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Un dibattito e un confronto urgent! 

LE AMBIGUITA 
DELIA TRIENNALE 

Una scelta politico-culturale che elude i problemi di fondo, affidan-
dosi a immagini idilliche o a prefese soluzioni avveniristiche • Dalle 
indicazioni sulla casa dell'ottava edizione alia successiva involuzione 

A sellembre si aprira a 
Milano la XV Triennale di 
architettura e delle aril de
corative. Sulle scelte pollti-
co-culturali che hanno pre-
sieduto all'organlzzazlone di 
questa edizione e in corso 
un vivace dibatlito. Pubbll-
chlamo volentlerl questo con-
tributo degll .architetti An
tonio Locatelll, Pietro -$al-
moiraghi e Angelo Torrl-
celll. 

L'occasione della ' Trien-
nalo e sempre stata motivo 
di aspro polemiche e anno-
si dibattiti. Cio nonostante 
puntualmente questa mani-
festazione si ripropone con 
il suo bagaglio di ambigui-
ta, di problemi non risolti. 
E tutto questo avviene, a 
nostro awiso, perche questi 
dibattiti, queste polemiche, 
si aprono e si chiudono nel-
1'ambito di una ristretta 
cerchia di intellettuali sra-
dicati da un qualsiasi con-
testo, di addetti ai lavori, 
tecnici e artisti, sterilmen-
te, senza coinvolgere quel
le che sono le vere forze 
che contano nel Paese e che 
certamente avrebbero mol-
ti argomenti da portare nel 
dibattito. 

Si aprira a settembre la 
quindicesima Triennale, che, 

. per la sezione italiana di 
cui qui ci interessa trattare, 
responsabile l'architetto E-
duardo Vittoria, ha per te
nia: « Lo spazio vuoto del-
l'habitat, nuove attribuzioni 
di valore, nuovi modi di co-
struire ». Posto il tema, nel-
la forma piu generica e qua-
lunquistica, si arriva di ne
cessity nel programma ope-
rativo della mostra a ripro-
porre tutti quei discorsi che 
solo la falsa coscienza e il 
profondo senso di frustra-
zione dei designers, degli 
architetti e urbanisti porta 
a fare in ogni occasione a 
proposito del problema del-
l'abitare, senza che mai ven-
ga affrontato fino in fondo 
il suo aspetto piu concreto: 
la casa come servizio so-. 
ciaje.« \?ls / .: zj>±- < .i 

Quello che preme osser-
vare in particolare a propo
sito di questa sezione.italia-, 
na della prossima Triennale 
e che, paradossalmente, pro-
prio nel momento in cui i 
lavoratori, attraverso le lo-
ro central! sindacali, stanno 
avanzando nella lotta per la 
gestione sociale del servizio 
casa (attraverso la rivendi-
cazione della piu ampia 
e democratica applicazione 
della legge .sulla casa) per 
la salute nell'ambiente di 
lavoro (statuto dei lavorato
ri) e per servizi sanitari ef-
ficienti (unita sanitarie lo-
cali), offrendo di fatto agli 
architetti e a tutti gli ope
rator! spaziali l'occasione di 
sperimentare finalmente la 
loro presunta ed invocata 
vocazione sociale, ecco che 
questi stessi si tirano indie-
tro, rifiutano di impegnarsi 
in un discorso diretto, con
creto, di riempire di conte-
nuti lo spazio di azione re-
sosi disponibile, di rendersi 
organici alle lotte in atto. 
Ancora una volta essi ten-
tano di rifugiarsi nei sogni 
usurati che una certa tradi-
zione dell'architettura e del
le arti figurative in gene-
re, ormai in disgregazione, 
hanno lasciato in eredita. 

Un servizio 
sociale 

Ma se i sognatori poco 
male possono fare, guardia-
mod bene da chi invece vuol 
sbandierare come risultati 
important! gli strani parti 
di elaborazioni affannose, 
tutte teorichc, svolte nel 
chiuso delle proprie botte-
ghe casalinghe. o. accademi-
che, con - f ini e modi - che 
non sono certo quelli del 
confrontarsi apertamente e 
deirassumere come materia-
li del proprio lavoro, della 
costruzione della propria 
cultura, le esigenze e le pro-
poste di scluzione espresse 
da parte delle forze piu vi-
ye e democratiche del Pae
se. Nuove filosofie dello spa
zio, modi sempre piu awe-
niristici dell'uso delle tecno-
logie moderne, ricerche vi-
scerali dei poteri comuni-
cativi, dei valori semantici 
che si possono assegnare 
agli element! spaziali colle-
gati a queste visioni tecno-
logiche o a quelli dcsunti 
da un recupero naif di mon-
di sfumati nel tempo, in cui 
riscoprire gli aspetti piu 
suggestivi e - tranquillanti 
della vita umana, disinte-
gratisi nella congestione del
le citta d'asfalto e di ce-
mento. 

