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Un libro di Nicoletta Misler 

Indagine 
sul realismo 

La politica cullurale del PCI dal 1944 al '56 in 
una ricerca costruila su fesi sforicamenfe false 

LE STRUTTURE CULTURALI IN ITALIA: BARI 

Un'indagine sul < reali
smo » 6 di per se interes-
sante, anche quando sia — 
come la presente — limitata 
alle sole arti figurative. II 
limite, poi, si fa piu serio 
quando, attraverso l'indagi-
ne, si intenda analizzare < la 
politica culturale artistica 
del PCI dal 1944 al 1956 » 
(fra l'altro, sarebbe stato 
piu corretto scrivere «la po
litica culturale net campo 
dell'arte»), come suona il 
sottotitolo del libro di Nico
letta Misler La via italiana 
al realismo (editore Mazzot-
ta, pp. 424, lire 4.500). 

In effetti, l'identificazione 
immediata di un movimento 
artistico, che ebbe cosi note-
vole risonanza e implied la 
partecipazione di artisti di 
viria provenienza politica, 
con la linea della < via ita
liana al socialismo > impedi-
see una ricerca scientifica-
mente valida e motivata, e 
finisce per trasformare il 
tracciato storico, l'analisi 
motivata nella esemplifica-
zione, spesso velleitaria, di 
una tesi precostituita. Le li-
nee di questa tesi sono del 
resto esplicitate nella intro-
duzione: la politica del PCI 
nel campo delle arti e le va-
rie e successive vicende del 
« realismo » non sarebbero 
altro che le conseguenze del-
l'errore compiuto dal Parti-
to comunista nell'analisi del 
fascismo, della pressione che 
esso avrebbe esercitato con 
successo sulla classe operaia 
e sulle masse per impedire 
uno sbocco rivoluzionario e 
socialista della Resistenza e 
della lotta di liberazione, e 
quindi del protrarsi — che 
I'atteggiamento «revisioni-
stico» del Partito avrebbe 
provocato — di una conce-
zione borghese dell'intellet-
tuale come mediatore, oltre i 
limiti di una nuova situazio-
ne storica che invece avreb
be richiesto di marciare sul
la via di una < distruzione 
sociale » dell'intellettuale. 

La Misler da, cioe, per di-
mostrate e inconfutabili del
le tesi che non solo la real
ta e la storia si sono incari-
cate di dimostrare false, ma 
che, per lo meno, andrebbe-
ro discusse e non poste come 
dogmatiche premesse ad una 
ricerca. E, d'altra parte, co
me pud un'impostazione del 
genere astrarre da una piu 
ampia e approfondita inda
gine sul contesto storico ge-
nerale, sulle forze in giuoco, 
sul quadro reale delle lotte 
e dei loro significati? 

Anche perche una cosa e 
— e d e fatto indubitabile — 
la teorizzazione che il Par
tito accetto del « realismo » 
come unica forma di arte 
organica al socialismo, con 
una evidente contraddizione 
con la formulazione della 
«via italiana» e per evi
dente trasposizione delle po-
sizioni della politica cultura
le sovietico-staliniana; ed 
altra cosa e il travaglio che 

Gli indici 
di natalita 

e di mortalita 
in Italia 

La tendenza all'invecchia-
mento della popolazione ita
liana, man'rfestaiasi pregres-
tivamente dagli anni '50, si 
• ulteriormente accentuata 
nel corse de! 1972. Secondo i 
dati fomiti dallMstat, rela-
tivi ai primi undici mesi del
la scene anno, il * queziente 
•H natalita » (cioe il numero 
dei nati vivi per mille «M-
fanti) • rissltato di UJS con
tra 17 del corrispondente pe-
rfodo del '71. 

Alia diminution* di tale 
•juoziente fa riscantro quella 
del rapporto del numero dei 
morti per ogni mille abHanti: 
M Mi primi undici mesi del 
'72 contra 9> del corrispon
dente periodo del 71 . Cid si
gnifies che nel periodo con
siderate sono contempora-
neamente diminuiti i nati ed 
i morti per ogni mille abi-
tanti. 

II numero complessh/o dei 
nati vivi negli undici mesi 
del 72 e stato di MM7, con 
una diminuzione di 21 .Ml 
unita rispetto a quelle risul-
tante nel periodo gennaio-
novembre delfanno prece
dent*. I morti nel gennaio-
novembre 72 sono stati 471 
mila 594 con un aumento di 
354 rispetto al 1971. 

