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La « nuova frontiera » della FIAT 

Padronato e politica 
I gruppi dominanfi vedono oggi maturare sul ferreno dell'economia quelle esigenze 
di rinnovamenfo che essi hanno conlribuilo ieri a mortificare sul ferreno politico • La 
capacifa della classe operaia di porsi come protagonisfa di un nuovo tipo di sviluppo 

GLI ORIZZONTI DELL'UNIONE SOVIETICA 

Dopo le nunierose avvisv 
glie del mesl scorsi — sotto 
forma di interviste, comuni-
cati, polcmiche — la «nuova 
frontiera» del gruppo dingente 
FIAT ha assunto spessore e 
contorni piu definiti nella re
latione di Gianni Agnelli al-

» l'assemblea annuale degli azio-
' nisti. Puo risultare non del 
tutto gradevole, a chi ama le 
buone abitudlni di un'ideale 

' divisione del poteri e dei com-
piti, che il capo di una gran-
de impresa multinnzlonale in-

% vada senza altun ossequlo for-
male 11 campo della politica, 
e 'che le sue parole acquistino 
11 signific-ato e il tono — piu 
che del rendiconto di un bl-

' lanoio azisndale — di un di-
. scorso sullo «stato deil'unio-

ne». Ma e un fatto che i 
grandi managers dell'indu-
stria. e in special modo gli 
Agnelli, spadroneggino non da 
oggi nelle vicende politiche 
del nostro paese. E se oggi 
sono costretti a uscire in cam
po aperto. senza la copertura 
delle vecchie mediazionl, cio 
rivela semmai una difficolta 
nuova nel rapporto tra padro
nato e politica, e un bisogno 
bempre piu acuto di recupera-
re margini di egemonia e di 
dominio in qualche misura 
perduti. 

N3lle sue linee essenzkUl 
— che qui cerchiamo di trat-
teggiare sommariamente ma 
oggettivamente — la relazio-
ne di Agnelli e incentrata sul
la consapevolezza di un mu-
tamento di tendenza in atto 
a livello mondiale. Grandi 
avvenimenti (la fine della 
guerra nel Vietnam, l'intesa 
tra le due Germanie, l'evolu-
zione dei rapporti inter-euro-
pei e l'allargamento del Mer-
cato Comune. l'inizio di un 
nuovo sistema di relazioni tra 
Stati Uniti, Unione Sovietica, 
Cina. Giappone ed Europa) 
stanno ormai segnando la fi
ne di un'epoca storica. II pre-
sidente della Fiat non adot-
ta, ovviamente. termini come 
«guerra fredda». ne tanto-
meno giunge a prendere atto 
del fallimento di una strate-
gia deirimperialismo che ha 
caratterizzato i rapporti in-
ternazionali dell'ultimo quar
to di secolo: preferisce parla-
re del superamento di un 
equilibrio mondiale fondato 
sul «rigido bipolarismo del po-
tere nucleare». 

Le rendite 
Egli prende atto, in ogni 

caso. che occorre aprire una 
nuova fase, attraverso «la ri-
cerca di nuove forme di coo-
perazione politica ed economi-
ca fra le grandi aree del mon-
do» e assecondando nuove 
« possibilita di movimento ne-
gli schieramenti politici an-
che aH'interno delle singole 
aree». Gli Stati Uniti debbo-
no essere indotti ad accettare 
la prospettiva di un «mondo 
policentrico», a superare «ten-
tazioni egemoniche o isolazio-
niste », a «sanare al loro in
ter no la frattura delle coscien-
ze, a convertire l'economia di 
guerra e a riassorbire la di-
soccupazione, nonche a ride-
finire la propria politica este-
ra in termini aperti al con-
f ronto ». 

Cooperazione fra le grandi 
aree industrializzate, « ricerca 
di modelli di sviluppo piu ri-
spondenti alle esigenze delle 
societa democratiche », inizia-
tive «capaci di affrontare gli 
irrisolti problemi e aspettati-
ve del terzo mondo ». sono 
tra gli obiettivi che Agnelli 
indica come propri di questa 
nuova fase. E* necessario che 
1'Europa sappia collocarsi co
me protagonista in questa pro
spettiva, definendo la pro
pria « identita » e autonomia: 
di qui l'importanza di sca-
denze come il negoziato per 
la sicurezza europea, il nego
ziato commerciale e quello 
monetario. Agnelli rileva la 
incapacita e le « fratture » che 
hanno sinora impedito ai pae-
ei della Comunita Europea di 
darsi una piattaforma comu
ne in grado di far fronte alia 
tempesta monetaria e all'of-
fensiva del dollaro; e critica 
esplicitamente il vuoto di ini-
ziativa politica dei governi 
italiani sul piano europeo, 
che ha porta to l'ltalia ad es
sere adefinita 1'aneIIo debole 
della catena comunitaria ». 

