
r U n i t & / domenica 20 maggio 1973 PAG. 3 / c o m m e n t ! e attuaNiiCi 

OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRACCIO 

LE LAPIDI 

« Caro Fortebraccio. seb-
bene io non segua con la 
assiduita di un comunista. 
che infatti non sono. il 
giornale del PCI, mi capi
ta spesso di vederlo e di 
leggere i suoi traflletti dal 
marchio rosso (non per 
caso). Ho notato che lei 
affronta con frequenza ar-
gomenti di carattere so-
cio-religioso e anzi e pro-
pno su queste materie 
che la sua vis polemica 
risulta particolarmente im-
pegnata, e allora eccole 
un po' di pane per i suoi 
denti. Le accludo qui di 
seguito un ritagllo del 
«Resto del Carlino» che 
riferisce un discorso del 
cardinale di Bologna ai 
lavoratori. Sono sicuro 
che lei vi trovera a ridi-
re, perche in un gruppo 
di amici commentiamo 
qualche volta i suoi cor-
sivi e l'opinione di un cat-
tolico che e il meno be
nevolo verso di lei e che 
lei non e soltanto un clas-
sista in politica, che e gia 
sbagliato, ma lo e anche 
in religione dove e nssur-
do esserlo. Ma questo non 
deve forse essere messo 
in rapporto con un suo 
effettivo anticlencalismo. 
anche se aggiornato secon-
do la moda di non am-
metterlo mai? Mi scusi se 
mi flrmo con uno pseudo-
nimo, ma a me basta che 
la mia firma sia ricono-
sciuta dagli amici con i 
quali 1'abbiamo in un cer
to senso concertata. Suo 
Augusto Trevisan • Pa
ri ova ». 

Caro signore, le confes-
so prima di tutto due co
se: la prima e che la sua 
lettera mi e sembrata un 
po' faticosa da leggere, 
forse perche lei, mi scusi, 
non ha le idee interamen-
te chiare o perche prefe-
risce non esporle cfiiara-
mente; la seconda & che 
non ho ben capito se lei 
approvi le mie posizioni o 
le avversi, cid che invece, 
come mi succede sempre, 
avrei gradito comprendere 
subito e senza equivoci. 
Ma pazienza. 

Vorrei cominciare col ri-
sponderle sul punto del 
classismo, che mi sta mol-
lo a cuore. Ha ragione: io 
sono classisla in politica, 
lo sono sensa tentenna-
menti, e mi fa piacere 
che il suo amico cattolico. 
il « meno benevolo a verso 
di me, non abbia dubbi al 
riguardo. Ma sono anche 
disposto ad ammettere che 
in politica si possa non es
sere classisti .o lo si sia 
con qualche tolleranza, o 
cedimento. o indulgenza, o 
compromesso. La politica 
pud rendere opportune, o 
addirittura imporre, tatti-
che non sempre lineari, 
condotte non sempre ri-
gorose, atteggiamenti non 
sempre netti. Personalmen-
te li condanno, ma non mi 
sento di escluderli in ogni 
caso e qualche volta ad
dirittura di non giustifi-
carli. 

Dove invece credo die si 
debba essere classisti senza 
incertezze e senza ambigui-
ta. e per I'appunto «in re
ligione », come lei scrive. 
Lo so bene che il suo ami
co giudica questo mio at-
teggiamento uassurdoy>, e 
« assurdo » lo giudicheran-
no altri ancor piu autore-
voli di lui. Ma io non me 
ne impressiono. ~ Se per 
classismo si intende. se-
condo il comune sentire, 
lo stare da una parte e 
precisamente dalla parte 
dei poveri, degli oppressi, 
degli sfrutiati, degli esclu-
si, di coloro ai quali e nc 
gata giustizia, e quindt li
berta c dignita, da che par
te deve stare un religio-
so degno di questo nomc? 
Quando mi capita di an-
dare in chiesa e di sentire 
il sacerdote parlare del-
I'amore che e dovuto a 
Dio, io penso che Dio pub 
essere amato in un solo 
modo: nelle sue creature, 

altrimcnti «amare Dio» 
diventa un puro suono di 
parole, senza senso e sen
za conlenuto. Bene, amia-
mo dunque Iddio. Ma se 
poi, uscendo dalla chiesa, 
ci imbattiamo in un cor-
teo di operai che chiedono 
un lavoro piu umano, un 
salario meno gretto, una 
vita dignitosa, da che par
te stiamo? In nome delta 
religione, da che parte ci 
schieriamo? Dalla parte del 
dottor Costa, che ha i mi-
liardt, o dalla parte det 
suoi lavoratori, che la so
cieta degli Angcli Costa 
manda in pensione, vecchi 
e sfiniti. con trentamila li
re al mese? II suo amico 
cattolico, mi pare di sen-
tirlo, mi dira: a Ma anche 
gli Angeli Costa credono 
in Dio». Ah, e probabile, 
ma e Dio che non crede 
in loro, altrimenti, dopo 
averli visti vivere, ingordi 
e devoti, che Dio sarebbe? 

