. 
af f rontare «i problemi riguar-
danti l'etica sociale. il lavo
ro, il dominio dei beni ma
terial i. i principi deU'etica po
litica e internazionale». Lo 
studio di Marx e stato. per-
ci6. « una necessita professio-
nale» come lo scoprire che, 
passando da Hegel a Marx, 
si passava • da una giustifica-
zione dialettica della schiavi-
tu ad una giustificazione d:a-
lettica della liberaz:one» E 
m alia luce delle posiziom ron 
trapposte di Hegel e Marx, 
ho n pensa to cio che si puo 
chiamare l'essenza del cri-
stianesimo come vita vUsuta. 
nella storia e nella societa 
umana » 

Dopo aver presentato un 
pnmo risultato d: queste n-
flessioni su Hegel. Marx e 
il cristianesimo alia Set-
timena di filosofia di Madrid 
nei 7962, padre Diez-Ale?na 
afferma di essere pervenuto 
in seguito a scoprire. anche 
alia luce dei document! con-
ciliari del Vaticano II, * un 
crtstianesimo non di evaslo-
ne, ma di incamazione». «I1 
cristiano autentico — egli 
scrive — libera to dalle nde-
renze ideologiche che hanno 
potuto a volte trasforma-

re parzialmente II cristiane-
simo istituzionalizzato in su-
perstruttura di interessi con-
trastanti con la giustizia, de
ve sentirsi piuttosto in atteg-
giamento di convergenza ri 
spetto alle rivoluziom sociali 
che vi sono nei mondo» pro
prio perche «tali rivoluziom 
significano di fatto la rottu-
ra con molte ingiustizie e un 
tentativo reale di maggiore 
giustizia T>. 

Spingendo a fondo questa 
analisi, padre Diez-Alejria 
ha ripercorso storicamente 
tutte !e tappe per evidenzia-
re come il messaggio autenti
co del cristianesimo, anche 
nella interpretazione dei Pa-
dri della Chiesa, sia stato aJ-
terato e piegato agli inte.-es-
si deirincontro tra la Chiesa-
istituzione e il potere politi
co. La « santificazione della 
grande proprieta privata dei 
mezzi di produzione* e una 
delle alterazioni del messag
gio cristiano. Di qui 1'impor-
tanza sottolineata da Diez-
Alegria, del Vaticano II che 
ha permesso di ritrovare un 
patrimonio perduto. Credere 
nella * speranza» intesa co
me possibilita di realizzare 
un mondo diverso. basato sul-
la giustizia sociale. significa 
per l cristiaru lottare conto 
le forze. cultural i e poiiticne, 
legate alia struttura capita li-
stica. 

Prima di partire per la Spa 
gna cosi Diez-Alegria ha 
scritto al Generale dei Gesut-
U, Arrupe: «Se la Oompa-
gnla di Gesu non pu6 avere 
nelle sue file un cristia
no col tipo di fede che ho 
io, che me lo dica e to sono 
disposto a risolvere le cose 
amichevolmente. Ma che non 
pretendano di ridurre a una 
questione procedurale c!6 che 
e una questione fondamentale 
di fede». 

Alceste Santini 

vow coincide con un mag 
giore rendimento produttivo ». 

«Altra cosa — dice — e 
la nuova legge che impone 
la rappresentanza dei lavora-
tori nei consigli di ammini-
strazione. Noi non la vediamo 
come uno strumento per e-
stendere il potere decisionale 
che sarebbe attualmente, co
me vol dite, nelle mani di po-
chi. Tale estensione — dice, 
ripetendo uno dei piii logori 
slogan del padronato di tutto 
il mondo — avviene gia con 
Vallargamento della massa 
degli azionisti ». 

A suo giudizio, I'importanza 
dell'ingresso dei lavoratori nei 
c'onsiglio di' amministrazione 
consiste nella possibilita di un 
contatto diretto, di un p/u pro-
ficuo scambio di informazioni 
fra la parte imprenditoriale e 
i dipendenti. Questi ultimi po-
tranno farsi un'idea piu pre-
cisa degli interessi deU'azien-
da, delle sue possibilita di 
mercato. dei problemi da af-
frontare per assicurare I'effi-
cienza e la competitivita in
ternazionale. In sostanza. il 
sig. Giesecke ammette che — 
nonostante le opposizioni esi 
stenti specie in certi settori 
della piccola industria — agli 
industriali convenga « rendere 
gli operai consapevoli dei 
margini dell'impresa, per ac 
crescere il loro senso di re 
sponsabilita >. Che. nei Un-
guaggio padronale, vuol dire 
starsene bnoni. moderare le 
proprie richieste. 