Nel nostro paese. d'altra 
parte — e sempre Agnelli a 
sottolinearlo — « siamo alia 
fine di un ciclo», aU'esaurir-
si di un meccanismo di svi
luppo che si e fondato su 
«strumenti» divenuti ormai 
«inadeguati» sia alia nuova 
realty internazionale sia alia 
cmaggiore complessita» del
la realta interna. Tra le re-
sponsabilita delle forze poli
tiche che hanno govemato il 
paese, dichiara il presidente 
della Fiat, vi e quella di aver 
«impedito che si realizzasse-
ro piu maturi assetti sociali» 
sulla base della espansione 
degli anni passati. Cio ha con-
tribuito a radicalizzare la 
« crisi italiana*: mentre in 
altri paesi occidentali posso-
no essere sufficient! misure 
congiunturali per superare le 
difficolta dello sviluppo, in 
Italia non si potra, uscire dal
la crisi senza interventi che 
trasformino le strutture e i 
rapporti sociali. 

Al centro della sua anal Isi 
della crisi strutturale, Agnelli 
ha riproposto gli dementi gia 
sottolineati in altre occasion! 
recent!, e in particolare «il 
ruolo fortemente negativo che 
va ormai attribuito alle dise-
conomie da inefficienza e al 
crescente peso delle rendite 
da posizione*. Che cosa po
tra accadere di fronte a que
st! nodi strutturali? Dato il 
grado di integrazione rag-
giunto dal sistema economico 
italiano, e le interconnessioni 
stabilitesi tra i vari settori, 
«si pud affermare che il no
stro paese o avanzera verso 
piu maturi assetti nella sua 
globalita oppure nella rnede-

globalita regredlra». > 

II vecchio « modello dl svi
luppo economico e industria-
le», oggi in crisi, ha avuto 
un carattere « essenzialmente 
spontaneistico », basato, cloe, 
sulla strategia del laissez-faire. 
Oggi — secondo Agnelli — 
«va considerato lllusorio 
ogni ritorno» a quel tipo di 
meccanismo, cosl come va 
considerato «un grave erro-
re storico» ogni tentativo dl 
«lsglttimare come program-
mazione» 1'attuale vuoto dl 
direzione politica, la « diffusa 
crisi di responsabilita e di 
ruoli nella gestione dell'eco
nomia ». Occorre voltaic* pa-
gina, occorrono scelte rigo 
rose. La lotta contro le ren
dite, psr eliminare le dise-
conomie. I fenomenl di inef
ficienza e di parassitismo. 
puo passare soltanto attraver
so una efiettiva politica di 
programmazione, capace di 
fondaie una nuova «oggetti-
vita » del mercato, un nuovo 
quadro di riferimento nell'am-
bito del quale le Imprese 
— sia pubbliche che private — 
possano realizzare le loro ca
pacity innovative, e trovare 
garanzle di sviluppo e di rac-
cordo con le esigenze della 
societa. Le riforme sociali 
— nconosce Agnelli — non 
sono «antagonistiche» alia 
«ricostruzione di un sistema 
industri-ile elfieiente e com
petitive », ma al contrario, 
rappresentano «momenti com 
plementari di un medesimo 
sviluppo ». 

Tra le molte osservazioni 
che si possono muovere a que-
sto tipo di discorso. la prima 
riguarda l'eccesso di disinvol-
tura con cui Agnelli tende a 
scaricare su altri (sulle « forze 
politiche ». ovviamente) la re
sponsabilita delle distorsionl 
del vecchio «modello di svi
luppo », delle contraddizioni 
che lo hanno caratterizzato e 
che del resto sono alia base 
del suo inceppamento e della 
crisi attuale. Nessuno, neppu-
re tra i piu accesi apologeti 
del sistema attuale. puo nega-
re che l'espansione monopoli-
stica degli ultimi decenni ha 
avuto come fondamento un 
intreccio organico tra profit-
to e rendita. Le diseconomie, 
gli sprechi. la scarsa utilizza-
zione delle rlsorse complessl-
ve, discendono direttamente 
da un processo di industrializ-
zazione, che avendo proprio 
nella FIAT la principale forza 
traente, ha sacrificato il Mez-
zopiorno, l'agricoltura. i servi-
zi collettivi. e ha portato a 
limiti patologici i cost! di 
congestione delle aree indu
strial! del Nord. Quanto alle 
responsabilita delle forze po
litiche di governo, il presiden
te della FIAT consenta pro
prio a noi comunisti — che 
pure non siamo mai stati te-
neri nei confront! della DC e 
dei suoi alleati — di rilevare 
come la sua critica sia quanto 
meno ingenerosa: se fe vero. 
come e vero, che il laissez-
faire. il culto delle «tendenze 
spontanee del meroatow. Tab 
bandono d'ogni politica di pia
no. hanno esDresso anzitutto 
la subordinazione dei Dartiti 
di governo alle decteloni dei 
gruppi monorjolisticl. 

Queste ed altre nossibili o 
biezioni non tendano ad offu-
scare la « novita » dell'lmno 
stazione del srupp"o dirigente 
FIAT, e il peso ch'essa pu6 
esercitare nelle prospettive 
del Paese. Occorre considera-
re, fra Taltro. che siamo di 
fronte al tentativo di definire 
un nuovo asse strategico vali-
do non soltanto per la mae-
giore azienda italiana. ma tale 
da coinvolgere l'intiera indu
stria italiana a cominciare dal 
suoi settori piu dinamicl. 