' Sono le solite fughe in 
avanti che vogliono ancora 
far credere nella necessity 
che esistano e siano ascol-
tati nuovi profeti, mentre 
sorvono solo ad elargire egi-
de cultural! a forze econo-
miche e politiche che per 
altra via realizzano Tarn-
biento in cui ci troviamo a 
•jivere. 

; • Xeeo i t sajole d'ordine del-

la sezione italiana alia pros
sima Triennale: «Abitare -
costruire; luogo-tempo-lu-
ce; struttura-materia-natura; 
cambiamenti - process! - mez-
zi »; e poi ancora: « Ogget-
ti-ambiente: strada-albero-ca-
sa; diaframma-tenda-scocca; 
mobili • oggettl-attrezzature » 
e si conclude con: < Imma-
gine-spazio: la strada fuori 
quota; l'albero dilatato; la 
casa nuda; il diaframma au-
tonomo; la tenda su misura; 
la scocca articolata; il mo-
bilo margherita; le attrezza* 
ture posters; gli oggetti ma-
gici». 

Queste le proposte dell'ar-
chitetto Vittoria. E tutto cio 
con largo sperpero di pub-
blico denaro, nel momento 
in cui urge un concreto bi-
sogno di case, di servizi so-
ciali efficienti. Viene da ri-
cordare per contro come 
sul problema della casa si 
esprimeva Rogers nel lonta-
no 1945: € II contrasto tra 
le infelici condizioni delle 
popolazioni e le vastissime 
possibility del loro mestie-
re, ha sollecitato spesso gli 
architetti a farsi promotori 
di nuovi destini >. E subito 
aggiungeva (ed e ancor va-
lido nel 1973): « Parlare di 
case oggi e come parlare di 
mangiare; di pane, non di 
companatico... II problema 
della casa sta al centro del
la politica. Tutti devono oc-
cuparsene come del pane >. 

Le forze 
democratiche 
Erano, si dira, i momen-

ti eroici. Ma quale forza e-
sprime proprio in quegli 
stessi anni il programma di 
Bottom' per l'ottava Trien
nale, la prima del dopoguer-
ra, nella volonta di affron-
tare responsabilmente gli 
enormi e urgenti problemi 
della ricostruzione! «I/VHI 
Triennale- dovra essere e-
spressione del nuovo clima 
politico-sociale portato dal* 
la democrazia e affrontare 
e risolvere i temi che inte-
ressano le classi meno ab-
bienti... Instradare tutte le 
forze economiche e tecniche 
ad un contribute tangibile 
ed immediate per la rico
struzione, operando su di 
un realistico piano di colla-
borazione nazionale e inter-
nazionale. II tema unico sa
ra quindi la casa: il tema 
piu reale, piu sentito, di spe-
ranza di milioni di euro-
pei ». 

L'ottava Triennale fu la 
prima e l'ultima del dopo-
guerra a testimoniare di un 
concreto impegno civile. ' 

Gia la nona indica infatti 
sintomaticamente nel suo 
programma, «quasi si trat-
tasse di un organico e me
ditate awicendamento di 
intenti, il passaggio da un 
"momento economico" a un 
"momento espressivo" delle 
arti >, sganciando la mani-
festazione da quell'incomo-
do impegno civile in cui la 
Triennale di Bottom si era 
addentrata, relegandola nel 
ghetto della mostra merceo-
logica da una parte e pale
stra, dall'altra, delle ambi-
zioni piu vaste che la pres-
sione di una cultura vivace-
mente critica ma insieme 
velleitaria sembrava autoriz-
zare. Con cio slegandosi 
sempre piu dalle reali ne-
cessita dell'utenza, del Pae
se. Con una incoscienza che 
fa dire a un membro del 
Comitate della tredicesima 
Triennale, quella del Tem
po Libero, come titolo di 
merito, di aver portato co
me contribute «l'accantona-
mento di concrete soluzioni 
che avrebbero limitato e 
immiserito il tema genera-
l e „ la ricerca di • una e-
spressione adatta a colpire 
la fantasia e a - sollecitare 
ricordi e motivi piu che ra-
gionate disquisizioni ». 