Ma lei vuole una con-
troprova? Ecco qui il rita-
glio che mi ha manda to. 
contenente il resoconto di 
un discorso dell'arcivesco-
to di Bologna, cardinale 
Poma, ai lavoratori aclisti 
di Medicina. Anche questo 
Presule e un classista, ma 
un classista che, consape-
vole o no, sta dall'altra par
te, dalla parte di chi pos-
siede c non intende rico-
noscere diritti a chi lavo-
ra. ma soltanto, per sal-
varsi I'anima, concedere 
beneftci, quando e, razza 
maleflca, un « buon padro
ne ». L'omelia del cardina
le non deve essere stata 
breve, a giudicare dal re
soconto del « Carlino », ma 
la parola «diritto» non vi 
e mai pronunciata, per non 
dire della parola «lotta ». 
delta quale non v'e nep-
pure il piu remoto sento-
re. Sa lei che cosa addita 
questo arcivescovo ai la
voratori? La « via della spe-
ranza». speranza che, in-
sieme con «l'impegno del 
cristiano», pub e deve ali-
mentarsi alle fonti dell'in-
segnamento sociale dei pon-
tefici. « Soprattutto — pro-
segue il cardinale — cer-
chino di ispirarsi alia ca-
rita, che e il comandamen-
to nuovo portato da Cristo. 
fecondo di testimonialize e 
frutti notevoll nel camml-
no dell'umanita, quali la 
fondazione degli ospedali. 
I'istituzione delle scuole 
e delle universita, l'ispira-
zione che ha promosso or
ganism!, opere. attivita con--
crete a favore delle cate-
gorie piu abbandonate. de: 
malati di ogni genere. co
me quelli che incontrava 
Cristo nella vita pubblica ». 

Ha sentito? Che cosa de.-
ve capire da queste paro
le un lavoratore che pen-
si di avere diritto a dispor-
re di ospedali, scuole e 
« organismi e opere » che 
migliorino la sua salute, la 
sua vita e la sua condi-
zione umana? Egli sara 
tratto a persuadersi che 
tutte queste cose potranno 
venirgli soltanto dalla « ca-
rita »: deve insomma aspet-
tarsele dal buon cuore di 
chi possiede, in una citta 
ideate che il cardinale Po
ma evidentemente imma-
gina tutta costellata di la-
pidi dedicate a munifi-
ci ' benefattori, una cit
ta per le cui strode gli 
operai dovrebbero cammi-
nare riconoscenti e proni, 
deliberati a ripagare in de-
vozione e ubbidienza i do-
ni ricevuti da quelle buo-
ne lane dei loro padroni. 
Se essere contro i cardi-
nali Poma di tutto il man-
do vuol dire essere anti-
clericali, ebbene, caro si
gnore, io sono anticlerica-
le, lo dica pure al suo ami
co cattolico, e aggiunga che 
io sogno citta nelle qua
li i lavoratori sfilino can-
tando «Bandiera rossan e 
stacchino, con delicatezza, 
le lapidi dei benefattori 
per sostituirle. sempre de-
licatamente, col busto di 

i Gramsci. 

LETTERA DI UN UOMO 

• Caro Fortebraccio, sia-
mo due coniugi. io percepi-
sco L. 33.750 al mese quale 
pensionato che supera i 65 
anni di eta, piu L. 4.160 di 
assezni familiari par mia 
moghe la quale e titolare 
della pensione sociale che 
ammonta a L. 19 000 mensi-
li. II nostro reddito com-
plcssivo e di L. 56 910 al 
mese. Non abbiamo figli e 
sia io che mia moglie ab
biamo lavorato tutta la 
vita, io nei campi e come 
domestica mia moglie. 