L'incremento naturale del
ta popolazione, cioe I'ecce-
denza del numero dei nali 
vivi sui morti, • risultato di 
347.173, con una diminuzione 
di 21.415 rispetto aireccoden-
ta del corrispondente periodo 
del 1971. Pertanto il sagglo 
di incremento natural* par 
mill* abitanti • risultato di 
7 contra 7,4 dell'anno pre-
ctdonto. 

preparo e accompagnd lo 
sviluppo del < realismo», 
che non fu cosa dei soli co-
munisti o socialisti (cioe po
litica < di fronte>), ma che 
coinvolse e interesso un ben 
piu ampio ventaglio di for
ze: — un movimento, infine, 
che non si puo intendere e 
studiare come applicazione 
della politica culturale del 
PCI dopo il '44, se ebbe le 
proprie origini negli anni 
del fascismo, e si sostanzio 
di un'accesa polemica contro 
il Novecentismo. 

Una volta accettata l'iden
tificazione di «realismo » 
con « via italiana al socia
lismo », tutti gli errori deri-
vanti nella politica cultura
le del PCI dal peso negativo 
dello stalinismo e dello zda-
novismo restano neU'ombra, 
cosi come ne deriva — per 
quanto riguarda le arti — 
un quadro senza tinte il cui 
termine di riferimento non 
consisterebbe nella capacita 
minore o maggiore del sin-
golo artista di crearsi un lin-
guaggio e di liberarsi dalla 
vecchia provincia italiana, 
ma nell'adesione delPartista 
stesso, indistintamente, ad 
una linea politica < parla-
mentaristica > che avrebbe 
tradito il socialismo per la 
democrazia borghese. 

Probabilmente sono que-
ste stesse premesse ideolo-
giche che trattengono la ri
cerca sullo specifico dell'ar-
te realistica e delle sue vi
cende nelPambito di un an-
gusto verticismo che trascu-
ra il rapporto arte-masse, un 
rapporto che pure costitui-
sce uno dei momenti piu in-
teressanti della vita cultu
rale italiana negli anni '50. 

Altra osservazione da fa
re — del resto conseguen-
te — e quella d'aver impo-
stato il rapporto realismo-
politica come rapporto rea-
lismo-PCI: quasi che, fin da
gli anni della Resistenza, 
non esistessero altre forze 
politiche in Italia e la stcssa 
Resistenza sia stata cosa ri-
guardante il solo Partito co
munista e non un movimen
to cui concorsero masse di 
diversa ispirazione ideale e 
matrice politica. Una volta 
su questa strada, non e da 
meravigliarsi che l'autrice 
consider! 1'impegno di tanti 
intellettuali nella lotta per la 
pace come una posizione di 
retroguardia, quasi d'inte-
grazione nei moduli di un 
agire borghese. 

Ma tali errori d'imposta-
zione non possono destare 
meraviglia in un tessuto te-
matico che non contrappone 
al boom del « realismo » co
me « arte ufficiale > del Par
tito la necessita di una li-
berta di ricerca e di espres-
sione da parte dell'intellet
tuale, bensi vi contrappone 
un giudizio sulla scarsa, o 
nulla, incidenza del •reali
smo » in senso rivoluziona
rio. Non che, in questa im-
postazione, non vi siano, nel
la ricerca della Misler, rile-
vanti contraddizioni: ci limi-
teremo solo a notare quella 
fra l'ipotesi di una < resi
stenza reazionaria dell'arti-
sta e dell'intellettuale alia 
distruzione della sua figura 
sociale > (che sarebbe stata 
incrementata dalla politica 
culturale del PCI) e la ri-
vendicazione, piu avanti, di 
una figura di intellettuale 
< dialetticamente opposta a 
quella del politico >. 

Detto questo, noteremo la 
ricchezza del materiale do
cumentary e iconografico, 
che puo agevolare la cono-
scenza del problema. Vo-
gliamo tuttavia osservare, 
anche per questo riguardo, 
che un'impostazione di tipo 
« politico », qual c nelle am-
bizioni dell'autrice, non puo 
assolutamente, anche nella 
parte documentaria, trascu-
rare voci diverse da quelle 
del movimento che e ogget-
to dell'indagine. Anche que
sta grave lacuna e del resto 
conseguente aU'impianto del 
lavoro: sta di fatto che il 
giovane Iettore, che non ab-
bia vissuto gli eventi de-
scritti nel libro, si trovera 
davanti solo testimonianze 
interne al PCI e al movimen
to del « realismo >. E gli al-
tri che dicevano, che pensa-
vano, che scrivevano, si op-
ponevano o accettavano? 