Si arriva cosi alia quat-
tordicesima Triennale, quel
la . con testata del Grande 
Numero, in cui si denuncia 
finalmente la < inadeguatez-
za della struttura deU'Ente 
ai fini culturali che si pro
pone >, lo esaurimento del 
mezzo « "mostra" come stru-
mento di comunicazione con 
un grande pubblico; la fra-
gilita della cultura architet-
tonica e artistico-applicata 
italiana >. E allora se que
ste condizioni erano gia sta
te rese chiare, perche non 
si e voluta tentare la stra
da del confronto, del dibat
tito pubblico, ai fini di ri-
condurre l'attivita di questo 
ente ad un impegno di con-
cretezza, di conoscenza e di 
elaborazione dei temi piu 
urgenti posti dalla realta 
del Paese, quelli che sono i 
veri momenti di uno scon-
tro sui rapporti di produ-
zione? 

E' comunque nostro dove-
re pensare che non sia gia 
troppo tardi, che ci siano 
ancora le condizioni per ini-
ziare da domani un lavoro 
costruttivo che arrivi a ri-
proporre gli stessi temi con 

nuovi contenuti, e a ricon-
durre lo stesso ente e - le 
stesse persone ad un impe
gno di discussione con altre 
forze che non possono piu 
essere considerate pubblico, 
spettatori, destinatari a po
steriori in un discorso dal
la cui elaborazione sono sta
te fino ad oggi sistematica-
mente tenute al di fuori. 
- II nostro invito agli orga-

nizzatori della manifestazio-
ne, a tutti coloro che saran-
no chiamati a realizzarla, so-
prattutto ai responsabili del
la sezione italiana, e di im
pegnarsi nella apertura di 
un dibattito sui modi in cui 
la Triennale puo e deve af
frontare ancora il tema del
la casa come servizio socia
le, coinvolgendo in esso le 
forze sociali, politiche e cul
turali del Paese e della Cit
ta (partiti, sindacati, rap-
presentanti dei Consign di 
Zona, delle associazioni de
gli architetti, ingegneri e 
• designers*). -

Certo, ci rendiamo conto 
che sarebbe poi troppo scar-
so il tempo che rimarrebbe 
per mettere in piedi di nuo
vo una sezione nazionale 
nella forma di una preten-
ziosa e formalmente inecce-
pibile mostra del tipo tradi-
zionalmente prodotto in 
Triennale. Ma che ce ne fa-
remmo a quel punto di tan-
ta ostentazione, di tanto raf-
finati, preziosi e costosi ex
ploit di maestri dell'arte 
espositiva? 

Si potrebbe lavorare nel 
modo sopra indicato per 
giungere a trasformare la 
sezione italiana in una im-
portante e positiva manife-
stazione, piu dinamica, in 
forma di dibattito-mostra 
strumentato • con adeguati 
mezzi di comunicazione au-
diovisiva e con un articola-
to lavoro di commissioni. 
II dibattito-confronto potreb
be awenire sulla base di-
mostrativa e documentata 
di una produzione gia awe-
nuta o in atto oggi sul te
ma della casa e dei siioi ser
vizi, ricercandola nel contri
bute che si e espresso e si 
esprime oggi in vari ambiti 
e momenti della vita socia
le: universita, enti pubblici 
per l'edificazione delFedili-
zia popolare (IACP), espe-
rienze vissute nei quartieri 
della citta (il quartiere Ga
ribaldi), esperienze di coo
perative vecchie e nuove 
(su queste potrebbe esser-
ci anche una interessantis-
sima retrospettiva illumi-
nante su risultati, difficolta, 
strade gia sperimentate e 
dense di fecondi insegna-
menti e riflessioni critiche). 

A tale dibattito sarebbe-
ro chiamati ancora partiti 
e sindacati, ma anche rap-
presentanti della struttura 
amministrativa democratica 
in cui si esprime concreta-
mente la vita sociale del no
stro Paese Comuni e Regio-
ni. Trasformare la quindi
cesima Triennale in una ma-
nifestazione di questa por-
tata sarebbe una importan

c e opera e un notevole ri-
sultato sul piano sociale, 
non certo una rinuncia; che 
tale potrebbe apparire so
lo agli stolti nostalgic! di 
paludate mostre colme sol-
tanto di sterili e irrident! 
autogratificazioni. 

