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II dibattito al convegno di Roma 

Verita e miti 
di C. G. Jung 
La verified del contribute da lui data alia psi-
cologia moderna si pub ottenere, piu che isolan-
do il suo pensiero, nel confronto tra le varie 
«scuo/e» e nello scambio di esperieme di lavoro 

Si e svolto nci giorni scor-
si a Roma, presso la sede 
tlell'Istituto della Encyclope
dia Italiana i* dell'Istituto 
svizzero di Roma, con la col-
laborazione dell'Unione italia
na per il Progresso della Cul-
tura, il Convegno internazio-
nale di studi su «Jung e la 
cultura europea *. Carl Gu-
stav Jung, morto dodici anni 
la in Svizzera, paese dove nel 
1875 era nato, e stato per 
circa dieci anni uno dei piu 
grandi coilaboratori di Sig-
mund Freud. 

Nel 1913 egli si distacco dal 
grande psicoanalista per di-
vergenze teonche di fondo e 
dette alia sua teoria psicolo-
gica il nome di « Psicologia a-
nalitica J>, distinguendola quin-
di anche nel nome dalla « Psi-
coanalisi» freudiana. In se-
guito compi una scrie di lun-
ghi e fecondi viaggi — che lo 
portarono nell'Africa centra-
le e nel Nuovo Messico a 
contatto diretto con i pepoli 
primitivi — per confrontare 
ed ampliare la sua teoria de-

gli archetipi, cioe «i modi a 
priori di definiisi del pensie
ro. della fantasia, del senti-
mento, deil'anonc» che si 
realizzano modificandosi nella 
sloria reale dell'uomo. 

Alcune sue intuizioni e la 
sua metodologia in generale 
.sono oggi, come e stato sot-
tolineato dal prof. Rossini al 
Convegno. al centro del di
battito piu o meno esplicito 
di certa nuova psichiatria. II 
principio. ad esempio, della 
impossibililn di stabilire un 
nesso causale nella dinamica 
psicologica dell'individuo (se-
condo cui « l'oggetto della con-
5-iderazione psicologica e af-
ferrabile solo mediante serie 
di opposti corre'ati s>) e fon-
damentale per la comprensio-
ne del pensiero psichiatrico di 
Laing e di Cooper e crediamo 
anche della Formazione «scien-
tifica» di Basaglia. In que
sti aspetti metodologici e im-
plicita I'accusa di determini-
smo e di riduzionismo a Freud, 
influenzato dal .suo retroterra 
culturale posiiivista. 

Psicologia analitica e fenomenologia 
II prof*. Lauri Rauliala di 

Helsinki e Mario Trevi, han-
110 tentato di puntualizzare 
nelle loro relazioni i legami 
della Psicologia analitica con 
la fenomenologia moderna e 
con la critica di Husserl dei 
procedimenti delle scienze 
sperimentali che fanno astra-
zione *dai soggetti in quan-
to persone, in quanto vita per
sonate, da tutto cio che in un 
senso qualsiasi e spirituale >. 

Particolannente interessan-
le proprio perche concernente 
un tenia ripreso e in larga 
misura accettato da tutto il 
pensiero psicologico moderno, 
6 stata la relazione di Hans 
Dieckmann su «Transfert e 
Controtransfert y (i particola-
ri rapporli cice che si sta-
biliscono tra analista e pa-
?iente). L'atto psicoterapeuti-
co e un «incontro > tra due 
individui,' e le « associazioni > 
v le « resisieivie » del pazien-
te sono collegabili in qualche 
n.odo anche «all'angoscia» 
dell'analista. 

E ancora gli studi di Jung 
nel tentativo di «capire la 
schizofrenia non soltanto da 
un punto di vista formale, 
non solo per vedere qual e il 
punto iniziale della malattia... 
ma per arnvare ai contenuti 
della psicosi», per affrontare 
il malato piu umanamente do-
IX) averlo « compreso », sono 

a! centro del dibattito tra psi
chiatria tradizionale (quella 
dei manicomi-pngione. per in-
tenderci) e la nuova psichia
tria antistituzionale. 

E' d'altra parte vero che 
al di lii di certe «intuizioni» 
effettivamente lelici. un at-
ttnto esame di Jung mostra 
evidenti contraddizioni e am-
biguita che hanno motivato 
almeno in parte 1'interpreta-
zione mistica, ascientifica an
cora corrente in certi am
bient!. A quesio riguardo ba-
sta rifarsi all'analisi dei rap
porli in Jung tra psicologia 
e religione nel libro di Adria-
no Ossicini. Orientamenti me
todologici nella psicologia mo
derna. L'autore afferma che 
1'immagine che 1'uomo ha a-
vuto e ha di Dio merita sen-
z'altro di essere analizzata e 
di essere * tradotta > in ter
mini razionali. Lo psicoana
lista svizzero," pero, affrontan-
do questo argomento. non ri-
nuncia a considerazioni meta-
psicologiche e metafisiche: la 
esistenza nell'uomo dell'idea 
di Dio diventa con un salto 
logico una indimostrabile « so-
stanzializzazione » filosofica di 
esso e quindi un indimostra-
to cardine del sistema psico
logico junghiano. La verita 
psicologica c divenuta una 
realta ontoiogica. secondo mo-
dalita caratteristiche di Jung. 