Certo, un allargamento di 
documentazione anche- alle 
voci che venivano non solo 
dagli ambienti democristiani 
e governativi, ma anche da 
quelli crociani e < liberali » 
avrebbe, fra l'altro, smonta-
to quel comodo giochetto per 
cui il padre di tutto sarebbe 
Croce, da cui deriverebbe il 
Gramsci dei Quaderni del 
carcere e infine il Togliatti 
della • svolta > di Salerno. 

Adriano S«roni 

massa 
La risposta alia crisi di egemonia della borghesia viene da nuovi quadri, f ormatisi in tempi brevi e in una densa espe-
rienza politica - Una « polis » degradata, alia cui guida non sono piu i filosofi -1 reparti distaccati della « fabbrica del 
sapere »- Una produzione di conoscenza collegata ai bisogni espressi dalle lotte popolari e f unzionale ai loro obiettivi 

BARI, aprile. 
Abbiamo parlato, in un pre. 

cedent* servizio a proposito 
del capoluogo pugllese, di cri-
tica della citta come di uno 
dei compiti piu rilevanti (e 
urgentl) del movimento ope-
raio e contadino pugliese. In 
che senso? Certo, non soltan-
to in quello piu evidente del
la critica a uno sviluppo ur-
bano caotico. Gil orrori com-
messi dal padrone privato e 
da quello pubblico, dai vari 
Alberotanza, ma anche dalla 
EFIM - Breda (con la co-
struzlone del ghetto operaio 
di Capo Scardicchlo) fareb-
bero sussultare anche gli eco-
logi piu ostlnati. A noi pare 
Invece che si debba partlre 
da un altro dato. dal fatto 
cioe che proprio la citta nel 
suo insieme esercita una fun 

zione di organizzazione e con-
trollo, se cosi vogllamo dire, 
della coscienza collettiva. In 
che modo? La citta e eroga-
trice di un numero assai gran-
de di servlzl, in un arco de-
finito dall'lmpiego e dalla re-
sldenza. Questo consente, al
le forze urbane dominant!, un 
intervento permanente nella 
complessa gerarchia dl ruoli 
social! e produttivi urbani. 

Le basi 
del consenso 
La citta diventa complessi-

vamente la cinghia di tra-
smissione dl queste forze. es. 
sa segmenta la coscienza col
lettiva in una serie dl biso

gni, la filtra in un tessuto 
sociale e politico a maglie 
strettissime (la assegnazione 
dell* impiego pubblico. per 
esempio, e da questo punto 
di vista un meccanismo as
sai importante; ma lo e ai-
trettanto quella della casa, se 

.si pensa che l'indice dl pro-
prieta e qui uno dei piu ele-
vati d'ltalla): tende insomma 
a realizzare condizionl di mas
sa favorevoli alle manovre a 
velocita inerzlale del blocco 
speculativo • agrario • Indu-
striale. Questo spiega perche, 
per esempio, la legge sulla 
casa sia restata sempre Inap 
pllcata; e spiega anche la re-
lativa intercambiabllita nel 
rapporto politico tra Democra
zia cristiana e destra fascl-
sta, anche in rapporto a que-

* gli •' strumentl determinantl 
nella organlzzazione urbana 
complesslva che sono gli entl 
statali e parastatali. 

k* In qualche modo, Insomma, 
anche se la borghesia locale 

,non ha commerci con Plato-
• ne, Barl funziona come una 
polis degradata. alia cui gul-

• da non slano piu I filosofi e 
neppure governantl «presi d' 
amore per la filosofia». II 
punto dl riferimento, s'e det-

' to. non e piu Benedetto Cro
ce, non e pin «l*altlsslma 
funzlcne nazlonale» — In cui 
Gramsci aveva flssato il con-
tenuto di classe della opera-
zlone crociana — dl distac-
care gli Intellettuali radlcall 
del Mezzogiorno dalle masse 
contadlne, facendoll parted-
pare alia cultura nazionale 

Qual e la storia del nostro satellite? 