II mercato 
A rendere non solo «credi-

bile», ma per certi aspetti 
ineluttabile la a nuova fron-
tiera» della FIAT, contribui-
scono del resto potent! fatto-
ri oggettivi. La nuova dimen-
sione sovranazionale dell'a-
zienda, se da una lato «libe
ra » i suoi managers dalle an-
gustie tipiche delle vecchie 
classi dirigenti italiane, dal-
l'altro li proietta in un con-
fronto con gli altri colossi 
mondiali. nel quale possono 
sperare di a reggere» solo se 
riusciranno a dispone di una 
« retrovia » sicura, vale a dire 
di un mercato interno non 
asfittico. ma dotato di nuove 
capacita di espansione. Agi-
sce inoltre, non soltanto per 
la FIAT ma per gran parte 
delle imprese italiane impe-
gnate in un processo di ri-
strutturazione e sempre piu 
coinvolte nelle prospettive del 
mercato internazionale. la 
spinta delle lotte operale di 
quest! anni. la consapevolezza 
che la rottura di vecchi equi-
librl non pu6 essere recupe-
rata in un impossibile ritor
no ai rapporti de! passato. la 
sollecitazione — che proviene 
appunto dalla forza e dalla 
maturita del movimento ope-
raio — a ricercare nuovi equl-
libri e nuove vie di sviluppo. 

II discorso di Agnelli pud 
dunque essere assunto, con 
buona approssimazione. come 
la manifestazione di un'esigen-
za sempre piu matura ed acu
ta dei settori piu dinamici del 
capitalismo italiano, di realiz
zare un disegno di ammoder-
namento complessivo della 
economia nazionale, e se si 
vuole — per quanta cautela ri-
chiedano terminologle ormai 
logorate da un uso ambiguo — 
di dar vita ad un'operazione 
«riformista» di vasto respi-
ro. Per una sorta di paradosso 
della storia, i gruppi dominan-
ti vedono oggi maturare sul 
terreno delVeconomia (della 
sua crisi e del suo bisogno di 
aprire un nuovo ciclo espan-
sivo) l'esigenza di quell'opera-
zione di rinnovamento e di 
<t ri forma » ch'essl stessi hanno 
contribuito leri a bruciare sul 

terreno della politica. Con la 
conseguenza che il fallimento 
del centrosinistra, e della sua 
ipotesi dl uno sviluppo « pro-
grammato >», produce proprio 
sul terreno politico una sfasa-
tura di non poco conto, come 
una sorta di scollamento fra 
struttura e sovrastruttura che 
potra essere risolto soltanto 
In un nuovo tipo di sviluppo. 

Non puo certo sfuggire, sot-
to questo profilo, laperto e 
per certl aspetti drammatico 
cohtrasto che vlene a mani-
festarsi tra rimpostazlone dl 
Agnelli e gli orientamentl si
nora emers" dal dibattito con-
gressuale della DC. Non ci 
rlferiamo soltanto alle posl-
zlonl apsrtaments conserva-
tnci dl Andreottl. e ai cre-
scentl pencoll reazionari rap-
pi esentatl dal permanere del 
*Uo governo. Quando Fanfanl 
ritiene di poter coagulare una 
maggioranza nella DC attor-
no ad un programma che ai 
primi punti agita come ban-
diere l'ordine pubblico e la 
disciplina degli scioperl, in 
realta non fa che accettare 
anch'egll l'lmmagne dl co-
modo di una societa italiana 
in preda al caos, sommersa 
da forze regressive, incapace 
di superare la crisi attuale su 
una linea di rinnovamento: 
ignorando non soltanto le 
isfcwze riformatrici e la for
za crsscente del mov mento 
operaio e antifascista, ma an-
che i processi nuovi che ven-
gono maturando in settori 
decisivi del capitalismo ita
liano. 

II confronto 
Cid sta forse a sigmficare 

che la DC non e piu il « par-
tito della borghesia», l'inter-
prete delle esiganze comples-
sive della classe dommante? 
No certo. Ma sarebbe errato 
sottovalutare gli aspatti non 
marginali, le radici storiche 
e oggeMive di questa discre-
panza. II presidente della 
FIAT ha espresso il bisogno 
irrinunciabile dell'industria 
italiana di realizzare un salto 
qualitativo della « produttivi-
ta del sistema», il cui calo 
(le diseconomie, l'inefficien-
za, la rendita) si ritorce or
mai contro la stessa « produt-
tivita delle imprese ». A que
sto fine — egli afferma — e 
necessario trasformare non 
soltanto le strutture. ma an-
che i rapporti e i «compor-
tamenti» sociali, rimettendo 
in discussione gli assetti cor-
porativi, gli elementi parassi-
tari che si sono depositati 
nella societa italiana: Ma si 
tratta proprio degli assetti e 
degli equilibri sociali su cui 
la DC ha costruito nell'ulti-
mo ventennio il suo modo di 
essere, il suo interclassismo, 
il suo rapporto col paese. 