Le convulse trattative sul «nuovo» rapporto tra Europa e Stati Uniti 

ameneana 
II significativo silenzio sul mondo del sottosviluppo proprio quando si annunciano catasfrofi d i « dimensioni bibliche » 
Nixon e Kissinger mirano a rafforzare il ruolo dirigente degli USA attraverso il tentativo di «colonizzazione politican 
del vecchio continente e del Giappone - Gli interessi in gioco per le fonti di energia - II pericolo delh'ntegrazione militare 

Adesso che il presldente de
gli Stati Uniti ha Incontrato i 
dlrigenti dei paesl piu rappre-
sentativi della alleanza atlan-
tica per spiegare loro cosa 
Washington si rlpromette dl 
ottenere con il lancio dl una 
nuova « Carta » awenuto il 23 
aprlle per bocca del signer 
Kissinger, e forse glunto il 
momento per tentare un pri-
mo bilancio di una operazlone 
di cui senza dubbio si conti-
nuera a parlare ancora assai 
a lungo. 

Nessuno ha notato, almeno 
fino ad ora, che sia 1 reso-

contl degli incontri dl Nixon 
sia lo stesso progetto di una 
nuova « Carta atlantica » con-
tengono una omissione impor-
tante. Essa e nel fatto che in 
tutto quel che si e detto circa 
la ristrutturazione della al
leanza manca qualsiasi accen-
no al rapporto tra il mondo 
del capitalismo sviluppato e 
il mondo del sottosviluppo. Le 
amblzioni « global!» che stan
no alia ' base della ; nuova 
«Carta atlantica» vengono 
cosi, di fatto, drasticamente 
rldimensionate. Niente di ma
le, anzl molto di buono se un 

tale ridimensionamento fosse 
voluto. La realta e invece che 
prima ancora che una confes-
sione di impotenza, l'omlssio-
ne di cui si parla e una tre-
menda manifestazione di cinl-
smo. Pud essere inevitablle, 
infatti. che 1'assieme del mon
do capitalistico cerchl dl defi
nite meglio 1 rapporti al suo 
interne Ma se questo avvie
ne, come . awiene, nel * mo
mento in cui gli stessi gior-

" nali d'occidente parlano di ca-
tastrofi di «dimensioni bibli
che » in una larghissima parte 
del mondo del sottosviluppo 

Una tragedia di proporzioni incalcolabili ' si 
sta abbattendo sull'Afn'ca: la siccita stringe in 
una morsa morfale tutfa la fascia saheliana, a 
sud del Sahara, dalla costa atlantica al mas-
siccio Sudanese del Darfour. La terra* assetata 
non nutre piu ne uomini ne animali e l ' iwe-
nire di sei Paesl e in pericolo: CAIto Volta, II 
Ciad, il Senegal, il Mali , la Mauritania e il Ni
ger. Rischiano la morte sei del venticinque mi
lioni di africani che vivono nella vasta zona 
desertica dove il deficit di acqua ptovana dura 
da cinque anni ed ora ha portato all'essicca-

zione delle falde. Gli uomini lavorano freneti-
camente per scavare sempre piu a fondo i poz-
zi ; i raccolti sono perduti e anche la fame e 
alle porfe, perche le riserve alimentari sono 
esaurife. In Alto Volta la gente si nutre di fo-
glie, dl semi, del mangime del bestiame e giunge 
addirittura a distruggere i formicai per ricu-
perare i semi raccolti dalle formiche. Migliata 
e migliaia dl persone terrorizzate si riversano 
sulle citta sperando di trovare aiuto. Nella foto: 
tuareg nomadi nel Mall cercano I'acqua in uno 
del pozzl ancora non completamente asclutti. 

senza che se ne faccla cenno, 
non si pu6 non osservare che 
qualcosa di molto profondo e 
cambiato nel mondo in cui vi-
viamo. 

II problema, in effetti, va 
assai al di la di una siccita 
di cui non si ricordano pre
cedent! a memorla d'uomo. A 
monte, come el dice, di que
sto, vi e il fatto che a ven-
t'anni dalla disgregazione del 
sistema coloniale una parte 
assai rilevante • delPumanita 
vive in condizioni di estrema 
precarieta nonostante tutto il 
chiasso che si e fatto attorno 
alia politica cosiddetta degll 
«aiuti». E se Nixon e 1 suoi 
interlocutor! non ne parlano 
cid vuol dire, come minimo, 
che da parte del mondo del 
capitalismo sviluppato non si 
intende fare assolutamente 
nulla per correggere la corsa 
alia rapirta e al profitto che 
ha caratterizzato in realta, in 
tutti questi anni, i rapporti 
tra sviluppo e sottosviluppo. 