Veduta parziale della superficie lunare mentre all'orizzonte sorge la Terra 

L'enigma della Luna 
Nonostante le esplorazioni di questi anni restano parecchi segreti da svelare — L'ipo
tesi di Aleksandr Vinogradov — Sembra da escludere la teoria della « cattura », che com-
porfa troppe coincidenze concomitanfi, e piil ancora quella della separazione dalla Terra 

MOSCA, aprile 
a Datemi un pezzetto della Luna e vi 

raccontero la storia del sistema sola-
re». Affermazioni di questo genere 
s'lncontravano spesso negli articoli de-
gli scienziati, prima che giungessero 
sulla Terra campioni del suolo lunare. 
Ma gia nella prima conferenza scien-
tifica dedicata all'analisi dei frammenti 
ai roccia del nostro satellite un astro-
nomo ha dichiarato: «Non ho trovato 
alcun indizio che provi che la Luna e 
piu vecchia della Terra o si e distac 
cata dalla Terra o si e formata da un 
addensamento di materia in prossi-
mita della Terra. Non ho alcuna idea 
di un modello adatto a riprodurre la 
storia del sistema Terra-Luna. Ritengo 
che si debba pensare ancora, prima di 
dare una risposta a questo interroga 
tivo ». 

Tale pessimismo non era infondato: 
nelle teorie riguardanti 1'origine della 
Luna non e'era posto per le rocce lu 
nari trovate. Inoltre la composizione 
delle rocce e della «sabbia» lunare 
era diversa. Se al terreno si attribuiva. 
ad esempio, un'eta di tre miliardi di 
anni, alle rocce cne si trovavano su di 
esso veniva regolarmente attribuito un 
miliardo di anni in meno. come se 

- qualcuno, coperta di osabbia» la Luna. 
dopo un miliardo d'anni si fosse ricor 
dato del lavoro ed avesse aggiunto 
frammenti di roccia. 

Le prime stazioni automatiche Ian 
ciate verso la Luna hanno permesso 
di constatare che il campo magnetico 
lunare e insignificante. Ma i magne-
tometri installati a bordo degli sput
nik selenocentrici hanno rilevato che 
in qualche punto il campo magnetico 
aumentava di venti o trenta volte 
Quale poteva essere la origine di que
ste « concentrazioni magnetiche »? 

Da che cosa si deve cominciare, se 
6 necessario iniziare dal principio? Si 
dovra cominciare con una scrupolosa 
raccolta ed accumulazione dei fatti. 
Sulla Luna deve lavorare un labora-
torio che funzioni a lungo e che pos-
sibilmente si sposti. Cosi e nata l'ldea 
dei Lunochod sovietici. n primo di 
essi ha lavorato sulla Luna per piu di 
dieci mesi. II secondo e in funzione pro
prio in questi giomi. Arrampicandosi 

ostinatamente suj pendii delle valli e 
dei crateri lunari. esso ha gia percor-
so decine di chilometri. trasmettendo 
informazioni sulla densita del terreno. 
sulla sua composizione chimica appros-
simativa e sulla tensione del campo 
magnetico. 

L'uomo nello spazio cosmico non ha 
bisogno soltanto di atmosfera terrestre 
e di cibo, ma anche di protezione con
tro i sovraccarichi, il vuoto. le tempe
rature estremamente alte ed estrema-
mente basse. Per il Lunochod la solu-
zione di questi problemi e molto piu 
semplice. Secondo le parole di Edward 
Purcell, professore di fisica dell'uni 
versita di Harvard, per le ricerche spa-
ziali si richiedono soltanto «gli occhi, 
le orecchie e il naso» deH'uomo. men
tre sono superflui il sistema circolato-
no e lo stomaco. Quindi vale la pena 
che l'uomo rimanga a casa e controlli 
per radio telecamere, microfoni ed ana-
lizzatori del gas. Se poi occorre far 
giungere qualcosa sulla Terra, le sta
zioni automatiche sovietiche Luna-16 e 
Luna-20 si sono dimostrate capaci di 
farlo. 

Ma perch6 la scienza. pur sapendo 
parecchie cose, non puo ancora rico-
5truire la storia della Luna? Pinora 
l'uomo. studiando la Luna, si e servito 
soprattutto di dati indiretti. Secondo 
tutte le teorie cosmogoniche, tutti i 
pianeti del sistema solare sono « figh 
del Solon e la Luna, che e il corpo 
celeste piu prossimo alia Terra, do-
vrebbe somigliarle moltissimo. Ma la 
meccanica celeste non puo dirci che 
cosa e accaduto in passato. Conviene 
quindi fare ricorso all'approccio nega
tivo. escludendo nel corso dell'anali.si 
le ipotesi che non reggono. Fred Sin 
ger. membro dellTJnione geofisica ame-
ricana. ed altri scienziati ritengono 
che il nostro pianeta abbia « cattura to » 
!a Luna, trasformandola in un proprio 
satellite, circa quattro miliardi d'anni 
fa. Clb dovrebbe aver provocato sulla 
Terra una serie di gigantesche cata-
strofi, dando lnizk> aU'evoluzlone bio-
logica. Ma la teoria della «cattura» 
comporta tante coincidenze concomi-
tanti, che la sua probabilita e pratica. 
mente pari a aero. 