Superare il settarismo delle «scuole» 
Dobbiamo dire pero, dopo 

avere affermaio la problema-
ticita, l'interesse e l'attualita 
di Jung (si veda soltanto la 
nsonanza che ha atuto que
sto convegno). che non ci con
vince il modi in cui e stato 
presentato. Non ci sembra at-
tuale organizzare un conve-
j.no su « Jung » invece di pro-
porne uno su alcuni nodi spe-
cifici — teorici. terapeutici o 
metodologici — cui invitare 
*: freudiani > e « junghiani > 
insieme. Assisliamo oggi in-
latti ad un oggettivo supera-
mc-nto deile posizioni settarie 
dplle < scuole >, a vantaggio 
di una sempre maggiore co-
noscenza delle dinamiche psi-
cologiche e psicopatologiche 
dt-H'individuo e della ricerca 
ci modalita e strumenti te-
lapeutici sempre piu effica-
ci. In quesia Jirezione si muo-
\ono anche alcuni studiosi di 
< psicologia analitica» che 
tcntano di apn're un serio di
battito scienufico senza dog-
matismi o sciocchi campanili-
smi. 

Che sen>o si e voluto allora 
dare a questo convegno, strut-
turato in modo tale che nes-
sun seno dibattito vi si po-

Una mostra 
sull'uso 

del «Cotto» 
FIRENZE, 3 giugno 

£ ' stata inaugurate all'Im-
pruneta, la prima «Mostra 
mercato regionale del cotto e 
delle terre cotte » che si con-
cludera il 5 giugno prossimo. 
Erano presenti alia mostra, a-
perta ufficialmente dal sindaco 
Sergio Guarducci, rassessore 
alia Regione Toscana, Lino 
Federici, rassessore alia Pro-
vincia di Firenze, Remo Cia-
petti, il sindaco di San Ca-
sciano, Nuti, il sindaco di Gre-
ve, Sottani. Nel quadro della 
mostra si e svolta ieri, nella 
sala d'armi del Buondelmon-
ti. un convegno sul tema: «II 
cotto neirarredamento ieri, 
oggi e domani». 

Gli architetti relatori. Gian-
nini e Papasoglia, hanno col-
locato le possibilitfe di utiliz-
zazione corretta del materia-
le in una ipotesi di sviluppo 
della citta nella quale il cotto 
abbia una ritrovata funzione. 

tesse svolgere finfatti gli in-
terventi sulle relazioni sono 
stati pochissimi) e che nes-
sun professore universitario, 
psichiatra. psicologo. psico
analista di altro indirizzo (Be-
nedetti e stata un'eccezione) 
\ i potesse partecipare? An
cora: perche esistono queste 
divisioni in seno alia stessa 
psicologia analitica, quasi ri-
dicole data l'esiguita nume-
rica degli junghiani in Italia? 

Forse < !e dinamiche psico-
logiche e psicopatologiche » e 
«gli strumeini terapeutici 
sempre piu efficaci» non in-
teressavano poi tutti e si mi-
rava ad una operazione piu 
specificamente « culturale > 
(di segno certamente non pro-
gressista) che < scientifica ». 
Nell'apertura stessa del con
vegno inlatti il sen. Alessi. 
presideme deU'Enciclopedia I-
taliana, poteva cosi afferma-
re che il tema di quest'anno 
costituiva «un'ulteriore pro-
va deU'apertura deU'Enciclo
pedia ai terni piu vivi della 
cultura modema. nell'intento 
di collegare i suoi aspetti piu 
creativi ai Jiloai fondamenta-
U delta cultura classica» (il 
corsivo e nostro iVdr). A ri-
prova di cio, nello stesso po-
meriggio, si svolgeva una re
lazione su < Plotino. Ficino e 
Vico. precursori della psico
logia junghiana >. che Faceva 
intendere abbastanza scoperta-
mente a quali filoni della 
«cultura classica» ci sj in-
tendesse collegare. Non c no
stra intenzione liquidare Jung 
v dare credito alle interpre-
tazioni spessa malevole e in-
giustc che sono state date 
cieU'aUivita teorica e terapeu-
tica junghiana; in cgni modo. 
non gli si rende certo un buon 
5ervizio oollegandolo al c ro-
manticismo* e a Plotino co
me c stato fatto. 