«E" ovvio che i padroni 
non sempre hanno pagato 
le marche assicurative per 
me (altrimenti non sarei 
rimasto col minimo di pen
sione) e per mia moghe 
non hanno pagato mat. Ora 
siamo. vecchi tutti e due. 
malandati in salute, non 
siamo piu in grado di 1K-
vorare e ogni giorno dob-
bjamo fare i conti con le 
dieci lire — paghiamo 15 
mila lire al mese di af-
fitto • e ci rimans?bno 
41.910 lire per mangiare, 
vestirci. pagare la luce e 
il gas. Da anni mangiamo 
patate, cipolle, pane e lat 
te, riso — ma oggi con 
il continuo aumento dei 
prezzi anche questi prodot-
ti diventano inaccessibili, 
infatti le pntate costano 280 
al kg., le cipolle °ltre 3°0 
lire al kg., il riso 40a5O0 
lire al kg. — dlsponendo 
di poco piii di lire mille 
al giorno non possiamo 

neanche mangiare a suffi-
cienza pur trattandosi di 
cibo inadeguato al corpo 
umano. Non ti ho scritto 
questa lettera per impleto-
sire o per chiedere la ele-
mosina, sono un proletario 
antifascista e conservo no-
nostante tutto la carica i-
deale della concezione po
litica che sempre mi ha se
guito nella mia travagliata 
esistenza e che non lascia 
spazio ai piagnistei e mi 
sprona alia lotta. Sono co-
sciente insieme alia mia 
compagna che moriamo un 
po" ogni giorno per le 
preoccupazioni, le rinunce. 
per nutrimento insufficien-
te, e la prospettiva del ri-
covero contribuisce ad ag-
gravare la nostra esistenza. 
So che non siamo i soli 
a vivere questo - dramma 
giorno dopo giorno e se ti 
ho scritto questa lettera 
e per darti una ulterio-
re testimonianza viva del
la giustezza delle vostre 
denunce e della vostra con-
tinua lotta a favore della 
povera gente. Per questo 
vi ringrazio anche a no
me di mia moglie e di mol-
ti altri pensionati che co-
nosco Tuo Domenico A-
bruzzese - Milano*. 

Uri movimento dietro il quale si e spesso nascosta la provocazione reazionaria 

A CHI SERVIRONO I NICHILISTI 
Di formazione piccolo-borghese, assertori della rivolfa individuate, furono piu volte protagonisti di azioni che, come 
poi risulto dagli archivi delle polizie, erano dirette a colpire il movimento operaio e i democratici - Lenin condusse 
contro di loro una lotta implacabile - Alcuni che sulla base di teorie irrazionalistiche erano giunti ad esaltare il 
gesto del « delinquente comune che sfida i rigori della legge », passarono poi nelle file dei nazisti e dei fascisti 

NOVITA' 
K RISTAMPIi 

Nichilismo. La parola. da 
una piccola cerchia di prose-
liti (d'altri tempi) e di stu-
diosi, rimbalza quasi scono-
sciuta tra l'opinione pubblica. 
Gianfranco Bertoli — l'ex agen-
te del gruppo anticomunista 
« Pace e Liberta » finanziaio 
e promosso dalla CIA — se 
ne e fatto seudo per «giu-
stificare » il suo attentato, nel 
momento stesso in cui tirava 
in ballo la memoria di Pinel-
li. La stampa e la RAI-TV 
hanno fatto richiamo al circo-
lo Machno di Venezia, ma tut
te le componenti organizza-
te dal movimento anarchico 
italiano hanno smentito ogni 
connessione fra qualsiasi loro 
circolo e il bombarcliere di 
Milano. Iiimane sintomatico, 
tuttavia. che questi si sia co 
perto dietro una definizionc 
tra erudita e popolaresca. de-
stinata a colpire la fantasia 
dei piu e ad essere sti'umen-
talizzata dalla stampa d'estre-
ma destra, fascista e parafa-
scista. 

// distacco 
dal popolo 

Cosa e dunque il nichili
smo, cosa e stato nella sua 
patria d'origine, cosa pud es
sere oggi in Italia? L'origine 
immediata della parola e nel
la Russia della seconda me-
ta del secolo scorso. Una cor-
rente nichilista si delinea ai-
l'interno di quel populismo, 
che sara combattuto da Le
nin e da Plechanov. dalle cor-
renti marxiste in una lotta 
che, come disse Lenin, fu al-
trettanto implacabile di quel-
la sostenuta contro le forze 
della borghesia e della auto 
crazia. In una societa come 
quella russa. che non aveva 
realizzato una rivoluzione e 
trasformazione democratico -
borghese e che non conosce-
va ancora un'organizzazione so-
cialista. il nichilismo prese la 
via della rivolta individuate. 
In una forma embrionale. ma 
intellettualizzata. esso rappre-
sento la protesta collettiva del 
« proletariato del pensiero», 
deW'intelligentjia. II nichili
smo poteva avere cosi. teori-
camente. due sbocchi: quello 
di fornire 1'ideologia di una 
nuova elite di tecnici. di im-
prenditori. se avesse preval-
so un certo tipo di svilup-
po borghese. o quello dello 
anarchismo. nella sua ala in-
dividuaJistica e c refrattaria ^, 
come poi accadde. 