Puo indubbiamente riaffac-
ciarsi, in questa situazione, 
la classica ipotesi di una « al-
leanza storica» tra classe 
operaia e capitalismo indu-
striale. nel nome di comuni 
interessi oggettivi ad un am-
modemamento delle struttu
re e dei rapporti sociali. E il 
rifiuto ideologico e morale — 
vorrei dire costituzionale — 
di una simile ipotesi. non de-
ve indurre neppure noi co
munisti a sottovalutare cio 
che di stoncamente nuovo e 
positivo si viene delineando, 
nella praspettiva di un con-
fronto col nastro antagonists 
di sempre, su un terreno nuo
vo. piu avanzato che rompa 
i ponti con le tradizionali vo-
cazioni autoritarie e regressi
ve della classe dominante ita
liana e abbia come pasta la 
qualita stessa dello sviluppo 
economico e dei gradi di de-
mocrazia e di civilta che es-
so puo determinare. 

Cio e l'esatto opposto di una 
ipotesi di « alleanza storica ». 
La quale, del resto. e in con-
trasto non soltanto vol livel-
li di autonomia e di maturita 
politica gia raggiunti dalla 
classe operaia (in quanto pre-
suppone il suo ritrarsi in 
una visione economicistica e 
corporativa); ma anche coi 
processi reali — vorremmo 
dire oggettivi — che la clas
se operaia ha fatto maturare 
con la propria lotta. Non si 
potrebbero comprendere ne 
la «svo!ta» del gruppo diri
gente FIAT, ne la crisi stes
sa che travaglia la DC. sen
za tener preaente l'azione del 
movimento operaio — e in 
primo luogo del PCI — per le 
riforme, per la democrazia. 
per un nuovo tipo di svilup
po. e cio che essa ha gia eo-
minciato a modif.care nel-
l'equilibrio complessivo della 
societa italiana. 

Dallo stesso discorso di 
Agnelli, in ultima analLsi, 
emerge come dato di fondo 
che alia crisi del vecchio 
meccanismo di sviluppo cor-
risponde una crisi altrettanto 
profonda del blocco sociale e 
politico che ha diretto il pae
se neU'uItimo ventennio. C16 
esalta, e non attenua. la ca
pacita autonoma della clas
se operaia di porsi come pro
tagonista di un nuovo tipo di 
sviluppo. e di contribuire in 
misura decisiva alia aggrega-
zione di un nuovo schiera-
mento sociale e politico in 
grado di far uscire il paese 
dalla crisi. Questa prospet
tiva passa necessariamente — 
sul piano sociale — attraver
so la ricerca di un rapporto 
nuovo con quegli strati inter-
medi e popolari che la DC 
tende a confinare nel proprio 
schema corporativo, e — sul 
piano politico — attraverso 
una nuova avanzata di quel 
processo di awicinamento tra 
comunisti, socialisti e catto-
lici che la svolta a destra del
la DC ha tentato disperata-
mente di bloccare. Ecco un te
nia a cui il dibattito congres-
suale democristiano non po
tra sfuggire, se non vorra 
contribuire ad accrescere il 
distacco che gia lo separa dai 
settori piu dinamici della so
cieta italiana. 

Adalberto Minucci 

Viaggio neirUzbekistan - Cinquantamila operai, ingegneri e tecnici avanzano in uno sconfinato deserto di sale per 
trasformare la natura e conquistare nuova terra alle coltivazioni - Un'epopea contemporanea alia quale parteci-
pano lavoratori di ogni parte dell'URSS - Come funziona la mastodontica « azienda » che provvede a desalinizzare e 
irrigare il suolo, costruire case, ferrovie e strode - Un territorio dove convivono e si fondono 106 nazionalita 
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maggio. 
E' un escrcilo di cinquan

tamila persone che avanza in 
una sconfinata steppa salata. 
Questo escrcito e incurkato 
di trasformare la natura e 
di conquistare nuova terra 
alle coltivazioni. La lotta dura 
da decenni. Negli ultimi tre 
lustri 220.000 eitari sono slali 
irrigati. I «sovcos» — le 
aziende ugricole statali — han 
no cominciuto a proilurw 
uno dopo I'altro, Vesercito dei 
cinquantamila e penclrato 
sempre piu profondainenle 
nel territorio vergine, lascian 
do dietro di se ciita e vil-
laggi. Tutto attorno, un traf 
fico intensissimo di camion 
sulle nuove strode e di con 
vogli sulle nuove ferrovie, e 
normi depostti di cotone, 
macchine che scavano cana 
li. Ogni minuto che passu, il 
paese sovietica diventa piu 
esleso. 