Ci aspettavamo. in conclu-
sione. un convegno diverso, 
con un maggiore scambio di 
csperienzc di lavoro. Abbia-
mo ascoltato invece relazio
ni che hanno dctto assai po-
co di i:uovo, salvo qualche 
eccezione valida (la relazione 
d : Gaetano Benedetti sulla 
^ Terapia delle ' psicosi » e 
quella di Hans Dieckmann su 
•Transfert e ControtransferU) 
perche legata ad una direlta 
esperienza di lavoro. * 

G. P. Lombardo 

LA PEMOCRAZIA CRISTIANA VERSO IL CONGRESSO 

Come discutono di/se stessi 
Anche i dorotei ammettono che manca una «carta di identltan del partito agqiornata e credibile - Alleame politlche che non possono essere agiri di salier)) • Di fronte al problema 
delle rilorme la pura e semplice «mediaiione)) corrisponde ad una scelta conservatrke • Guida politico e ricerca del consenso • II primo congresso sema un'indicaiione politico chkra 

ROMA, 3 giugno 
Per la prima volta nella sua 

storia, la Democrazia cristia-
na affronta la scadenza del 
Congresso nazionale senza ave
re maturato e delineato una 
proposta politica che abbia la 
ambizione di costruire un'in-
dicazione di prospettiva vali
da per un periodo sufficiente-
mente ampio. Non solo: va al
ia sua massima assise nazio
nale sull'onda di un dibattito 
politico nel quale sono stati 
messi energicamente in di-
scussione proprio il governo 
(e quindi il suo presidente, 
Andreotti, e cio che egli rap-
presenta) e la gestione del par
tito negli ultimi quattro anni 
(e quindi il segretario politi
co. Forlani). Questo fatto in-
dica di per se la novita del 
prossimo Congresso dello 
«scudo crociato »; tratteggia 
in quale contesto di profon-
da crisi esso si svolga. 

Gli ultimi tre Congressi — 
dal 1962 al 19G9 — si erano 
tenuti all'insegna del centro-
sinistra, all'inizio indicato co
me « incontro storico » anima-
to dalla scintilla delle grandi 
ambizioni, e poi presentato 
alia stregua di una gabbia en-
tro cui avrebbe dovuto essere 
rinchiusa la ricca dialettica 
politica e sociale che nel Pae
se nel frattempo esplodeva 
nelle grandi avanzate eletto-
rali del PCI e nel risveglio 
unitario dei sindacati. L'ulti-
mo deliberato congressuale, 
comunque, quello del 19G9, 
era fondato sulla riconferma 
della collaborazione governa-
tiva con i socialisti: i dissen-

si vertevano soltanto sui ter
mini di questa collaborazione 
e sul tipo di rapporto da sta
bilire con l'opposizione di si
nistra. In assenza di altre 
sanziuni congressuali, quindi, 
la DC ha percorso uno dei 
suoi periodi di vita piu tra-
vagliati, giungendo alio scio-
glimento anticipato delle Ca-
mere e al tentativo di avvia-
re un corso diverso, attra-
verso il centrodestra. Ora — 
e cio e ammesso anche dai 
leaders delle magglori corren-
ti che costitulscono il « corpo 
centrale » della DC — questo 
tentativo non ha piu storia; 
si e esaurito. Occorre, si di
ce, ritrovare un rapporto con 
i socialisti. Si ritorna, dun-
que esattamente al punto di 
partenza, dopo un singolare 
«azzeramento» degli ultimi 
quattro anni di vita politica? 
Ad ascoltare i discorsi di al
cuni dirigenti democristiani, 
si pub avere questa impres-
sione. Tuttavia, le cose non 
stanno esattamente cosl. Que-
sti anni non sono passati in-
vano. Si e bruciata, intanto, 
sebbene a caro prezzo per il 
Paese, l'illusione di poter tro-
vare uno sbocco a destra alia 
crisi italiana, magari infioran-
dolo con le meschine mitolo-
gie della « concretezza » e del-
l'« efficienza ». Ma si e anche 
potuta maturare la convinzio-
ne che un puro e semplice 
ritorno alle esperienze di go
verno del passato e assoluta-
mente impensabile. 
' Occorre qualcosa di nuovo. 

Occorre, soprattutto, la capa
city di awiare un processo di 

riforme che affront! i « nodi» 
del Paese, a partire da quello, 
storico, del Mezzogiorno. Eb-
bene, dov'e la DC degli anni 
settanta in grado di affronta
re questo discorso al livello 
adeguato? Anche i dorotei, la 
corrente piu massiccia, oggi 
come ieri, hanno parlato della 
necessita di una «autocriti-
ca » democristiana. 