Ma in cambio, chiediamo. 
cosa danno le imprese? Quale 
« costo * ne derivera? « Pro 
babilmente, I'esigenza di una 
maggiore cautela nei dibat 
titi in seno ai consigli d'am-
ministrazione », ammette non 
senza sarcasmo. E infine sbot 
la: € Non siamo noi ad avere 
spinto per questa riforma. E' 
stato il Portamento. Ce I'han-
no imposta per legge». In-
somma. nei consigli d'ammi-
nistrazione allargali ai lavo
ratori si parlera «con • caw-
tela», cioe non si discutera 
della strategia aziendale e 
delle cose che piii contano. 

II Parlamento. le forze po 
litiche. Se la confederazione 
sindacale LO trova la sua 
espressione politica nei par 
tito socialdemocratico. la SAF 
in chi si riconosce politica 
mente? * Nostro compito — 
risponde il sig. Giesecke — 
e quella di inleressare tttlti i 
partiti ai problem' dell'indu 
stria. Ma certamente la no
stra filosofia politica e piu 
vicina ai partiti dell'opposi-
zione borghese >. Quanto ab-
biamo risto e sentito fin qui, 
insomma, dimostra chiara-
menle che l'espressione c so 
cialismo svedese * e una for
mula puramente propagandi 
stica, che la «pace sociale » 
non « supera » ma semplice 
mente € rontiene > i contrasti 
di classe. Tra Vallro. in Sve 
zia si preferisce parlare di 
* societa mista » e nienle piu 

Dove andra a finire questa 
« societa mista *? Quali sono 
le sue prossime tappe? Ne 
discutiamo con la signora Ani 
ta Gradin, deputato socialde 
mocratico. in un salone del 
modernissimo edificio (un pa-
lazzo nei cuore della nuova 
Stoccolma. pareti esterne di 
lucenti formelle d'acciaio inos 
sidabile) del Parlamento uni 
camerale svedese. Lo signora 
Gradin. quaranta anni. due fi-
gli, da vent'anni impegnata 
nella politica attiva, e tornata 
da pochi giorni dal Vietnam 
del Nord. tQuello della de
mocrazia aziendale — ella af-
Jerma — e per noi un proble
ma antico, che si & posto fin 
dagli anni venti. Adesso i 

tempi sono maturi per avan-
zare rapidamente su questa 
strada. Per esempio. ai can-
tieri di Goteborg, una im-
presa statale, il sindacatu 
ha gia acquisito il diritto di 
intervenire in materia di as-
sunzioni, superando di fatto 
Vart. 32. II presidente della 
sezione sindacale aziendale, 
Tengroth, e diventato capo 
del personate del cantiere. 11 
Parlamento ha avviato una 
consultazione con tutti i qua-
rantamila delegati per la pro-
tezione del lavoro presenti 
delle fabbriche del Paese. alio 
scopo di elaborare una legge 
per I'abolizione dell'art. 32. 
Questa legge sara sicuramen-
te votata entro I'estate ». 

Anche la signora Grudin 
ribadisce il concetto del mo
vimento operaio come di un 
«albero con due rami»: il 
sindacato e il partito. Allor-
che su una questione impor-
tante il sindacato non riesce 
a trovare I'accordo con i pa
droni, e il partito ad inter
venire, a livello parlamentare 
e di governo. E si tratta — 
lei sostiene — non di un inter-
vento mediatorio, ma netta-
mente schierato a sostegno 
delle richieste sindacali. Cosi 
e awenuto, di recente, con 
la legge che ha superato lo 
stallo a cui erano giunte le 
discussioni per Vingresso dei 
rappresentanti sindacali nei 
consigli d'a m m inist razione. 

Profonde trasformazioni 
Abbiamo di fronte una don

na indubbiamente intelligente, 
che mostra di parlare con 
notevole franchezza. « Per noi 
— dice — la legge sulla co-
gestione significa aumentare 
I'influenza dei lavoratori ai 
massimi livelli decisionali del 
le imprese. Consentire ai sin 
dacati la formazione di qua
dri della classe operaia capaci 
di assumere le piii alte re 
sponsabilita. Non siamo an
cora in grado di misurare i 
risultati di questa legge. Sia
mo appena agli inizi. Esiste 
indubbiamente un pericolo: 
che si formi, da parte pa
dronale. una sort a di super-
consiglio d'amministrazione. 
ristretto, nei quale si pren-

dano le decisioni che contano*. 
In effetti, questa e esatta-
mente I'opinione del direttore 
generale della Confindustria. 
che parla di « maggior caute
la » nei dibattiti dei Consigli 
d'amministrazione. Per la si
gnora Gradin, in tal caso, 
si tratterebbe di < tornare al-
Vattacco con nuove misure, 
con nuove leggi *. 