La Steppu della Fame era, 
per d.mensioni, il terzo de 
serto del mondo: piu di un 
milione di ettari dal Kazak-
stan al Tagikistan e all'Uzbe-
kistan. Clrcondata da cupe 
leggende, le carovane I'affron 
tavano con giustificuto timore. 
e per centinaia di chilome 
tri s'inconlravano solo le 
tende dei nomadi. Gia nel 
1918, appena un anno dopo 
la rivoluzione. Lenin emunu 
un decrcto che prospettava 
I'immane compito di intra 
premiere lo sviluppo econo 
mico di tutta questa zona del 
I'Asia centrale. Ma il lavoro 
ha potuto essere avviato so 
lo molto piii tardi, e la guer
ra ha imposto una lunga so-
spensione. E" stato nel 1956. al 
l'inizio degli anni ruggenti di 
Krusciov, che I'impresa ha 
avuto il suo reale decollo. Da 
allora le cose sono andate 
avanti rapidamente e senza 
soste. Gli investimenti stata
li hanno raggiunto I'astrono-
mica cifra di un miliardo e 
420 milioni di rubli. Sono sta
ti aperti 1400 chilometri di 
strode asfaltate e 12 mila chi
lometri di canali. Sono state 
costruiie numerose cenlrali 
elettriche. cotonifici e altre 
fabbriche, sono state innalza-
te fasce boschive antivento. Og
gi, nella sola parte uzbeka del
la xSleppa, che e quella che 
abbiamo visitato, ci sono 700 
mila abitanti. 150 mila dei 
quali si sono insediati ne
gli ultimi due o tre anni. La 
produzione fondamentale e il 
cotone che. con le sue 5/5 mi
la lannellate all'anno, fa del-
VUzbekistan il secondo pro 
dullore del mondo dopo gli 
Stati Uniti E poi frutta, vi
no, riso, grano. allevamento 
del bestiame 

Le opere di ' trasformazio 
ne nel cuore dell'Asia sono 
parte cruciate dell'enorme 
sforzo dell'URSS verso il pro
prio futuro. E aggiungono un 
traltn essenziale al quadro: lo 
c spirilo di frontiera >, Vav-
venturoso coraggio di cimen-
tars't con la natura. Si e an-

Kalta-Minor (il minareto corto) di Khiva 

dati incontw • anche a t inevi-. 
tabili sconfitte, ci si e a vol
te imbarcati in iniziative che 
si sono dovute rallentare o 
abbandonare, talora con gra
ve danno economico. Ma, vi-
sto il risultoio nel suo insie 
me, si pud parlare soltanto <i> 
un indiscutibile successo. E' 
quasi un luogo comune, del re
sto, rilevare che proprio nelle 
repubbliche asiatiche si tocca 
con mono, in una misura che 
non trova paragoni, Vesito piu 
straordinario — in termini 
di civilta e di progresso — 
della rivoluzione socialista so
vietica. 

Ecco 'VUzbek'slan, paese 
percorso nei millenni da in 
vasori e conquistalori (da 
Alessandro il Macedone ai per-
siani, da Gengis Khan aU'im-
pero ottomano e infine agli 
zar) che I'avevano lasciato in 
paurose condizioni di arretra-
tezza. Un paese che aveva il 
98 per cento di analfabeti, e 

4 \che Jia oflflj .-;tre.. milioui' -di 
studenti (un quarto dell'intera 
popolazione), 40 istituli supe-
riori d'istruzione, due unwer-
sita. Un paese nel quale convi
vono e si fondono 106 naziona
lita diverse, fatto di estremo 
interesse che meriterebbe un 
approfond'to studio specifico: 
anche per il modo come il po-
tere sovietico affronta qui il 
problema del rapporto con 
le sopravvivenze - del musul-
manesimo, con moschee fun 
zionanti e un seminario co-
ranico. Un paese nel quale 
coesistono le moderne isli-
tuzioni culturalt, i musei, i 
teatri (abbiamo as:oltato a 
Tashkent un'* Aida » di buon 
livello, con una donna direl 
tore d'orcheslra). i conserva 
tori musicali, un progredito 
sistema sanitario, e i bazar 
tradizionali, il « colore » di gen-
ti e abiiudini tipicamente 
asiatiche. 

Ma torniamo all'offensiva 

dei 50.000 operai, ingegneri e 
tecnici contro la Steppa del
la Fame. Chi dirige tutta que
sta mcstadonVca « azienda » di 
assalto e un ingegnere uzbeko 
di appena 37 anni, che si chia-
ma Baimirov Doktamuish. E' 
ltd a spiegarci i dettagli di 
questa sorta di epopea con
temporanea. Si tratta di una 
complessa organizzazione. ar-
ticolata in quindlci gruppi 
dolati d'ogni tipo di macchi-
nari e materiali — dall'edi-
lizia alia rete di distribu-
z'ume dell'energia e del me 
tano — interamenle finanzia 
ta dallo Stato. 1 quindici grup 
pi di costruttori si sposta 
no via via nel deserto ap 
prontando canali, case fer
rovie, strode. E' I'f azienda » 
dei cinquantamila a insediare 
i giovan't sovcos — ce ne sono 
gia cinquanta — e a tenerli 
per cost dire a balia finche le 
abitazioni e i servizi sono in 
or dine, i quadri formati pro-

fessionalmente, la produzio
ne di cotone avviata. Dopo 
di che, U i passa » alia com-
petenza del > ministero della 
Agricoltura della repubblica 
uzbeka. • 