E" in corso questa «auto-
critica »? A quali risultati ha 
approdato? E' molto presto 
per trarre bilanci. E' certo, 
comunque, che forse mai co
me in questi mesi si e par
lato del destino del Partito 
democristiano. E cib prova 
che la consapevolezza della 
crisi che attraversa lo «scu
do crociato » si e fatta via via 
piu granda; una crisi, come 
e stato detto recentemente, 
« strategica », che cioe investe 
tanto gli obiettivi storici del 
partito, quanto i sistemi di 
alleanze entro i quali vuole 
collocarsi, quanto i suoi stes
si lineamenti. 

Dove va la DC? 
Dopo 1' infelice esperienza 

dei democristiani tedeschi di 
Strauss e di Barzel, travolti 
perche spostatisi troppo a de
stra, viene a mancare ai set-
tori piu conservatori della DC 
un punto di appoggio, e anche 
un «modello». La crisi del 
gollismo francese, nello stes
so tempo, tarpa le ali a chi 
accarezzava l'ipotesi di tenta-
tivi ispirati a quella esperien

za. Non e per caso che il 
discorso dell "on. Taviani sul
la necessita, per la DC, di as-
sumere ormai le vesti di un 
partito conservatore tout court, 
senza troppi impacci ideali, 
abbia perduto mordente negli 
ultimi tempi. Ammesso, in-
fatti, che la DC italiana attra
vers! una crisi di identita, a 
quale concreta esperienza sto-
rica si pu6 collegare un suo 
stabile spostamento a destra? 
La crisi della cosiddetta « cen-
tralita» di Forlani e in que
sto senso un campanello di 
allarme. 

Dove va, quindi, la DC? E" 
ovvio che questo e un discor
so strettamente collegato alle 
scelte politiche. Lo riconosce-
va anche Ton. Piccoli, parte-
cipando alia « tavola rotonda » 
della rivista Itinerari, quando 
osservava che i democristiani 
dovranno esibire alle altre 
forze politiche una « carta di 
identita »; « senza la quale — 
aggiungeva — il gioco delle al
leanze, lungi dal seguire una 
logica coerente, sarebbe espo-
sto a un continuo, opportuni-
stico e sconsiderato "giro di 
valzer " » (non vi e dubbio che 
il " giro di valzer", nel lin-
guaggio allusivo degli espo-
nenti d.c, e l'alternanza di 
alleanze — e di sbandamenti 
politici clamorosi — cui il 
partito d.c. e stato sottopo-
sto sotto la guida «centrali-
stica » di Forlani). 
• Lo stesso aspetto e stato 
colto, da un'altra angolazio-
ne, dall'on. Granelli, basista. 
Polemizzando con Taviani, e-
gli ha sostenuto che disanco-

Undicimila dollar! per un'auto d'epoca 

WEST STRINGFIELD (USA) — Alia tradizionale asta d'auto d'epoca che si tiene ogni anno nello Stato 
americano del Massachussett, una Cadillac del 1909 e stata venduta per 11 mila dol lar i , pari a 6 mil ioni 
e 600 mila l ire. L'acquirente non si e fatto vivo: ha prefer j to agire per interposta persona. Resta da vedere 
se la Cadillac otterra il permesso di circolazione. Nella foto: la Cadillac al momento dell'aggiudicazione. 

rando la Democrazia cristia-
na dalla propria ispirazione 
(a che non e clericalismo — 
ha detto —, che non e in al-
cun modo confessionalismo 
moderniszatou), la si preci-
pita in un trasformismo pro-
grammatico, per un disegno 
rozzamente conservatore. Da 
qui un richiamo, per quanto 
riguarda la alleanza, alia for
mula di De Gasperi, della DC 
«come partito di centro che 
muove verso sinistra»: tutte 
le volte che i dc dei vari 
Paesi hanno perso l'ormeggio 
dei collegamenti a sinistra, 
« si sono trovati sospinti ver
so il modello di blocco elet-
torale d'ordine, che e la ne-
gazione della funzione del par
tito in un quadro costituzio-
nale ». 