L'ipotesi della separazione della Luna 
dalla Terra e abbandonata praticamen-
te da tutti. Questa ipotesi. infatti. tra-
scura il momento della quantita del 
movimento. II rapporto fra le masse 
dei corpi separati dovrebbe essere di 
9 a 1. mentre in realta la massa della 
Luna e un diciottesimo della massa del
ta Terra. 

L'accademico sovietico Aleksandr Vi
nogradov ritiene che l'ipotesi chimica-
mente, petrograficamente e mineralo-
gicamente piu giustificata sia quella 
della formazione della Luna dalla ma
teria dei condriti, ossia di quei meteo 
riti che contengono molto ossido di 
ferro nella fase del silicato e poco 
materiale nella fase metallica. 

Per il momento e difficile spiegare le 
anomalie del magneUsmo lunare. II 
campo che magnetizzo le rocce lunari 
doveva avere una tensione di 500-1000 
gamma e operare per un miliardo di 
anni. In linea di principio le rocce lu
nari potevano essere magnetizzate an
che dalla Terra, il cui campo magne 
tico presso l'equatore ha una tensione 
di 35.000 gamma, ma cid si sarebbe ve-
rificato solo se la Luna fosse stata mol
to vicina alia Terra, mentre secondo la 
meccanica celeste le forze del flusso e 
del riflusso avrebbero allontanato la 
Luna non in un miliardo. ma in poche 
migliaia d'anni. Infine. per generare un 
proprio campo la Luna avrebbe dovuto 
roteare molto piu rapidamente di ades-
so e il suo nucleo dovrebbe essere me 
tallico. mentre di cid non si ha alcun 
indizio. 

Passera ancora parecchio tempo, pri
ma che si possa conoscere la storia del 
corpo celeste a noi piu vicino. Per co 
struire una buona teoria sono necessari 
dei fatti. Per due soli punti si puo far 
passare ogni sorta di curve, ma se il 
diagramma presonta parecchi punti or-
dinati, k facile scoprire la curva che li 
unisce. Egualmente, le ipotesi vengono 
costruite piu facilmente. quando si di
spone di piu dati, a condizione che non 
si contraddicano a vicenda. 

Villon Lustiberg 
(NOVOSTI) 

ed europea e facendoll assor-
bire, attraverso questa cultu
ra, dalla borghesia nazionale 
e quindi, diceva Gramsci, dal 
blocco agrario. L'operazione 
si svuota quando. sotto la 
pressione operaia e contadi-
na, il blocco a struttura do-
mlnante agraria si scompone 
per rlcomporsi poi su una 
linea di progressivo trasleri-
mento del potere e dei centrl 
dl decisione dalla campagna 
alia citta. 

II problema non e piO alio-
ra quello dl una legittimazlo 
ne della rendita attraverso la 
immissione nei ruoli naziona-
li della borghesia di forze in
tellettuali meridionali (che e 
11 limite storico del meridio-
nalismo tradizionale). ma 
quello dl definlre le basi dl 
un consenso di massa nelle 
condizioni dl comunlcazlone 
capillare e flessibile che Tor-
ganizzazlone sociale della cit
ta consente e determlna. Non 
piu una questlone di produ
zione ideologlca. ma princi
pal mente una ques^ione di 
organizzazione dl servlzl ade-
'guati, di dlstribuzione dl quo
te differenziate dl consuml ur
ban!. Sotto questo profilo, la 
ijondizione dl Bari e esempla-
Be e si rivela parte integran-
te di quella «funzione nazio
nale » che viene svolta dal-
lintero sistema urbano meri-
dionale in rapporto al domi-
nlo monopolistico del merca-
to e al drenaggio, in parti
cular modo, di forza-lavoro 
sepiqualificata. Ne risulta in-
veptlta. come e naturale, an
che quella che tradlzionalmen-
te chiamiamo organizzazione 
della cultura. in primo Iuo-
go quei reparti distaccati a 
Bari della «fabbrica del sa
pere » in cui I'organizzazione 
«bi>rghese» della cultura ha 
fatto alcune delle sue prove 
piu interessanti. 

L'esempio forse piu notevo-
le e quello della casa editri-
ce Laterza. Nata come stru-
mento di quel «supremo mo-
deratore politico e intellettua
le » che fu Benedetto Croce 
(il vecchio Laterza era so-
stanzialmente un tlpografo) 
essa fu uno del principali 
veicoli, in Europa, della ri
sposta culturale borghese alia 
sfida teoretica che il marxi-
smo, uscendo dalle secche del
la Seconda Internazionale, ave
va orgogliosamente lanciato. 
Gramsci giudico l'operazione 
come «la sola Riforma storl-
camente possibilen alia bor
ghesia, cioe come un succe-
daneo ideologico a carattere 
laico nazionale della Riforma 
protestante. 