Per approdare dove? « Nella 
societa mista svedese — so
stiene la signora Gradin — 
deve aumentare ancora la 
componente socialista. Sap-
piamo che occorrono profonde 
trasformazioni. Anche se non 
vogliamo statalizzare Vecono-
mia. Siamo coscienti di en-
trare ormai nei nostro paese 

nella societa post-industriale. 
In tale tipo di societa il ca
pitale perde d'importanza, 
mentre cresce il peso del la
voro, del fattore umano. E' 
nostro compito far si che Vin-
dividuo possa veramente in-
finire sulla propria situazione 
e su quella dell'ambiente in 
cui vive ». 

Poco piii di vent'anni fa, 
nei 1950. I'agricoltura in Sve
zia occupava ancora il 20,3 
per cento dei lavoratori at-
tivi. Nei '70 era scesa al 7,4 
per cento. Nello stesso ven-
tennio la percentuale degli 
addetti all'industria e rimasta 
pressoche stazionaria, con una 
tendetiza alia diminuzione: dal 
40.8 al 39,7 per cento. Cost 
pure nei settore del commer-
cio e trasporti: dal 24,1 al 
21.5 per cento. Si e verificata 
invece Vesplosione del settore 
terziario. dei servizi. delle li-
bere professioni: dall'11,1 al 
29.9 per cento. E' questo pro
cesso che fa parlare di avvio 
alia < societa post-industria 
le». E' Venorme accresci-
mento del settore dei servizi 
che modifica la stratificazione 
sociale su cui il partito social
democratico ha fondato, dagli 
anni '30 fin qui, il suo pre-
dominio. Non a caso il par
tito di Centro. Vantico par
tito agrario, dal 10,7 dei voti 
conseguiti nei 1952 e arrirato 
al 19J9 per cento del 1970. 

II nodo da affrontare 
Un altro deputato al Par 

lamento. la signora Karin So 
der, del Centro. ci spiega co
me il guadagno medio del-
Velettare del suo partito (che 
attinge nelle campagne, fra 
i pfecofi industriali, gli im
piegati. i professionisti) fosse 
negli anni '60 di almeno 2-3 
mila corone (260-300 mila li
re) ai di sotto del guadagno 
medio annuo dell'elettore so
cialdemocratico. E per la so-
cialdemocrazia vota quel 90 
per cento di classe operaia 
che aderisce sul piano sin
dacale alia IX). Potra dunque 
durare all'infinito la «filoso
fia > dell'albero con due rami? 
Baslera al sindacato garantire 
la € pace sociale» perche il 
partito socialdemocratico rl-
manga indefinitamente da solo 
al governo per determinare, 
cosi, per via legislativa e di 
riforme. quell' accrescimento 
del ruolo e del potere del 
lavoro, del fattore umano, di 
cui parla la signora Gradin? 

O Vavvento della societa 
post-industriale, V affacciarsi 
in misura crescente di nuovi 
strati sociali, che non si ri-
conoscono o - non si senlono 
abbastanza tutelati dallo < spi
nto di Saltsjobaden *, dallo 
storico patto fra SAF ed LO 
del 1936, non rischia di spez
zare I'inUra prospettiva stra-

tegica della socialdemocrazia 
svedese? In altre parole, e'e 
da chiedersi se la classe ope
raia non debba porsi in ter
mini nuovi il problema di far 
pesare la sua grande forza, 
il patrimonio storico della sua 
unila, per una nuova politica 
di alleanze sociali, una di-
versa strategia. 

Del resto, e un problema 
su cui lo stesso Ernst Wigfors, 
uno dei capi storici della so
cialdemocrazia. Vuomo che nei 
1923 promuoveva ' Yindagine 
parlamentare sulla democra
zia nelle fabbriche. si chie-
der a angosciosamente anco
ra nei 1969: «Siamo arrivati 
ad un punto in cui dobbiamo 
domandarci se e possibile per-
seguire una politica di ri
forme, in vista di ragg'mngere 
veramente il nostro fine (so
cialista), senza cambiare la 
situazione del potere nella vita 

economica ». 
Questo e il nodo storico che 

neanche il modello socialde
mocratico svedese, per quanto 
avanzato ed originate nell'am-
bito di una societa capitali
stico. pud evitare di affron
tare e sciogliere. In un modo 
o nell'altro. 

Mario Passi 
FINE - (I precedent! articoli 
sono stall pubblkati il 22 • 
II 2f awrzo). 

Quaderno del 
Contemporaneo 

sul PCI e 
il Movimento 
studentesco 

Un importante Quaderno 
del « Contemporaneo », appar-
so su «Rinascita» di questa 
settlmana, e dedicato per Jn-
tero al tema: «II PCI e 11 
movimento degli studenti» 
Nei fascicolo. di cui sono 
state tirate 66 mila copie. so
no contenuti articoli che t r a c 
clano un primo bilancio della 
situazione attualmente esi-
stente tra le grandi masse 
studentesche nelle scuol<» n 
nelle universita dal Sett^n-
trione al Mezzogiorno d'lta
lia. 