Le alleanze 
II problema delle alleanze 

politiche richiama immedia-
tamente quello della base so
ciale del partito, e dei suoi 
collegamenti con la societa. 
Si tratta di un tema molte 
volte discusso in passato, ma 
che da qualche tempo era 
stato messo in ombra. E non 
casualmente. Si pensi ai se-
gni di crisi delle concezioni 
interclasslste ed all'impaccio 
(nel migliore dei casi) ed ai 
soprassalti conservatori con i 
quali nella DC sono stati ac-
colti i piu profondi e significa-
tivi movimenti della socie
ta che hanno riempito la cro-
naca di questi anni. In qual
che congresso dc, e stato det
to che occorre rifarsi all'in-
tuizione degasperiana riguar
do alia necessita di un colle-
gamento tra contadini catto-
lici e ceti medi di estrazione 
risorgimentale, per aggiornar-
la nel quadro di una edizio-
ne rinnovata del centro-sini-
stra. Ma basta questo per 
fondare solidamente una pro
spettiva per la DC? L'on. Zac-
cagnini ammetteva nella ta
vola rotonda di Itinerari che 
e «obiettivamente vero che 
la DC e in gran parte un par
tito di ceti medi»; e si chie-
deva se essa ha fatto real-
mente tutto il necessario per 
una difesa di largo respiro 
degli interessi di questi strati 
della popolazione, e per il 
collegamento stabile di essi 
con i contadini e la classe 
operaia. 

L'on. Bodrato, forzanovista, 
continuava il discorso in , al-
tra chiave, collegandolo al 
problema delle riforme. Affer-
mava che l'ltalia sta rischian-
do un processo di disgrega-
zione, che e anche conseguen-
za del modo come sono stati 
guidati l'economia e lo stesso 
potere politico, lasciando so-
prawivere e addirittura allar-
gando le posizioni parassita-
rie e gli interessi settoriali. 
Una politica di riforme co-
stituisce quindi un imperati
ve non eludibile. In questo 
quadro, concepire il ruolo del
la DC come partito «di me-
diazioneu significherebbe per 
essa accettare «di essere su-
bordinata alia conservazione 
del sistema », e dimostrarsi in-
capace di presentare <tuna al-
ternativa alia tendenza di una 
crisi del reqime. a una svol
ta di tipo autoritario ». La ri
cerca, quindi. deve essere 
spinta nel senso di una al
leanza sociale piu larga di 
quella che e necessaria in 
Parlamento per approvare 
una lesge (« con il 51 per cen
to dei voti in Parlamento 
si approva una legge, ma non 
si realizza in modo concre-
to nessuna riforma nel Pae
se »). Alia luce di questi pro
blem!, una concezione inter-
classista risulta superata, 
giacche finirebbe, tra l'altro, 

per risultare subordinata a 
un'impostazione corporativa, 
e darebbe stabilmente alia 
DC la funzione di mediat ri
ce tra le varie spinte setto
riali (in effetti, con il gover
no Andreotti, lo « scudo cro
ciato » ha addirittura alimen-
tato la spinta corporativa: 
l'ha portata al parossismo). 

Carattere del partito, que-
stione della ricerca del con
senso. Su questo si discute 
soprattutto nel settori piu a-
perti della DC. E' logico che 
nessuno dei dilemmi attual-
mente in campo pub esser 
risolto al di fuori del fuoco 
delle scelte politiche, a parti
re dalle piu immediate. Cer
te question! non si sono mai 
risolte a tavolino. Ed oggi, 
come in altri momenti del 
passato, si pongono tanto al-
l'interno del partito dc, quan
to all'esterno, nei confronti 
dell'elettorato. Come pub la 
DC presentare a se stessa e 
agli altri la questione delle 
riforme? Non vi e il pericolo 
di scivolamenti a destra di 
frange conservatrici? In real
ta — questo e bene tenerlo 
presente — le perdite eletto-
rali dc possono avvenire in 
tutti e due i sensi, a destra 
come a sinistra. E nel cor
so di tutta la storia del do-
poguerra, se si vuol fare un 
bilancio complessivo, bisogna 
dire che e enormemente mag
giore il peso delle conquiste 
che nell'elettorato dc, o co
munque di centro, ha fatto il 
PCI, rispetto ai successi di 
volta in volta realizzati da 
laurini, liberali e missini (e 
che si sono spesso rivelati ef-
fimeri). 

Nei momenti migliori della 
DC, comunque, il problema e 

stato affrontato non in ter
mini di mediazione, ma di 
guida politica. All'elettorato 
(e al partito) i leaders del 
momento hanno fatto inten
dere che quella, e non altra, 
era la scelta del partito. E' 
possibile cho questo avvenga 
— su di un piano nuovo, 
dettato dalla situazione radi-
calmente mutata — anche og
gi? Una cosa e certa: la DC 
non pub andare' avanti co
me negli ultimi quattro anni. 
Non pub parlare di riforme 
a destra e a manca senza 
avere una linea politica in 
grado di ottenerne l'attuazio-
ne e la difesa contro i so
prassalti reazionari; non puo 
mutare alleanze governative 
e formule di governo come 
fossero camicie, senza indi-
care con questo una scelta 
che abbia un minimo di coe-
renza. 