La fisionomia 
del partito 

Era una risposta destinata 
ad esaurirsi di fronte alle 
crisi di ciclo e alia interna-
zionalizzazione del conflitto di 
classe. Nonostante la virulen-
za terroristica che l'interven 
to crociano aveva assunto, 
non per caso, negli anni del
la guerra fredda. e che nes-
suna dialettica degli opposti 
o nesso dei distinti fondereb-
be teoricamente meglio del 
maccartismo. i margini per la 
« Riforma » non esistono piu. 
La stessa casa editrice si av-
via ad un ridimensionamen-
to deH'asse politico-cultural 
crociano e contemporanea 
mente a una riorganizzazione 
dei criteri familiari di gestio-
ne. L' operazione, condotta 
principalmente da Vito Later
za. punta a definire una im-
magine piu incisiva della ca
sa editrice (la ventata del '68 
non sara senza esiti), e. con-
temporaneamente. ad una n-
strutturazione aziendale resa 
urgente dalla fase di concen-
trazione finanziaria e produt-
tiva che il settore sta attra-
versando. 

Questo comporta anche ope-
razioni autoritarie all'lnterno 
della casa secondo uno sche
ma di riorganizzazione mana-
geriale dell'editoria che que
sti ultimi anni hanno larga-
mente generalizzato. La dire 
zione si sposta a Roma. A 
Bari (dove la vecchia tipogra-
fia. nel centro della citta. vie
ne abbattuta per far posto a 
un enorme edificio, il che 
comporta per la proprieta la 
realizzazione di notevoli piu-
svalenze, e sostituita da una 
altra nel cuore della zona in-
dustriale) a Bari. dicevamo. 
restano il centro di stampa, 
una redazione con manskmi 
subalteme, vale a dire una 
struttura le cui capacity di 
aggregazione intellettuale so
no mini me e il cui rappor
to con la citta e determina-
to principalmente dal privi-
legio consolidate nel campo 
del credito, in particolare di 
quello manovrato attraverso 
la Cassa per il Mezzogiorno. 
Certo, se si pensa a come la 
FIAT sia ^ riuscita, attraver
so il sistema bancario, a ra-
strellare per i propri investi-
menti pugliesi. fette conside 
revoli del risparmio locale, 
non stupisce che il fiato del
la Etas Kompass (le voci in 
proposito sono cominciate a 
circolare neirinvemo 1972-73) 
si sia sentito fin qui. La po 
litica dei «poll a non trascu-
ra evidentemente la a rabbri 
ca del sapere». Tanto piu in 
tempi nei quali la risistema 
zione della cultura meridio-
nalistica — consuntasi la pro-
posta dei Croce e dei Fortu
nate — offre piu di un pun
to d'appoggio al rilancio del 
tema dello sviluppo. 

E* quanto avviene, a Bari, 
con il centro-sinlstra. Tipica 
resperienza del gruppo meri-
dionalist* di matrice salvemi-
niana che fa capo a Vittore 
Flore, uno del dlrigenti della 
Flera del Levante, e che co-
nosce, nella seconda met* de-

SU anni aeaaanta, 11 periodo 
1 mafflor vltallta, Non per 

caso, noi crediamo, I meridio-
nallsti pugliesl puntano « per 
la progressiva elimlnazlone 
degli squlllbrl tra Nord e 
Sud» sulla «formazione di 
grand! unita urbane a scala 
territoriale, che dovrebbero 
costituire il centro propulsi-
vo dello sviluppo non soltan
to economico ma prima dl 
tutto sociale, politico e cul
turale)): una sorta dl «ma-
glla dello sviluppo». si dice 
in Nord e Sud deli'agosto -
settembre del '69, che dovreb
be coprlre tutto 11 Mezzogior
no. dall'Abruzzo alia Calabria, 

Nel quadro programmatorio 
definito dal centro-sinlstra, in
somma, i meridlonalisti indi-
viduano nella citta lo stru-
mento prlvilegiato dl raccor-
do fra uno sviluppo (che e 
— e resta, oltre ogni buona 
intenzione — dettato dalle foi -
ze monopolistlche) e una m< -
bilitazione delle risorse loca-
11 sorretta dall'intervento pub
blico. Si tratta di una proie-
zlone della tendenza emergen-
te a Barl con grande rillevo 
e nella quale si esprlme In 
modo specifico la ricomposl-
zione del nuovo blocco urba
no (quello che abbiamo de
finito speculativo - agrario -
industriale). 