E' difficile dare un'idea di 
che razza di compiti devo-
no essere affrontati. Innanzi-
tutto il terreno. in tutta la 
steppa, 6 impregnate di sa
le. Per cui la prima cosa da 
fare e la desnlinizzazione del
ta terra. Le acque del flu
me Sir-Daria. perno del • si
stema di canalizzazione, devo-
no provvedere a questo obiet-
tivo pregiudiziale. E' necessa
rio effettuare il drenaggio e la 
decantazione del sale fino a 
oltre venti metri di profon-
dita. Solo dopo esser stato co-
si lavato. risciacquato. irriga-
to il terreno diventa fertile: 
e non dimentichiamo che si 
parla sempre di centinaia di 
migliaia di ettari. 

11 secondo problema da af-

LE RICERCHE PER INDIVIDUARE E COMBATTERE LE MALATTIE EREDITARIE 

IL CONSULTORIO GENETICO 
Le piu recenti scoperte in questo delicato settore della scienza - Accertate piu di mille anomalie - Possibilita e 
limiti della diagnosi e della prevenzione - I centri specialistici da creare con personate altamente qualificato 

In seguito alle piu rcccnti 
scoperte nel campo delle ma 
lattie crcdilaric. I'dcnco di sin-
dromi climche imputabili a que
sto tipo di difctti congeniti si 
e anclalo sempre piu allungan 
do: csistono infatti piu di mil 
le anomalie creditarie di\ersc. 
di varia gravita. imputabili 
ognuna all'effctto di un * gene 
anomalo. Alcune si mamfesla-
no alia nascita dcll'individuo. 
per esempio la galattoscmia che 

• e dovuta ad una specifica inca-
pneita di melabolizzare il galat-
tnsio. uno zucchero che si trova 
nel lattc con cui vicne abitual-

. mente alimentato il neonate 
! Una delle applicaziom piu nn 

portanti prospettate dagli studi 
• che si Manno conducendo nel 

.settore della genctica umana c 
la possibilita di analizzare pre-
cisamentc la costituzione credi 
taria di un indi\idi,o. In tal 
modo. attra\erso I'opera di con 

In sciopero il personale 
delFOsservatorio di Roma 

Le celebrazioni per il quin-
to centenario della nascita del-
I'astronomo polacco Nicold Co-
pemico si sono aperte ieri a 
Roma, con una cerimonia in 
Campidoglio. alia quale era 
presente il capo dello Stato. 
L'importante awenimento cul
t u r a l cade in un moment© 
d! particolare gravita per la 
ricerca astronomica e astro-
fisica italiana e delle sue 
strutture, che versano in uno 
stato di totale ,irresponsabi-
le abbandono. 

Ne e prova quanto e acca-
duto ieri, proprio a Roma, 
nella sede dell'Osservatorio, 
dove si inaugura il rinnovato 
Museo Astronomico e Coper-
nlcano. II personale dell'Osser
vatorio e sceso in sciopero 
per sottolineare la situazione 
in cui si trova l'istituto, un 
ente che viene usato come 
strumento di potere e di fa
voritism! e dove i lavoratori 
si trovano In una situazione 

precaria, con stipendi' fermi 
da quasi otto anni ad una me
dia di 70.000 lire mensili. Due 
milioni al mese sono, infatti. 
i fondi stanziati per sedici 
dipendenti dell'Osservatorio. -

Molt! degli invitati all'inau-
gurazione del museo non han
no presenziato alia cerimonia 
per esprimere piena solida-
rieta con i lavoratori in scio
pero. E* bene precisare che 
le rivendicazioni non hanno 
solo uno sfondo salariale. Mai-
grado le promesse governa'i-
ve. non esiste nel 1'attuale pro-
getto di riforma universitaria 
I'inserimento di queste impor
tant! strutture scicntifiche — 
quali. appunto, gil osservato-
r! astronomic! — nell'ambito 
delle university. Questo pas-
saggio, oltre a favorire e ad 
allargare la ricerca scientifl-
ca, rlsolvereboe poi anche 1'an-
noso problema dcH'inquadra-
mento del personale contrat-
tista. • 

sultori genetici. c possibilc ri 
sponderc a quanti. di fronte 
nlla propria responsabilita nei 
confront! della salute dei fi^li 
die potrebbero nascere. desidc-
rino conoscere se csistono ri 
schi genetici per la prole. 

Lo scopo di un consultorio di 
genetica medica do\rcbbe con 
sisterc nel pre\cnire per quan 
to possibilc la insorgenza di 
malattie genetiche. basandosi 
su una csatta diagnosi e su una 
corretta claborazione dei dati a 
disposizione. Tuttavia, alia lu
ce delle nostre conoscenze at-
tuali. bisogna riconosccrc che 
oggi fare una diagnosi geneti
ca sicura e possibile solo in 
limiti molto ristretti. 