Cib vale anche per l'inter-
no del partito dc. II «mag
ma moderato» che costitui-
sce parte del corpo organiz-
zato democristiano — osser-
va recentemente un giornale 
cattolico di sinistra —, non 
si pub smuovere e trascina-
re, almeno in parte, senza 
avere la forza di esercitare 
una reale egemonia. Altro che 
«salti generazionali» come 
quelli concepiti a San Gine-
sio! 

La drammaticita della si
tuazione del Paese, i guasti 
provocati dal centro-destra, 
giustificano a sufficienza il 
tono pressante degli interro-
gativi sollevati anche da tan-
ti leaders democristiani nei 
confronti della sorte stessa 
del loro partito. 

Candiano Falaschi 

Aperta la Conferenza di Beirut 

Le citta mediterranee 
contro rinquinamento 

/ lavori si svolgono al palauo dellWESCO • Scien
tial! e amministratori lavorano alia preparaiione di 
una «Carta» cAe indichera i printipi fondamentali 
di tutela cui i governi saranno ch'iamati ad attenersi 

DALL'INVIATO 
BEIRUT, 3 giugno 

Sono cominciati stamane al 
Palazzo dell'UNESCO di Bei
rut i lavori della Conferenza 
delle citta del bacino del Me-
diterraneo. organizzata dalla 
Federazione mondiale delle 
citta unite. La Conferenza 
si propone di fare il punto 
sull'inquinamento a cui e 
giunto il mare Mediterraneo 
da Gibilterra al Bosforo, indi-
viduando le cause e i possi-
bili rimedi, e di redigere una 
Carta per la salvaguardia che 
prendera il nome della cit
ta ospite dei lavori. 

AH'incontro internazionale 
partecipano scienziati, rap-
presentanti di governi, e sin
dacati dei Paesi che si af-
facciano sul Mediterraneo. 
Alia redazione della Carta di 
Beirut scienziati e ammini
stratori Iocali lavoreranno per 
tre giorni, da oggi fino a 
mercoledi. In essa saranno 
contenuti i principi di tu
tela fondamentali — tecnici e 
giuridici — ai quali i go-

UN VOLUME SULLA FIGURA DI UNA COMBATTENTE RIVOLUZIONARIA 

In due continenti la vita e le lotte di Tina Modotti 
A 12 anni in una fabbrica fessile friulana - L'emigrazione in California - La «scoperta» del Messico anche aftraverso la macchina fofografica 
L'azione in Germania, Unione Sovietica e Francia - La milizia nel Quinto reggimento - Le testimonialize di combatfenti, poeti, pittori, giornalisti 

Un nome sconosciuto alia 
stragrande maggioranza dei 
militavti. una figura di don
na, di combattente e di arli-
sta, ignota ai piu. una «pre-
senza a umana straordinaria 
nel movimento operaio inter
nazionale, un simbolo dell'e-
mancipazione femminile ci vie
ne fatto conoscere oggi, a 
trent'anni dalla sua morle, 
per merito del circolo cultu
rale * Elio Mauro» di Udi-
ne, che ne prescnla la biogra-
fia in nome di una baltaglia 
culturale e volilica tesa alia 
riscoperta degli uomini e del
le donne che, nati sfruttati, 
hanno cissuio per gli sfrut
tati, loltando fino alia morte 
per Vidcale proletario. 

L'emigrazione 
Tina Modotti — o Maria 

per i combattenti antifascists 
di tutto il mondo che la co-
nobbero come dirigente del 
Soccorso rosso internazionale 
— nasce a Udine nel 1896 e 
muore in Messico nel 1942. In 
questo breve arco di tempo 
— 47 anni — vive avveni-
menti eccezionali, personali e 
collettivl, attraverso i quali 
si snoda la sua vita di com
battente lasciando ovunquc 
un'impronta di coraggio, di 
squisila senslbilita umana, di 
valori culturali che alia re-

gha funebre per la sua mor
te verranno esaltati con dolore 
c orgoglio dai riroluzionari 
curopei e americani che Veb-
bero arnica e compagna di 
lotla. 

La sua t una sloria esem-
plare. Figlia di un operaio 
fnulano emigrato negli Stati 
Unitt. parte a 17 anni per 
raggiungere il padre, dopo un 
duro ttrocinio di lavoro in 
una fabbrica tessile di Udi
ne dov?, bambtna, larorata 
12 ore al giorno. Sbarca a S. 
Francisco in California e do
po una settimana e operaia 
tessile in uno stabilimento 
della capitate californiana. La 
sera frzquenta compagnie fi-
lodrammatiche nei sobborghi 
italiani, diventa una popolare 
attrice e viene scritturata da 
una agenzia cinematografica 
di Hollywood. 