Rispetto alle matrici demo-
cratiche avanzate e al grosso 
del movimento populista. i ni-
chilisti russi accentuavano il 
distacco — che poteva rag-
giungere persino le punte del 
disprezzo — dalla grande mas-

sa del popolo. L'lnternaziona-
le di Marx non era ancora 
nata quando V. A. Zajcev scris-
se. nel 1863: * Disgraziatamen-
te esistono nazioni nelle qua-' 
li il livello degli operai fran-
cesi non e raggiunto se non 
da pocho persone delle classi 
alte e medie. II resto del pae-
se. e cioe il cosiddetto popo
lo, permane ancora in una con-
dizione simile a quella dei ca-
fri e dei curdi. Come si fa 
allora a parlare di democra
tici e di democrazia? > In que

ste parole, che si ritrovano al
le origini del moderno nichi
lismo, e die Franco Venturi 
ha citato nella sua classica 
opera sul populismo russo di 
recente ristampata, si scopre, 
in un certo senso. il rovescio 
della medaglia di tutto uu 
movimento. Qui e in questo 
caso. I'atteggiamento e « ari-
stocratico », quasi razzista nei 
confronti delle individualita e 
delle masse popolari. 

E del resto l'estrazione so
ciale dei populisti e nichili-

sti era quella di sradicati del
ta piccola borghesia, della pic
cola nobilta, e molti dei gio-
vani che imprenderanno poi 
a lottare con le bombe e a 
colpi di pistola contro 1'op-
prcssione zarista, escono da fa-
miglie die appartengono non 
al popolo. ma a rami cadet-
ti, .se cosi si puo dire, del 
sistema autocratico. II loro 
« radicalismo » e « materiali-
smo » puo giungere fino al di-
niego della cultura, di tutta 
la societa, non conosce anco-

Mostra di Niemeyer a Varsavia 

A Varsavia e stata inaugurata un'esposizione 
dei progetti di Oscar Niemeyer, uno dei mag-
giori architett i contemporanei. La ricca docu-
mentazione che viene presentata nella rassegna 
permette un bilancio della vasla att ivita del-
I'architetto brasiliano sia nel suo paese che a l -

I'estero. Particolarmente dettagliata e I'illustra-
zione delle opere create a Brasilia (nella fofo, il 
Palazzo dell 'Alvorada, sede della prestdenza della 
Repubblica). L'anno scorso, I'Unione polacca de
gli architetti aveva reso omaggio a Niemeyer 
conferendogli una medaglia onoraria. 

ra il rovesciamento della dia-
lettica operato dai capostipi-
ti del marxismo, e si ispira 
a una generalizzata * lotta per 
I'esistenza *, in cui I'individuo 
puo e deve risolvere la que-
stione sociale. 

Anche in Occidente le cor-
renti individualiste dell'anar-
chismo hanno presentato oual-
che tratto comune con que
sta ideologia nichilista. sia pu
re in un diverso contesto so
ciale. Va sottolineato pero che 
nello stesso movimento anar 
chico — e specialmente in 
quello italiano in cui ha sem
pre e di gran lunga preval-
so la corrente associativa, so 
cialistica. « organizzatrice » di 
Errico Malatesta — la com-
mistione con gli clementi ari-
stocratici (o plebei) di indi-
vidualismo estremo. di reazio-
ne puramente terronstica ri-
mase minoritaria. Questi po-
terono affiorare ed emergere 
con qualche virulenza e fre-
quenza solo in periodi di esa-
sperato e cieco conservatori-
smo delle classi dirigenti e 
dei gruppi dominanti. come 
accadde in Italia nella fase 
crispina e nella crisi autori-
taria di fine secolo. Fu allo
ra. comunque. che il nichili
smo russo ebbe il massimo 
di ripercussioni nei paesi del-
l'Occidente. quando la dispera-
zione (basti pensare ai milio-
ni di emigrati) alimento una 
vasta e caoillare ondata di 
attentati contro i presidenti 
della Repubblica francese o 
dell'llnione americana e con
tro i regnanti di mezza Euro-
pa in cui fu presente. peral-
tro, assai spesso la mano del
la provocazione reazionaria co
si come dimostrarono poi. tan-
ti anni dopo. gli archivi del
le centrali di polizia. 