Ricompare qui, insomma, la 
«funzione nazionale» delle 
citta meridionali in quanto or-
ganizzatrici e veicoli della pe-
netrazlone monopolistica, an
che sul terreno, e naturale, 
delle risorse intellettuali. Pro
prio qui il centro sinistra fal-
llsce (e il gruppo dei meri-
dionalisti, che certo non com-
bacia con la formula politi
ca, anche se ne e stato il 
supporto culturale e uno dei 
principali centri di aggrega-
zione intellettuale a Bari, per-
viene al limite della propria 
proposta): nel proporre come 
quadro programmatorio la pu-
ra e semplice estrapolazlone 
della tendenza in atto nella 
organizzazione urbana del 
Sud, tutt'al piu con qualche 
correttivo europeista. Non si 
dimentichi che, a suo tempo. 
il gruppo meridionalista si 
espresse favorevolmente nei 
confronti del « polo industna-

' le di sviluppo » proposto dal
la CEE. 

La crisi di questo tipo dl 
pianificazione e in realta cri
si di un rapporto di commit-
tenza. come oggi si dice. Pas-
sa anche di qui il processo 
di disgregazione delle Mites 
intellettuali avviato all'interno 
della borghesia meridionale, 
nel momento in cui le leve 

. del potere si concentrano nel
la citta. Essa si ancora a 
strutture in grado di garan-
tlrle,' per robustezza, mano-
vrabilita e ampiezza di rag-
gio d'azione. un terreno d'in-
tervento assai vasto, ben ol
tre il tradizionale confine con
tadino. e basi di massa rela-
tivamente consistent! in fun
zione di un riaggiustamento 
del tiro politico (dall'unlver-
sita alia Gazzetta del Mezzo
giorno, dal CSATA alia stes
sa Fiera del Levante. tanto 
per fare alcuni esempi che si 
lasciano alle spalle il retico-
lato delle istituzioni cultura-
li arcaiche e non pongono so
lo problemi di controinfor-
mazione). 

Le lotte del biennio "68-10, 
da quelle studentesche a quel
le operaie (in particolare quel
le contro le a zone salarialin) 
mentre mettono in crisi lo 
sviluppo per «poli», fanno 
tra l'altro affiorare il piano 
politico come terreno prima-
rio per la riorganizzazione del
la funzione intellettuale. In 
che senso primario? Nel sen
so che da esso scaturisce una 
doppia indicazione condizio-
nante: non si da, per il mo
vimento operaio e contadino. 
compito intellettuale se non 
alia dimensione di massa, in 
primo luogo; occorre una cri-
tica a fondo della citta, nel 
senso che abbiamo piu volte 
ricordato. in secondo luogo. 
Mentre la borghesia barese 
lascia deperire — anche se li 
vezzeggia — quei gruppi che 
non assolvano men compi
ti apologetici e manovra bru-

talmente. medlante un mer
ca to assai teso, la forza-lavo
ro Intellettuale semlqualificv 
ta fornita dall'unlverslta, dl-
sorganizzando il rapporto dl 
committenza ogni volta che 
lo ripropone. emerge dal cuo
re del movimento democra
t i c la fisionomia del partito-
intellettuale collettlvo. Non si 
tratta di un'assunzlone di me-
todo. La costruzione strategi-
ca del rapporto fra operal, 
studentl, bracclanti non e cer
to scontata ne facile. La ri
sposta deve essere fornita al 
livello al quale la borghesia 
meridionale e venuta ricom-
ponendo oggi il suo blocco 
di potere. Esige evidentemen
te prontezza e rigore d'ana-
lisi. pazienza nell'organlzzazlo-
ne, flessibilita nell'intervento 
in un tessuto sociale che e 
insieme variegato quanto alia 
composizione e non facilmen
te permeabile quanto alia or. 
ganizzazione della coscienza 
politica. 