E del resto nemmeno sul 
piano del soccorso immediato 
5i fa gran che. Glusta e per-
tinente, pertanto, e l'osserva-
zlone, che abbiamo letto sul-
VHumanitd, che ben altrimen-
ti si mossero, ad esempio. gli 
Stati Uniti, all'epoca del fa-
moso -« blocco » di Berlino. 
Benche nessuno degli abitan-
ti dell'ex capitale del terzo 
Reich fosse minacciato di 
morte per fame fu, organizza-
to, in pochlssimo tempo, un 
gigantesco ponte aereq per cui 
a Tempelhof atterrb, per 
settimane, un aeroplano ogni 
minuto. TJ fatto e che quella 
non fu altro che una manife
stazione di forza che rispon-
deva agli interessi e alia logi-
ca deirimperialismo america-
no. Fare altrettanto per alcu-
ne decine dl milioni dl afri
cani e per qualche centlnaio 
dl milioni di asiatici pud ri-
spondere soltanto al desiderio 
della carita e, come e noto, la 
sua molla e assai meno po-
tente di quella della logica di 
potenza, 

Un ruolo 
subordinato 

'Notatio, ad ogni mo'do'/li'kl'-
lehzlo su quello che resta uno 
dei problemi fondamentali del 
nostro tempo — U rapporto. 
appunto, sviluppo-sottosvilup-
po — vediamo dl comprende-
re cosa vogliono gli Stati Uni
ti quando cercano di far ac-
cettare aU'Europa occidenta-
le, e al Giappone, il progetto 
di una nuova «Carta atlan
tica ». II punto di partenza 
sembra iimocente: ridefinire 
i rapporti tra l'America del 
nord e i suoi alleati europei 
e asiatici tenendo conto delle 
nuove realta mondiali, vale a 
dire le nuove relazioni stabi-
lite da Washington con Mo-
sca da una parte e con Pe-
chino daU'altra. Sembra, ab
biamo detto, un punto di par
tenza innocente. In realta non 
lo e, perche gia questo punto 
di partenza contiene. un ele-
mento di arroganza e un ele-
mento di voluta ed espressa 
volonta di ignorare o di mi-
nimizzare Tazione degli altrL 

Se e vero, infatti, che gli 
Stati Uniti hanno oggi assai 
migliori relazioni con lTJRSS 
e con la Cina rispetto al pas-
sato, e altrettanto vero che 
cid vale anche per la grande 
maggioranza, se non addirit
tura per la totalita dei paesi 
atlantici oltre che per il Giap
pone. Alcuni di questi paesi. 
anzi. la Francia e la Germa-
nia di Bonn, tanto per fare 

Dopo il cc Premio Cittd di Cervia » a Barry Commoner 

Gli alleati dell'ambiente 
II riconoscimento del Comune romagiioio airecolego americano sottolinea il valore della battaglia di massa centro Tinquinav 
mento - In un saggio scritto per questa occasione, lo scienziato sviluppa la sua critica ai «modelli» proposti dai monopoli 

Proprio un anno fa, a Stoc-
colma. avevamo incontrato lo 
ecologo americano Barry 
Commoner. In quella occasio
ne egli fu protagonista della 
singolare awentura che con-
trappose alia conferenza delle 
Nazioni Unite suH'ambiente — 
gestita sostanzialmente dalla 
grande industria, cioe in pra 
tica dagli inquinatori — un 
gruppo di opinione sostenuto 
dalla ricerca che in gran par
te egli stesso aveva condotto. 
e che riusci in due settimane 
a influenzare visibilmente il 
corso e le conclusioni di quan 
to aweniva nella sede ufficia-
le Molti ricorderanno che 
questo pote accadere grazie 
aU'intesa ideale che si stabi-
li fra il gruppo di Commoner 
e le forze piu avanzate o il
luminate present! nella confe
renza: la rappresentanza cine-
se, esponenti di alcuni paesi 
del terzo mondo. come Indira 
Gandhi, fino al primo mini-
stro svedese Olof Palme. 

Attraverso le conversazioni. 
le interviste che avemmo allo
ra, Commoner ebbe notizia del 
lavori dei comunisti in questo 
settore. Gli parlammo anche 
del convegno dello Istltuto 
Gramscl su «Udmo, natura, 
societav, di cui in seguito RU 
facemmo pervenire gli atti. 

Dal livello della ricerca il 
problema si e aperto In questi 
ultiml tempi verso una dimen-
sione di massa. L'assegnazio-
ne del Premio Cervia, conae-

gnato il primo giugno a Com
moner. esprime proprio que 
sta nuova dimensione, perche 
nasce dalla realta politica del 
IlCmilia Romagna, la regione 
in cui la difesa dell'ambien 
te tende a diventare coscienza 
e responsabilita di tutto il po 
polo, come inseparabile dalla 
difesa dell'uomc. della sua II-
oerta e dignita. 