In Italia — dove Malatesta 
e Merlino avevano fondato un 
Partito socialista anarchico ri-
voluzionario che ebbe la fun-
zione di falciare l'erba sotto 
i piedi al vecchio individua-
Iismo — ci furono poche indi
vidualita che presero piu o 
meno ingenuamente ed istin-
tivamente-la via deH*amorali-
smo o del nichilismo. Era il 
tempo in cui. come ha mo-
strato il Nettlau nella sua Bre
ve storia dell'anarchismo, la 
ideologia borghese e le teori-
che irrazionaliste del « super-
uomo » elaborate da Nietzsche 
influenzarono una piccola cer
chia di autodidatti e giorna-
listi anarchici per converge-
re poi nella determinazione 
del fascismo e del nazismo. 
L'esempio piu noto e in Ita
lia quello di Libero Tancre-
di. pseudonimo di Massimo 
Rocca, poi finito interventista 
con Mussolini, e divenuto 
membro. per breve tempo, del 
Gran Consiglio del fascismo. 
Questo personaggio aveva per
sino esaltato l'azione del c de
linquente comune che sfida 
i rigori della legge ed il bia-
simo dei mummificati... pur di 
vivere e soddisfare, per alme-

Al Congresso del Sindacato degli scrittori a Bologna 

Dibattito sulla condizione intellettuale 
Un processo di revisione autocritica connesso al mutamenfo dei ruoli nella organizzazione del lavoro - La condanna del 
complotto reazionario contro le istituzioni repubblicane - II discorso di Guido Fanti al «colloquio» promosso dalla Regione 

Caro Abruzzese, questa 
tua lettera non si pub com
mentate. Voglio soltanto 
ringraziartene, commosso 
c, lasciamelo aggiungere, 
onorato. 

Fortebraccio 

Dal nostro iariato 
BOLOGNA. 19 

Gli scrittori si riuniscono a 
congresso in una situazione 
plena di tensioni. Alia proton-
da crisi d'egemonia, cui le 
grandi lotte di massa a par-
Ure dalla fine dello scorso 
decennio fino agli ultimi mesi. 
1'hanno oondotta, la borghe
sia reagisce con un inter-
vento su vari piani: quello 
della ristrutturazione dei ruo
li intellettuali nel quadro del
la organizzazione sociale capi-
talistica del lavoro e quello 
di un piu accentuato con-
trollo dei grandi apparati del
la produzione culturaJe e del
la informazione. 

Le leve di questo processo 
sono economiche e poiitiche. 
Sono Tintervento del capitate 
industriale e ftnanziaxio u 
processi di concentrazione 
neirindustria editoriale, per 
esempio, con le relative ri-
strutturazioni); rutilizzaztone 
degli strumenti di direzione 
che un apparato statale for-
temente accentrato, autorita-
rio, e con grandi possibilita 
di manovra connease all'attua-
le dimensione del capitalismo 
di stato, mette a disposizio-
ne della classe dominante. Se 
a questo si aggiunge la mi-
naccia eversiva, che dalla con-
troffensiva moderata trae in-
nesco e alimento, il quadro 
si fa assai pesante. Non per 
caso, crediamo. uno degli at-
ti pubblici solenni deirassise 
degli scrittori e stata la con
danna delTattentato neofasci-
sta alle istituzioni repubbli
cane. 

L'undicesimo congresso del 
Sindacato giunge del resto nel 
pieno di un processo — a vol
te faticoso — di revisione au
tocritica della condizione in

tellettuale. La stessa storia 
del sindacato, nei suoi piu re-
centi sviluppi. a partire dalla 
rottura con il vecchio blocco 
intellettuale moderato, ne e 
esempio e contribuisce a de-
finire, proprio mentre testi-
monia la ricerca collettiva di 
una nuova collocazione st^u^ 
turale del lavoro intellettua
le e, correlativamente, di un 
suo nuovo statute, rinunagi-
ne di un organismo di tran-
sizjone, 

ET assai significativo, pro
prio da questo punto di vi
sta, che terna dominante del 
dibattito. avriato gia Jen in 
una sede non propriamente 
congressuale (si trattava del 
«colloquio» con gli scrittori 
italiani e stranieri promosso 
dalla Regione Emilia Roma-
gna sul tema « Cultura, infor
mazione e stato regk>nale») 
fosse una critica a fondo del
la spinta corporativa come ri-
flesso del privilegio accordato 
al tradizionale intellettuale-
mediatore del consenso. Tan-
to piu rilevante, tra raltro, in 
un momento in cui la solle-
citazione e la manovra delle 
spinte neocorporative sta di-
ventando uno degli strumen
ti privUegiati d'inteirento so
ciale del blocco moderato. 