Certamente non si tratta 
di un panorama completo, 
rome afferma anche Giusep
pe Chiarante nella sua nota 
introduttiva, ma Vimportan-
za e l'ambizione del quader
no non sono queste. Suo sco
po e inratti quello di mette-
re in evidenza, nella varleta 
e dlfformlta delle esperienze 
politiche studentesche, gli ele
ment! di problematica comu-
ne per l'avvio di una inizia
tiva politica capace di restttui-
re al movimento degli stu
denti un ruolo nazionale e au-
tonomo all'interno dello schie-
ramento democratico e po-
polare. 

Non vi e dubbio che per 
una soluzlone democratica 
della crisi italiana vi e ogSi 
la « urgente necessita » di una 
ripresa delle lotte studente
sche di massa per le riforme. 
Per dare vita ad un nuovo 
e piu avanzato movimento de
gli studenti e necessario su-
perare i limiti che fino ad 
oggi ne hanno ostacolato la 
promozione. 

Quali sono state le cause 
della frantumazione e della 
relativa dispersione di im
mense potenzialita di rinno-
vamento emerse nella stagione 
del 1968? Gli interventi che 
si succedono nei quaderno 
sottolineano in vario modo 
i guasti prodotti dai grupp: 
estremisti, per la sottovaluta. 
zione. propria di queste for-
mazioni minoritarie. dei pro
blemi specific! della lotta per 

• la riforma delia scuola. In 
tutti gli scritti emerge anche 
I'esigenza critica e autocritica 

, di una valutazione dei limi
ti e delle insufficienze che so
no stati presenti nella inizia
tiva politica dei comunisti. 

Non si e riusciti infatti a 
«stabilire in modo esteso e 

' permanente un collegamento 
reale fra le lotte studente
sche e la complessiva strate
gia di lotta del movimento 
operaio e delle sue organiz-
zazioni» (Chiarante). Come 
realizzare questo obiettivo 

senza «voltare pagina». ma 
anzi raccogliendo l'eredita po-
sitiva che il movimento rinno-
vatore del 1968 ha lasciato? 

Questo il problema di fon 
do che negli interventi emer
ge assieme all'esigenza comu-
ne di andare ad un supera-
mento delle schematiche con-
trapposizioni tra le forme di 
democrazia diretta e delega 
ta, per un recupero di solide 

strutture democratiche che ga-
rantiscano la permanenza del
le conquiste degli studenti. 

Decisivo e il carattere non 
corporativo che la lotta e i'or-
ganizzazione studentesca deb 
bono avere, in funzione di un 
collegamento con la lotta del
le masse popolari per le ri
forme di struttura. Illumi-
nanti in questo senso sono 
le esperienze pugliesi e sic-
liane (illustrate negli scntti 
di Vacca, Caldarola e Veltro-
ni) di costruzione della Lega 
democratica degli studenti. 
capace di aprire vertenze ter
ritorial! per il rinnovamento 
della scuola in stretto colle
gamento con il movimento 
operaio e sindacale. 

In tutti gli scritti pubb]:-
cati, ma particolarmente in 
quello del compagno Serri, e 
in quelli dei compagni Chie
sa (Genova). Cremaschi (Bo
logna) e D'Alo (Napoli). il 
problema dell'autonomia del 
movimento e visto in rappor
to a quello d! un organico 
legame con la classe operaia. 
Viene messo in evidenza il 

carattere « non settoriale » del-
1'intervento del movimento o-
peraio e la necessita di scon-
figgere concezioni falsamente 
autonomistiche delta scuola. 

II problema della democra
zia e della funzione di pro-
mozione politica e culturale 
che spetta ai comunisti e alle 
forze democratiche e delia cul
tura per rinnovare la scuola 
viene affrontato negli scritti 
di Petruccioli (Milano) e di 
Camarlinghi (Firenze). 

La questione delle alleanze 
viene vista come necessita di 
un severe confronto critico 
con i gruppi estremisti (e, per 
Milano. con la particolare 
realta del Movimento Studen-. 
tesco della Statale) e come 
necessita di una azione nei 
confronti delle forze che rac-
colgono le grandi masse popo-
. lari, per l'estensione ed il raf-
forzamento del movimento de
gli studenti, «obiettivo irn-
nunciabile per la politica di 
alleanze della classe operaia*. 

Mancano in questo awio 
di analisi offerto dal quader
no interventi su situazioni di 
grande rilievo come quelle di 
Roma, di Torino e del ricco 
tessuto della provincia italia
na, che veiranno pubbliea*} 
nei prossimi numeri di <.-Rt-
nascita ». 

A t. 
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