Barry Commoner . insegna 
alia Universita di St. Louis e 
gode negli Stati Uniti di una 
grande popolarita. tanto che iJ 
settimanale Time gli dedJcd 
alcuni anni fa una copertina-
Egli ha soprattutto un segui 
to tra i giovani neirimpegno 
di denuncia e di lotta 

Non sara superfluo rammen-
tare la sostanza della ricerca 
condotta da Barry Commoner 
sulle cause della degradazione 
ambientale negli Stati Uniti 
— dl gran lunga II paese piu 
inquinato del mondo - In ba
se a dati raccolti scrupolosa-
mente, ed elaborati con l'aiuto 
di un computer. Gli Inquina 
menti dovuti a vari agent! 
(scarichi industrial!, automo-
bili, rifiuti, e c o sono aumen 
tat! dopo il 1946 - dice lo 
scienziato americano — in al
cuni casi anche di vent! o qua 
ranta volte, mentre la popo-
lazione USA si e accrescluta 
solo del 45 per cento. La pro
duzione pro capite e aumen-
tata pochlssimo, anzl per i 
benl fondamentali (clbl, v«-

stiario, case) non e aumenta-
ta quasi affatto. 

E' falso dunque ratgomento 
di chi afferma che l'inquina-
mento dell'atnbiente sia con 
seguenza (anzi conseguenza 
« necessaria », secondo alcuni) 
degli increment! di produzione 
e di «benessere» Se lo fosse, 
cl sarebbe una proporzione. 
che invece manca. fra aumen-
to della produzione e degli in 
quinamenti. L'inquinamento. 
al contrario. secondo Commo
ner, si manifesta in corrispon 
denza della introduzione di 
nuove tecnologie, le quali non 
danno prodotti migliori o so
stanzialmente nuovi. ma per-
mettono di risparmiare Iavo 
ro umano sostltuendolo con 
grand! quantity di energia. e 
perci6 fanno salire i profit-
tl, mentre allargano la pia 
ga della disoccupazione. Que
ste tecnologie sono tipicamen ' 
te quelle dell'industria di sin 
tesl. per" cui oggi si hanno 
detersivi (inquinanti): invece 
del sapone (non inquinante). 
nailon (inquinante) invece del 
cotone e della lana (non in
quinanti), e cosi via. I profit-
ti che si ricavano pero dalla 
produzione di detersivi in 
USA, nonostante le enormi 
spese pubblicitarie, sono dop 
pi di quelli che si ricavano 
dal sapone.. 

Questo e il rlsultato base, da 
: cui Commoner trae una serie 
di conseguenze alcune delle 
quail i l poaiono trovare ancha 

nei lavori degli studiosl mar-
xisti italiani di temi ambien 
tali. Nella ricerca in corso tra 
gli specialisti di tutto il mon 
do, ressenziale e che sotto ac-
cusa e il profitto, e il siste
ma che su esso si sosttene, 
mistificando il « bsne&sere P e 
la «crescita». 

Dice a - questo proposito 
Commoner: « La crisi ambien
tale non e un fenomeno isola-
to, ma il segnale di una piu 
profonda e fondamentale sfi-
da al sistema politico ed eco
nomico. Insomma. e mia con 
vinzione che il debito verso 
la natura. e verso l'uomo — 
che da la misura della crisi 
ambientale — deve essere pa-
gato con la moneta a no! gia 
familiare. che e la giustizia 
economics - e sociale». Que
ste parole sono contenute in 
un saggio che Commoner ha 
scritto in occasione della as 
segnazione del Premio Cervia. 
e d! cui sara pubblicata tra 
breve la traduzione Italiana. • 

II saggio e rilevante anche 
perche sviluppa, rispetto ai 
precedent! scritti dello scien 
ziato, una critica assai dura 
della linea « ambientalistlcai 
del grande management in-
ternazionale. che portd l'anno 
scorso alia pubbllcazione del 
volume «I Umiti dello svilup
po*, fondato come molti san-
no su un « modello » pesante-
mente mlstificatorio. TJ colpo 
tentato da alcuni amblcntl del
la grande industria oon tak 
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impresa non ha avuto dawe-
ro il successo sperato da co
loro che se ne feoero bandi-
tori. Ma ora la presa di po 
sizione di Commoner aiuta a 
portare avanti l'opera di de 
mistificazione, e a respingere 
il tentativo degli inquinatori 
di presentarsi come custodi 
deU'ambiente che invece ro-
vinano. traendone enormi pn> 
fitti. 