Per questa via, ci sembra, 
affrontare il problema delta 
condizione intellettuale nel 
nostro paese, sighifica affron
ters il problema della costru-
zione di un nuovo blocco so
ciale e politico, significa af
frontare il problema dell'in-
tellettuale collettivo, cioe del 
partito, significa affrontare il 
problema dello stato. ET stato 
questo, crediamo. il senso 
complessivo del discorso av-
viato dal presidente della Re

gione Emilia Romagna, Guido 
Fanti, nella relazione intro-
duttiva al convegno su «Cul
tura, informazione e stato re-
gionalen. II terreno assai va-
sto che viene definito con 
il termine a informazione». 
quello dei grandi apparati 
ideologici, daJla scuola alia 
RAI-TV, quello della industria 
editoriale e da tempo al cen
tra della elaborazione e del-
rattivita della Regione emi-
liano-romagnola. In che sen
so?. ha detto Fanti. Certo, 
non perche" le Region!, di fron-
te alia crisi profonda dell'in-
tervento centralistico dello 
stato nella vita culturaJe. si 
propongano come supporti de-
centratt e subalterni dell'in-
tervento pubblico e neppure 
nel senso che l*Emilia-Roma-
gna « regione d'avanguardia » 
possa essere ipotizzata come 
« repubblica rossa » in cui rac-
chiudere e istituzionalizzare 
una m oontrocultura ». 

Se la crisi e riconducibile 
non soltanto ai «falsi valori 
di questa societa*. ha detto 
Fanti, ma al suo stesso assetto 
strutturale, allora il proble
ma di awiare nuovi processi 
sociali e politici diventa deci-
sivo, declsivo il processo di 
formazione di un sistema di 
democrazia effettiva, che ab
bia come suo asse portante 
1'intero sistema delle autono
mic. E' il processo che viene 
condensate nella formula del
la xgestione sociale v. e che, 
nello stretto nesso stabilito 
tra sociale e politico, intende 
fornire una risposta alterna-
tiva sia «alla pura gestione 
riformistica di una parte del
lo stato» sia alia systematica 
svalutazione delle conqulste 
della classa operaia e delle 
masse popolari nella lotta per 

la riforma dello stato. Si
stema delle autonomic e in-
tervento programmato si im-
plicano reciprocamente in un 
quadro istituzionale riforma-
to che esalta la nuova doman-
da sociale e politica emer-
gente dal basso. Proprio nel
la partecipazione. come me-
todo e prassi di democrazia, 
ha concluso Fanti, sembra 
trovarsi a la giusta definizione 
del rapporto fra l'istituto sta-
tuale e gli intellettuali». 

Resta aperto, certamente, 
(e !o ricordava Gian Carlo 
Ferretti nel suo intervento) 
il problema di come sia su-
perabile, proprio a partire dal 
punto di forza costituito dal 
sistema delle autonoroie fon
dato suite Region! e gli enti 
locali, un rapporto di allean-
za tradizionale con le forze 
intellettuali concepite come 
detentrici di funzioni privi-
legiate. E ' questo del resto 
uno dei temi piu strettamen-
te connessi al mutamento dei 
ruoli intellettuali nella orga
nizzazione del lavoro e sul 
quale e intervenuto con piu 
capacita di revisione autocri
tica lo stesso Sindacato degli 
scrittori. 

Dopo la relazione di Fanti, 
Moravia ha fomlto una im-
magine — mutuata da una as
sai concreta esperienza ro-
mana — della organizzazione 
burocratica cui la borghesia 
affida una gestione accentra-
ta, autoritaria (e assai poco 
gratificante) delle cose cui* 
turali. Impossibile, natural-
mente, riferire in breve della 
discussione che ha spaziato 
dai temi della autorganizza-
zione intellettuale (Bechello-
ni) a quelli della iniziativa 
editoriale (Toil) alia piu pun-
tuale definizione delle respon-
sabilita della Regione nel 
quadro di una riforma gene-

rale della informazione (Vec
chi e Pescarini). 

Tra gli interventi stranieri 
quelli del sovietico Surkov 
(che ha ricordato l'amicizia 
di antica data con gli scritto
ri italiani), del peruviano 
Manuel Scorza (ha portato la 
voce di una consapevolezza 
emergente delle funzioni uni-
ficatrici degli intellettuali nel 
continente latino-americano 
in funzione anti-imperialista), 
del • greco Sophianos Chryso-
stomides (una testimonianza 
severa sulla resistenza ai co-
lonnelli; t ra i messaggi piu 
applauditi al congresso e'era 
stato quello del grande poeta 
Ritsos), dello jugoslavo Ciril-
Zlobec. Molte le delegazioni 
straniere presenti, da quella 
spagnola a quella tedesca e 
francese, al latino-americani 
a quelle dei paesi socialists 

Dornani, nel corso della se
conda seduta del colloquio 
« Cultura informazione e stato 
regionalen, prendera la paro
la un giovane sacerdote catto
lico vietnamita. padre Nguien 
Dinh Thi, che riferira suite 
condizioni degli intellettuali 
prigionieri del regime di 
Thieu e sul tentativo di ge-
nocidio imperialista ancora in 
corso e che investe una delle 
piu antiche culture nazionali 
del mondo. 