Lascia questa attivita per 
sposare il pittore De Richey. 
E' una svolta importante del
la sua vita. II marito muore 
dopo pochi anni in Messico e 
quando Tina riesce finalmente 
ad andare a visilare la sua 
tomba si stabilira in quella 
terra, atlratta dalle sofferenze 
di quel popolo che le ricor-
da il popolo del suo Paese, 
la fame c le umiliazioni del
la sua fanciullezza. 

E' il 1922. Tina ha 26 anni. 
Cosa pud fare per il Messi
co? Non c ancora una mili-
tantc del movimento operaio, 

ma ha un profondo e istin-
tivo senso di classe. Impara 
Varie fotografica sotto la gui
da di Edward Weston e im-
prime sulla pellicola il tolto 
piii genuino del Messico. non 
dei suoi paesaggi tun<t:ci, ma 
di essi si scrre — come dis-
se alia sua morte il dirigen
te anlimperialista venezuela-
no Salvador de la Piaza * per 
dare rilievo all'indigeno che 
scuoteva il yiogo c per invi
tare gli altri popoli alia so-
lidarieta con esso*. 

Con i comunisti 
7/ Messico spinge Tina Mo

dotti alia solidarieta con i po
poli oppressi. Qui Tina co-
mincia la sua milizia politi
ca, iscnvendosi al Partito co-
munista messicano: qui par-
tecipa all'attivita dei comita-
ti e delle leghe antimperiali-
ste e antifasciste e qui si le-
ga al grande rivoluzionario 
cubano Julio Antonio Mella, 
esiliato dal suo Paese, che 
terra assassinato dai sicari 
del dittatore Machado nel 
gennaio del 1929. Tina ne 
raccoglie Vultimo messaggio: 
* Muoio ner la Rivoluzione ». 
E alia Rivoluzione mondiale 
dedichera, d'allora, tutta la 
sua vita. 

La donna incomincia a fa
re paura. I reazionari la per-
seguitano, la calunniano, la 

' imprigionano ed inline la de-
portano. La nare-prigione che 
Vcsilia in Europa per conse-
giiarla al regime fascista di 
MussoUni fa scalo a Cuba, E' 
la patria del suo compagno 
«r morto per la Ritoluzione ». 
Tina Modotti viene portata 
nel carczre di Triscorma al-
VAvana per 7a sosta delta na
ve. La notizia trapela c corre 
di bocca in bocca. Quando 
riparte. decine di imbarcazio-
m piene di operai c di stu-
denti circondano il bastimen-
to — sfidando il governo di 
Machado — -oer esternarle Vaf-
fetto del popolo di Cuba. In 
Olanda. dore arriva dopo un 
mese di viaggio. gli sgherri 
di Mussolini sono pronti a 
prelevarla. Le organizzazioni 
operaie olandesi rivendicano 
per lei il diritto di asilo po
litico. Dopo molta fatica Tina 
viene sottratta a un destino 
di carczre, sbarcata ma co-
stretta ad abbandonare I'Olan-
da nella stessa giornata. 

Si reca a Berlino, riorga-
nizza la sua attivita fotogra
fica e politica e si iscrive al 
Partito comunista tedesco. Va 
in Unione Sovietica, il Paese 
della Rivoluzione. Di fronte al
io sforzo grandioso della co-
struzione del socialismo, Tina 
Modotti decide di abbandona
re Vattivita fotografica e di 
dedicarsi interamente alia lot
to politica. Pcnsa sia dovero-
so farlo nel momento in cui 

sull'Europa intera grata Vom-
bra della reazionc. Nel suo 
Paese — gia sogg'togato al 
fascismo — non pud tornare. 
ma in nome del suo Paese op-
presso puo adoperarsi per la 
liberta dei popoli. Va in Fran
cia c lacora al Soccorso rosso 
internazionale. La coglie qui 
la scdizione franchista del IS 
luglio 19.16 c non ha un mo
mento di csitazione: il suo 
poslo e la Spagna repubbli-
cana. 

In Spagna 
Incomincia il terzo csaltan-

te periodo della sua vita di 
combattente. Si arruola nel 
Quinto reggimento ed c ovun-
que: sui fronti, negli ospeda-
li, nelle case dei combatten
ti. * Ho conosciuto Maria — 
dira una donna spagnola al 
figlio, colonnello delVesercito 
repubblicano —; mi mancano 
le parole per descrivertela. 
Posso solo dirti che e mera-
vigliosa*. In Spagna incon
tro un altro grande rivolu
zionario suo compatrtota, Car
los J. Contreras (Vittorio Vi-
dali), il leggendario coman-
dante del Quinto reggimento. 
Ne diventera compagna di vi
ta e di lotta fino alia morte. 