I monopoli, in relaztone al 
problemi ambientali, preten-
dono di proporre «modelli» 
che non specificano chi deve 
prendere le decision!, lasclan 
do intendere che esse spetti-
no alle oligarchic finanziarie. 
La linea che si contrappone 
a questa non disinteressata 
impostazione e invece radica
te nell'unlca legittima Tonte 
del potere, che e quella po
polare, ed e per questo che 
le idee e la cultura dl pochi 
diventeno civilta di molti. In 
Emilia il rapporto con le mas
se non e certo da scoprire o 
da cercare. Non a caso lo 
stesso Commoner ha detto sor-
ridendo: «L'amminlstrazione 
regionale dell'Emllla Roma
gna. In fatto di govern!, e 
quella a cui mi sento piu vi-
clnon. Ed ha ribadito 1'im-
portanza dell'appoggio dl mas
sa alia batteglU per la dife
sa dell'uomo e deU'ambiente, 
quando Guido Fantl gli ha 
conaegnato il Premio Cervia 

Cino SighiboWi 

soltanto due esempl, hanno 
preceduto gli Stati Uniti sulla 
strada del mutamento dei 
rapporti con i'URSS e, per 
quanto rlguarda la Francia, 
anche con la Cina. Basta il 
semplloe richiamo a questa 
realta per comprendere come 
la impostazione stessa della 
nuova «Carta» sia inaccetta-
bile. Una cosa, infatti, e di
re che Talleanza atlantica 6 
uno strumento superato, altra 
cosa e sollecitare la creazio-
ne di una nuova organizza-
zione, piu estesa della prima, 
nella quale gli Stati Uniti con-
servino e rafforzino il !oro 
ruolo dirigente. Nixon e Kis
singer si guardano bene dal 
dire la prima cosa. Dicono, 
Invece, la seconda e anzi il 
presldente degll Stati Uniti 
non esita a ribadlre che «l'A
merica e la speranza del mon
do », il che suona per lo meno 
grottesco alle orecchie di que
gli africani e di quegli asia
tici che proprio in questi gior-
ni non sanno per quanto ten-
po riusciranno a soprawivere. 

Cosa vuol dire, nel mondo 
di oggi, una ulteriore esten-
sione della alleanza atlantica 
e un rafforzamento, all'lnter-
no dl essa, del ruolo dirigen
te difili Stati" Uniti? Personal-
mente non condivido la tesl 
di coloro i quail ritengono di 
potervl • vedere la creazione 
di una rjremessa per un ritor*-
no af-;imtf: nuova politica di 
bloceo*ycorlt!N) blocco. '-Certi 
processi, soprattutto in Euro-
pa ma anche in Asia, sono 
andati ormai troppo avanti 
perche se ne possa ipotizza-
re. almeno in un futuro pre-
vedibile, una reversibillta che 
non potrebbe essere che estre-
mamente grave. Condivido 
pienamente invece l'opinione 
che ci si trova di fronte a un 
nuovo e pesante tentativo di 
« colonizzazione politica » del-
l'Europa occldentale e del 
Giappone. In altrl termini, 
proprio in seguito alio allar-
garsi e alio approfondirsi del 
processo multilaterale di di-
stensione in Europa e in Asia, 
i dirigenti degli Stati Uniti in-
tendono agire come controllo-
ri e come arbitri, relegando 1 
loro partners, piccoli e grand!, 
a uri'-ruold Subordinato. fiesta 
precisamente in questo conte-
mrto^teale, della nuova «Ca*-
ta atlantica» Telemento ' di 
maggiore interesse, fino ad 
ora non sufficientemente po
sto in luce dalla maggior par
te dei commentatori politic! 
d'occidente che se ne sono oc-
cupati. . 

Gli.Stati Uniti, in effetti, 
proprio in conseguenza del 
processo che i loro stessi di
rigenti hanno contribuito : a 
mettere in moto con i viaggi 
di Nixon a Mosca e a Pechi-
no, sentono il terreno sfuggir-
gli sotto i piedi o, per essere 
chiari, sentono sfuggire la lo
ro presa sugli alleati. Di qui 
il tentativo di non perdere il 
retroterra politico, economico, 
militare, strategico che - ha 
fatto la loro forza in tutti gli 
anni trascorsi dalla fine della 
seconda guerra mondiale. "• 

I dirigenti americani sanno 
infatti molto bene che un con
to e trattare accord! impor-
tanti e a lungo impegno con 
URSS e Cina rimanendo alia 
testa di un vasto schieramen-
to internazionale e un altro 
conto e trattare non essendo-
lo piu o essendolo in misura 
molto minore. La loro « forza 
contrattuale» sarebbe, evi-
dentemente. assai • diversa a 
seconda che essi si trovino 
nell'una o nell'altra condizio-
ne. Ecco, percio, la ragione 
della insistenza sulla cosiddet
ta interdipendenza del a mon
do libero n e il tentativo di 
far accettare agli altri que
sta logica. Interdipendenza si-
gnifica, nel linguaggio ameri
cano. che se e vero che gli 
Stati Uniti non possono fare 
a meno dei loro alleati. a 
maggior ragione i loro alleati 
non possono fare a meno degli 
Stati Uniti. 