Essendo la genetica umana 
una scienza ancora molto gio-
vane. il genetista solo in no-
chissimi casi potra affermare 
con ccrtezza che la coppia avra 
figli anormali; il piu delle \ol-
te potra solo calcolare la per-
centuale di rischio che nasca 
un bambino con anomalie cre
ditarie. Molto spesso egli non 
potra dare una risposta a pro-
posito della normalita della pro
le. poiehe !c malattie genetiche 
possono mamfestarsi anche con 
un salto di molte generazioni 

I genettsti oggi dividono i ri-
schi genetici per la prole in 
tre grandi gruppi. Nel primo 
si trovano le malattie ad altiv 
sima incidenza. come la malat-
tia cmolitica del neonato do-
vuta al fattorc RH ed il mor-
bo di Cooley, una grave forma 
di anemia che si manifesta in 
genere poco dopo la nascita. 
Nel secondo gruppo sono com-
presi i rischi derivanti da ma-
trimoni tra consanguinei nor-
mali ed appartenenti a fami-
glic normali, ed i rischi per la 
prole di soggctti in eta relali-
vamente avanzata. Nel teno 

gruppo sono elencati i rischi 
per la prole di soggctti arfetti 
da una sindrome ercditnria o 
con casi sospetti fra i familiari. 

Per le malattie ereditaric del 
primo gruppo sarebbero neces-
sari centri specifici per ogni 
tipo di queste sindromi. assai 
piu numerosi di quelli gia at-
tualmente esistenti in Italia. I 
rischi del secondo gruppo pos
sono solo essere stimati teori-
camente attra\-erso calcoli sta-
tistici che si rifanno a tare ge
netiche verificatesi in casi del 
tipo di quello preso in esame. 

Quanto ai pericoli del terzo 
gruppo. cioe quelli cui potreb
bero andare incontro i figli di 
soggetti affetti da tale tipo di 
malattie. e necessaria I'opera 
del genetista medico. In questi 
casi csistono tuttavia molti fat-
tori che possono indurre in er-
rore o rendere estrcmamerite 
difficile la diagnosi. Ad esem
pio. la cateratta del neonato 
pud essere dovuta ad un virus 
come ad una malformazione ere-
ditaria; la gola di lupo ed il 
labbro leporino possono anche 
essere il risultato di irregolari-
ta di sviluppo non creditarie. 
Stabilire quindi se si tratta di 
un'anomaha acquisita o di ori-
gine ercditaria e oltremodo dif
ficile. 

Queste sindromi creditarie 
inoltre possono manifestarsi as
sai raramentc (a! limitc se ne 
potra verificare anche un so
lo caso in una famiglia) oppure 
possono insorgerc per una mu-
tazione improwisa. Altre diffi
colta di analLsi genetica si ma-
nifestano quando i geni nocivi 
non sono completamente < pe
netrant! » (le persone che ne 
sono portatrici e che quindi 
dovrebbcro essere malatc in 
tal senso sono in realta sane 
e normali) o quando i geni si 

nalesano solo in una parte de
gli individui (scoprire perche 
questo accade potrebbe diven-
tare molto significativo nel cam
po della prc\cnzione e cura del
le malattie ereditarie). 

Risulta quindi evidente che 
esiste una vasta possibilita di 
errure nella prognosi genetica: 
un consultorio di genetica. per 
rispondere alia sua funzione 
di medicina pre\entiva deve 
allora essere in grado di for-
nire una diagnosi esatta di 
una malattia. differenziandola 
da casi analoghi simili non ere-
ditari. A tal fine occorrerebbe 
un lavoro di gruppo di specia-
listi altamente qualificati in 
questo campo. In Italia oggi 
non solo mancano esperti di 
questi tipo. ma mancano an
che centri per la formazione 
del personale specializzato. Se
condo le conclusion! tratte in 
un recente convegno dell'Asso-
ciazionc dei Genetisti Italiani. 
la realizzazione dei consultori di 
genetica medica. pur non costi-
tuendo un problema sanitario 
prioritario. sarebbe di indubbia 
utilita perche la coppia — nei 
casi in • cui sia possibile — 
possa prendere decisioni sulla 
prole in base a cognizioni scien-
tifiche. Tuttavia sarebbe azzar-
dato e pericoloso aprire dei 
centri senza la presenza di per
sonale altamente qualificato e 
competcntc: una errata dia
gnosi potrebbe infatti avere do-
lorose conseguenze. 

II consultorio di genetica e 
dunque auspicabile a un serio 
livello scientifico e va infine vi-
sto come un servizio sodale e 
sanitario disponibfle per il cit-
tadino che vi voglia clibera-
mente> ricorrcre. 