Ritorna in Messico dopo la 
sconfitta della Repubblica spa
gnola. Le c stato annullato il 

provredimento di espulsione 
e riprende a studiare. a lavo-
rare. a combattere in attesa 
di poter ritornare in Italia. 
Ma un attacco di cuore la 
stroma nel pieno delta sua 
maturita. 

Ques'a la sua storia. un pro-
filo tracciato a grandi linec. 
che lasciano m ombra mille 
particolari importanti e signi-
ficativi della donna c delta 
militanle. tramandatici dalle 
testimomanze di combattenti, 
poeti, pittori. giornalisti d'Eu-
ropa e delle Americhe, rac-
colti nel volume a Tina Mo
dotti. garibaldina e artisla* 
stampato dal Circolo cultura
le udinese. Una storia che fa 
onore a un Paese e a un po
polo. Una storia di emancipa-
zione femminile conquistata 
con fatica e tenacia, inserita 
in una visione generale del 
mondo e nel rapporto col 
mondo, con la battaqlia eman-
cipatrice dei popoli. 

La figura di Tina Modotti 
viene oggi restituita all'Italia 
democratica in tutta la sua 
dimensicne umana. L'acco-
gliamo con orgoglio e amore 
per I'insegnamenlo di vita che 
ha lasciato a tutti noi, a un 
mondo che marcia — come 
in sua memoria ha cantato 
Pablo Neruda — <r verso il luo-
go dove tu andavi, sorella*. 

Tina Merlin 

verni saranno chiamati ad 
attenersi. 

L'inquinamento nel Medi
terraneo ha infatti raggiunto 
punte drammatiche: si do
vranno eliminare con prov-
vedimenti e mezzi adeguati le 
« fonti» che hanno determi
nate — e lo scempio continua 
— la degradazione del baci
no, progressivamente trasfor-
mato per mancanza di cau-
tela o per mero profitto, in 
una vera e propria pattu-
miera. Tutti ci riversano di 
tutto: scarichi urbani, mici-
diali residui di lavorazioni in
dustrial!, centinaia e centi-
naia di tonnellate di petro-
lio misto a detersivi. scari-
cate in « mare aperto ». 

Lavare in navigazione le 
superpetroliere per gli arma-
tori e infatti molto meno 
costoso che eseguire l'opera-
zione in appositi bacini. Al 
profitto de» noli se ne ag-
giunge un altro. Far deflui-
re, attraverso fiumi e cana-
lizzazioni. o immergere di-
rettamente al largo scorie 
industriali non richiede cer
tamente quegli investimenti 
che invece esige la realiz-
zazione di impianti di dc-
purazione. Esempi negativi 
si registrano a centinaia e 
centinaia sono Iungo la fascia 
europea del Mediterraneo, do
ve la piu intensa industria-
lizzazione accompagnata da 
una forsennata urbanizzazio-
ne ha caiu>ato i guasti piu 
gravi. 

La Carta di Beirut dovra 
segnalare l'inizio di una au-
gurabile inversione di ten
denza, stabilendo con il prin
cipio della salvaguardia an
che quello della prevenzio-
ne e della lotta contro gli 
inquinatori: chi sporca deve 
pagare, perche inammissibi-
le che. oltre ai danni, sulle 
comunita ricadano anche i 
costi. Ma soprattutto si de
ve riuscire a impedire che 
l'inquinamento dilaghi. 

Dalla conferenza ci si a t -
tende inoltre una risposta da 
parte degli scienziati sulle 
possibilita esistenti oggi per 
la ricostituzione dell'equili-
brio ecologico. gia ampiamen-
te compromesso. del Mediter
raneo. Recentemente il gran
de studioso di problemi ma-
rini Jean Cousteau ha af-
fermato che «I'awcnire del-
1'uomo dipende da come in-
tende sfruttare il mare, la 
sua stessa soprawivenza di
pende dalla protezione del 
mare». Da qui 1'importanza 
della Conferenza di Beirut. 
che interessa attualmente piu 
di 100 milioni di persone 
che vivono sulle ccste me
diterranee, e che nel 1935. 
secondo le previsioni, saran
no oltre 200 milioni. 

E* quindi tempo che le 
citta e i paesi del litorale 
si interessino seriamente al 
problema, giungendo a sta
bilire norme precise per im
pedire ulterior! gravissimi di-
sastri. Questo lo scopo del
ta Carta di Beirut che do
vra, una volta redatta, avere 
Tavallo dell'ONU. Hanno ini-
ziato le citta. ad aprire il 
discorso. spettera poi alle na-
zioni proseguirlo assumendosi 
impegni c responsabilita. > 

Carlo Degl'lnnocenti 