Un segno 
profondo 

Le lotte, dl fatto, hanno la-
sciato un segno profondo, han
no aperto spazi di conoscen
za nuovi. Si pensi alia vicen
da di una casa editrice come 
la De Donato che si svolge 
proprio lungo le linee di in-
tersezione di questi moltepU-
cl piani d'esperienza. L'editrl-
ce nasce. ancora una volta, a 
stretto contatto con il filone 
democratico locale e ne trae 
alimento per una lmpostazio-
ne culturale che punta prin
cipalmente sul rigore del gu. 
sto. L'impatto con il '68 (che 
sara importante anche per al
tri, per esempio per Dedalo. 
per la sua scelta delle rivl-
ste, la pubblicazione della 
Monthly Review, ecc.) inne-
sca un processo di spostamen-
to progressivo. prima, e mo-
dificazione sostanziale, poi. 
deH'asse culturale di parten-
za. Potremmo dire che da 
una impostazione principal
mente descrittivo - selettiva 
nella pubblicazione del libro 
aU'interno di un quadro dl 
riferimento crociano - salve. 
miniano con aperture europee 
si passa a una fase interme
dia di organizzazione del «dis-
senso» (saranno proprio 1 
«dissensl» una delle collane 
della transizione) nei confron
ti della divisione del lavoro 
culturale borghese, per giun-
gere infine a una produzione 
di conoscenza funzionale al 
piano politico primario indi
viduate dalle lotte. 

Nell'operazione vengono ra
pidamente bruciati narcisismo 
e corporativismo del vecchio 
quadro intellettuale. Assai im
portante, anche da questo pun
to dl vista, il rapporto con 
l'universita e con la scuola 
in generale. attraverso il qua
le si viene definendo il pro
blema del lavoro intellettua
le entro la struttura produt-
tiva e sociale della citta. 

Intorno al partito, al segre-
tario Tommaso Sicolo, che 
viene dal movimento sindaca-
le pugliese, dalle grandi lot
te operaie del dopoguerra, a 
dirigenti come Giuseppe Vac-

ca, come Mario Santostasi, del
la redazione di De Donato e 
responsabile della commlssio-
ne operaia della federazione, 
cresce un quadro assai gio
vane, pieno di passione poli
tica e di mobilita intellettua
le. formatosi in un temoo as
sai breve (dal '68 a oggi) ma 
nel quale la crisi d'egemonia 
della borghesia e l'urgenza di 
una risposta di classe hanno 
impresso un carattere dl 
straordjnaria densita alia lot
ta politica. Questi giovani so
no quadri intellettuali dl 
massa. E' giusto che questa 
risposta venga dalla terra di 
Di Vittorio. 

Franco Ottolenghf 
(FINE - / precedenti articoli 
sono stati pubblicati il 5 • 
I'll aprile) 

SAPERE 
DISTRIBUZIONE 

Vincenzo Mauro 
LOTTE DEI CONTADINI 
IN CALABRIA 

Le lotte braccianti l i in Cala
bria del dopoguerra descritte 
in tu l ia la drammaticita e la 
potervza dei dur i sconlri di 

• classe che sempre opponoono 
gl i sfruttat i agli sfrut tator i . 
EDIZIONI SAPCRE U 1.400 

L'lMPERIALISMO 
CONTRO IL OLE 
La documentazione segreta sul
la I.T.T., grande azienda ame-
ricana che in combutta con la 
C O . ha tramato contro I'ele-
zione d i Allende e i l popo'ro 
cileno. 
EDIZIONI SAPERE L. 1.200 

1 Karl Marx *, \ 
'SULLA RELIGIONE 

a cwra oTi Lwciaiw Parinett* 

II pio completo contributo pub-
blicato in Italia per la cono
scenza del pensiero marxiano 
sul problema religioso. 

EDIZIONI SAPEKf L. 4.000 
(ajwwaa MRziwie) 

Gruppo di studio I.EM, 
CAPITALE 
IMPERIALISTIC© 
E PROLETARIATO 
MODERNO 
II rapporto e le condizioni di 
lavoro vist i attraverso I'espe-
rienza diretta in un'azienda t i 
po dalle tecnologie avanzate. 
EDIZIONI SAPERE - L. 1 3 0 0 
(second* ecfiziene) 

Quaderni di Ratsogna 
Sindacalo 3 9 / 4 0 
I CONSIGLI Dl ZONA . 
I consigli d i zona affrontati 
dalla rivista all'avanguardia nei 
problemi sindacali e un inserto 
per argomento d i quanto pub-
blicato dal 1963 al 1972. 
EDIZIONI E.S.I. L. 1.500 

IL CALENDARIO 
DEL POPOLO N. 441 
Anche in quei lo numero un 
inserto completo e panoramico 
dell 'EMILIA - ROMAGNA conte-
nente tutte le notizie geogra-
fiche, storiche, artistiche, eco-
nomiche, polit iche e cultural i 
della region*. 
EDIZIONI TETI 4 C. L. 

IR tutte le migliori librerie 