Oggi, al Palazzo del Pode-
sta, il congresso propriamen
te detto affronta i suoi lavori 
che si concluderanno nella 
giomata di dornani. Domani 
mattina, tavola rotonda sui 
temi del convegno con Piero 
Bassetti. Pietro A. Buttitta. 
Giovanni Giudici, Geno Pam-
paloni, il sindaco di Bologna 
Renato Zangheri e Gaspare 
Barblellini Amidei. 

Franco Ottolenghi 

no un giorno. le tendenze ed 
i bisogni suoi ». Nel 11)20 sor-
SP a Milano una rivistina di 
elite, die si ispirava a Stir-
ner e a Nietzsche, intitolata 
appunto Nichilismo, che du-
ro appena un anno. Animato-
re Carlo Molaschi. die fece 
pero il cammino inverso di 
quello di Libero Tancredi. e 
si venne evolvendo verso posi
zioni malatestiane e antifasci-
ste, guadagnandosi il confino. 

Tutto questo discorso retro-
spettivo — certo troppo breve 
e contratto — e fatto qui, nel 
l'urgenza di una chiarificazio-
ne, per indicare in primo luo-
go quali sono stati gli aggan 
ci veri. anche sc paradossa-
li. fra restrema tendenza ni 
chilista, individualistica. terro 
ristica che i socialist) ed i 
marxisli. e gli stessi sociali-
sti anarchici hanno sempre 
combattuto per la sua peri-
colosita. con le ideologic irra-
zionali e reazionarie. alia fin 
fine controrivoluzionarie pro 
dotte dalla crisi e dallo sfa-
celo del mondo capitalistico 
e della civilta borghese. Non 
si dicono cose nuove: in tut
ta una scrie di processi poli
tici. fra il 1898 e il 1921. co
me in tutta la letteratura sto 
rica e filosofica, questa di 
stinzione teorica e pratica fra 
1'ideologia anarchica e il suo 
uso individualistico e provo-
catorio e largamente emersa. 
ed e scontata. 

/ « figuri» 
del retroscena 
E* dunque gia assai sospet-

to il solo fatto che oggi, nel 
1973, si risenta parlare. in mo
do cosi eterodosso, e per di 
piu da una figura come quel 
la dell'attentatore di Milano 
di nichilismo, di individuali 
smo. Ma se un poco di filo-
logia ed un poco di storia — 
quella filologia e quella storia 
che i fascisti hanno sempre 
maltrattato e continuano a 
maltrattare, e che i giudici e 
i politici hanno il dovere di 
riconsiderare — vale ancora 
qualcosa, allora Io stupore del 
primo momento puo ricondur-
ci sia pure per una via die 
puo apparire indiretta. verr.o 
ipotesi e soluzioni piu razio 
nali. 

Rimane pero da scioglierc 
— fra i molti inquietanti .n-
terrogativi posti daH'ultima 
bomba di Milano — un no-
do ancora piu stretto: in qua
le clima morale e politico — 
servizi segreti a parte — si 
e potuti ricorrere all'alibi ideo 
logico del nichilismo per co-
prire un gesto cosi nefando. 
attuato in un momento in cui 
il neofascismo e posto sotto 
accusa in parlamento e nel 
paese. I confini fra crimina-
lita politica e criminalita co
mune. a questo punto. si dis-
solvono. Luigi Galleani. che 
tutto sommato era un indi-
vidualista autentico, e che ci 
ha lasciato una galleria di ri-
tratti intitolata Figure e fi
guri, avrebbe certamente an-
noverato un tipo come H Ber
toli fra questi ultimi. Ma al
tri € figuri » rimangono sul 
retro della scena. in Italia e 
fuori. Da anni hanno potuto 
operare indenni ali'ombra del 
potere, mentre la stampa as-
soldata agli interessi dei pe-
trolieri ievava e leva cortine 
fumogene per dirottare lonta-
no dalla trama eversiva di 
estrema destra il sospetto e 
la accusa della opinione pub
blica. 