Uura Chiti 

frontare e quello della ma-
nodopera. Vi e nalurulmen-
te la manodopera locale, pro-
veniente da tutta la repub
blica uzbeka e in specie dai 
colcos preesistenti ai margini 
del deserto, nonche dai picco-
li vecchi sperduti villaggi coi 
muretti gialli costruiti a sec-
co, che vivevano di una Via
gra pastorizia e che tuttora 
('• possibile ogni tanto scorge-
re nella steppa non ancora 
conqirstata. Ma wo.ssx* nnie-
voli di lavoratori, decine e de-
cne di migliaia, e slain ne 
'•essario farli affluire da ogni 
angola dell'Unione. Vi c un 
forte impegno propagandist!-
co in quetto senso, e in mi-
<uira elevatissima Vesercito dei 
50.000 e quello d:'i sovca<iia-
ni sono cserciti volontari. Tut
tavia vi i- anche un avviamen-
tn al luvoro, attuato soprattut-
ta tramite le organizzazioiv 
del Komsomol, di giovani che 
hanno termimito I'istruzione 
media superiore o universi
taria. 

II principio (- questo: lo Sia 
to ti ha fatto studiare a sue 
spese, ora per un paio d'an-
ni vai la dove lo Stato ha bi 
sogno di te. Dopo questa espe-
rienza — assicurano — nml-
tissimi rimangono a lavorare 
qui, si sposano, meltono su fa 
miglia. A cio incoraggiano va-
rie forme di incentivazione: .%o 
lari vantaggiosi (da 170 a 260 
rubli), distribuzione ai lavora
tori di elevate pcrcentuali dei 
profitti di azienda, dintt'i 
anche per i salariati dei sov 
cos di avere propri appez 
zamenti indwiduah e di veil 
derne i prodotti, case como 
de, e cost via. Le condizioni 
materiali sono tali da can 
sentire alle famiglie un sen-
sibile margine di risparm'o. 
Oggi i dirigenti della ex-Step-
pa della Fame dichiarano che 
la manodopera e sufficiente, 
almeno fino a quando nuo
vi sovcos e nuove citta non 
saranno stati impiantati. La 
spinta — bisogna aggiungere 
— e all'incremento demogra-
fico. Le famiglie sono in ge
nere numerosissime. 

Anche qui la mescolanza c 
I'amalgama di nazionalita e 
impressionante. Si calcola 
che nelle imprese di costru-
zione e nei sovcos ne sia-
no presenti almeno 62. Per 
esempio nel sovcos « Malik » 
(ci assicurano che in uzbeko 
questo nome vuol dire tgran-
de deserto senza la vita »: ab
biamo avuto in proposito un 
serralo dibattito linguislwo 
col direttore dell'azienda, 
compagno Mikhail Jefimovic 
Krassilnikov, un ex-postino og
gi candidato in scienze agra-
rie, al quale abbiamo espres
so tutto il nostro scetticismo 
sul fatto che una parola tan-
to corto potesse avere un si-
gnificato tanto lungo; ma ltd 
e rimasto fermo sulle sue 
posizioni, e per quanto ci ri
guarda e un po' tardi per in-
traprendere lo studio della lin
gua uzbeka), nel sovcos « Ma
lik > — dicevamo — il diret
tore e russo, Vagronomo capo 
e uzbeko, il segretario del par-
iito e kazako, il vicedirettore 
e coreano, Vingegnerecapo e 
tarlaro, il presidente del sin-
dacato e azerbaigiano, i quat-
tro capi gruppo sono un ucrai-
no, un iraniano, due uzbeki. 
Vi sono anche, in gran nume-
ro, turchi, curdi, afghani. 

In questo stesso sovcos ci 
sono otto giardini d'infanzia, 
otto circoli culturali, un ospe-
dale con 75 letti, cinque scuo-
le inferiori (otto classi), quat-
tro scuole medie superiori. 
una scuola media tecnica per 
periti agrari, un corso per 
I'insegnamento musicale. ATel-
Ia vicina citta di Janghi Yar 
(€ Terre nuove»), nafa nel 
1957, una delle prime basi 
per Vattacco massiccio al de
serto, ci nanno mostrato la 
casa della cultura, le scuole, 
il teatro, il cinema, il conser-
vatorio: perche non e'e ango-
lo dell'URSS dove non si stu
di e non si eseguisca mu-
sica. __ • 

E qui, in piena Asia, dinan-
zi a queste prove mirabili di 
progresso, vorremmo fermar-
ci. In questi servizi si e cerca-
to di dare un quadro delle 
grandi prospettive di sviluppo 
che I'URSS pone a se stessa 
per gli anni avvenire, sospin-
ta dalle proprie crescenti esi
genze di benessere e dalle ne-
cessita della competizione 
mondiale in cui si trova im-
pegnata: e si sono indicati al-
cuni, almeno, dei nuovi e non 
nuovi problemi che tali pro
spettive pongono. Sono pro
blemi politici, economici,^ tec
nici, scientifici, come s'e ac-
cennato. E sarebbe certo im
possibile esaurirli in una se-
rie di articoli di quotidiano. 
Ci basta, se ci siamo riusciti, 
d'aver dato un'idea delle di
mension! dell'impresa di ci-
vilta nella quale I'Unione So
vietica e immersa in vista dcl-
I'anno 2000. 

Luc* Pavolini 
(PINE. I precedenti arti

coli sono stati pubblicati net 
giorni 15. 18. 20, 22, S • 39 
aprile). 