Oggi — piu chiaramente che 
per il passato — il tentativo 
di alibi ideologico suggerito 
o imposto al terrorista di via 
Fatebenefratelli rivela una 
mezza cultura fatta di Iivore 
antidemocratico ed antiope-
raio. del resto confessato. una 
c cultura > di gente foraggia 
ta dalla CIA, e paracadutata 
in Italia al momento giusto. 
Ma ne I'ltalia democratica. ne 
Milano operaia cedono a que
sta nuova provocazione. E i 
comunisti sono ancora una 
volta in prima fila tra gli ani
mator! della mobilitazione an
tifascista che difende la de 
mocrazia dalla congiura rea 
zionaria. II movimento demo 
cratico e di classe ha dun
que in questa ora grave il 
dovere primario di chiarire 
anche questi aspetti e risvol-
ti della < questione». II fur 
besco e delittuoso plagio di 
un nichilista d'accatto gia si 
configura come un nuovo pun 
to della trama nera. ma pro 
prio per questo dev'essere ri-
torto — fino in fondo — con 
tro chi 1'ha architettato. L'in 
dulgenza oltre ogni limite usa 
ta nei confronti del terrori 
smo e dello squadrismo neo 
fascista, in ogni caso, appare 
sempre piu corresponsabile di 
questo nuovo delitto contro 
le liberta popolari. In ultima 
analisi. assai piu c nichilisti » 
e c amoralisti » del Bertoli so
no i suoi mandanti e suoi 
complici diretti ed fndiretti. 
Ad essi si deve dare un nome. 

Enzo Santarelli 

Fotco Maralnl 
Incontro con 

Km: 

• Fuori collana •. n l , pp 576. 
oltre 200 HI. in nero e a colori, L. 7000 

Movimtnio operaio 

PCI 
MEZZOGIORNO 
E INTELLETTUALI 
di l l* alleanze 
•U'organizzazlons 
• cura dl Giuseppe Vacca 

pp. 480. L. 2800 

Arl» Accomero 
GLI ANNI '50 
IN FABBRICA 
con un dlarlo 
dl CommiMlone Interna 
pp. 336, L. 2400 

Marcello Ltlll 
TECNICI 
E LOTTA Dl CLASSE 
pp. 220, L. 2000 

Gtrardo Chlaromont* 
AGRICOLTURA 
SVILUPPO ECONOMICO 
DEMOCRAZIA 
La politica 
agraria • contadlna 
dtl comunisti (1966.1973) 

pp. 370. L. 2500 

• • • | l 

Temi e problemt 
Farrucclo Maalnl 
DIALETTICA 
DELL'AVANGUARDIA 
Idaologta • Utopia 
iwlla lattaratura tatfttca f M '900 
pp. 344, L. 3800 

Ideologia c societa 

Franco Cassano 
MARXISMO E FILOSOFIA 
IN ITALIA (1958-1971) 

pp. 404, L. 3500 

Franco Botta 
TEORIA ECONOMICA 
E MARXISMO 
Contributl 
a una scienza ctittca 
dalla aoclata 
pp. 200. L. 2300 

Friadrlch Pollock 
TEORIA E PRASSI 
DELL'ECONOMIA Dl PIANO 
Antotogla degli scrittl 
(192B-1941) 

pp. 280, L. 3500 

Augusto Ponzlo 
PRODUZIONE UNGUISTICA 
E IDEOLOGIA SOCIALE 
Per una teorla marxista 
del Itnguagglo 
e della comunlcaziona 

pp. 256, U 3500 

Francesco Rettura 
IMP1EGATI 
E PROLETARIZZAZIONE 
Contributo alTanatisI 
dM ceto medio 

pp. 144, L. 1300 

| Ristampc 

j Arthur Rosenberg 
DEMOCRAZIA E SOCIAUSMO 
Storia politica 
degli ultimi centodnquanrannl 
(1719.1917) 

«Ideologia e Societa -. pp 368.1 3800 

CoflMa-De Carflnl 
Moseenc-Stefanem 
LA POUTICA 
DEL PADRONATO ITALIANO 
daHa rlcostruzlone 
ar*auturmo caldo» 

• Movimento Opera*} -. pp 208, L 1800 

Franco Ferrarciti 
UNA SOClOLOulA 
ALTERNATTVA 
Terxa edUtoite ampHata 
con una Risposta ai crMcf 
-0»S««n»|.. pp 3S2, U 1800 

CMara Saraceno 
DALLA PARTE DELLA DONNA 
La •queaftone femminile* 
nelte sociel* Industrial] avanzate 

. • Diaaaiial - , pp. 200. L. 1200 

SCUOLA E MERCATO 
DEL LAVORO 

• AW . . p p . 200. L 1500 

PH DONATO 