Ma quel a a maggior ragio
ne » e esatto? Conisponde at 
la situazione reale del mondo 
di oggi? II problema e tutto 
qui. E per quanto paradossa-
le cid possa sembrare, e pro
prio questo che conferisce agli 
Stati Uniti le carte migliori. 
Benche tutti sappiano, infatti, 
che sia l'Europa occidental 
sia il Giappone possono per-
fettamente fare a meno della 
« protezione » americana giac-
ch6 significhereboe essere cie-
chi per non vedere che nes
suno li minaccia, i gruppi di
rigenti europei, e in una cer
ta misura anche quelli giap-
ponesi, sembrano tuttora do-
minati da una maledetta pau-
ra di essere lasciati soli. Ti-
pico, per l'Europa. e il proble
ma delle truppe americane. 
Ammesso che la loro presen-
za fosse tuttora necessaria al
meno nel quadro della tratta-
tiva per la riduzione bilancia-
ta delle forze in Europa sa
rebbe del tutto logico tratta
re separatamente il costo de! 
loro mantenimento. Ma glf 
americani non agiscono a que
sto modo. Agitano lo spaurac-
chio di un ritiro unilaterale 
se gli europei non faranno lo
ro concession! sul terreno mo-
netario e doganale. E cid ba
sta per ottenere da cert! go
vern! del vecchio continente 
un atteggiamento per lo meno 
«morbido» su tutto il com-
plesso problema della nuova 
«Carta atlantica*. 

Pert 11 punto di debole^za 
dell'Europa occldentale e fon-
damentaimente uno: l'aseen-
za dl ogni coesione politica 
che fa si che ogni governo 
guardl con sospetto all'- "̂ne 
dell'altro e tutti assleme n.u 
riescano a esprimere una po-
•ialone oomune basata su un 

minimo di indipendenza raale. 
Assai preoocupante, da qua-

sto punto di vista, e racom-
no contenuto nel discorso di 
Kissinger, alia necessita dl far 
fronte comune nel campo del
la politica verso 1 paesi pro-
duttori di petrolio. Old puo si-
gnificare, puramente e sem-
plicemente, la rinuncia, da 
parte dei paesi europei, a quel 
tanto di politica araba autono-
ma da alcuni di essi persegui-
ta in questi anni e 11 conse-
guente alllneamento sulle po-
sizioni americano-israellane in 
tale settore. Questo avrebbe 
conseguenze catastrofiche sul 
futuro dell'Europa occldenta
le. E' ben chiaro infatti che 
in caso di accettazione di una 
rlchiesta del genere dl quella 
avanzata da Washington, l'ac-
cesso dei paesi dell'Euro
pa occldentale alle fonti enex-
getiche dell'oriente arabo sa
rebbe lnevitabilmente condl-
zionato dagli interessi e dai 
bisogni americani. 

La politica 
estera 

' A ben guardare,; questo del
le fonti di energia e uno dei 
settdrl in cui l'impotenza del
l'Europa occidentalei si .e ma-
nifestata nf 1 moooj Diu cranio-
rosq.5Jjfi| $ t t 5 » 8 t t e a a i col-
laMtt ion?^*? cMp* "della 
petrolchimica, infatti, con 
paesi come ad esempio 1'Al
geria e la Libia, avrebbe as-
sicurato alia parte occldenta
le del vecchio continente posi-
zioni di cui oggi. e ancor piu 
in prospettlva, si vedrebbero 
i frutti tangibili. al di la di 
ogni possibile ricatto ameTi-
cano. 
• Un peso niente affatto mi
nore, ma anzi assai piu gra-
voso e pericoloso, e rappre-
sentato dalla integrazione mi
litare atlantica. Gli america
ni, presentando l'abbozzo della 
loro nuova a Carta », non mo-
strano affatto di volervi rl-
nunciare. Gli europei, dal can
to loro, si guardano bene dal-
lo affrontare questo aspetto 
del problema generale del lo
ro. rapporto con gli.Stati Uni
ti. Cid vuol dire che la rt-
straM>urazkme>r,<de}i<; rapporti • 
Stati Uniti • Europa occlden
tale non tocchera mini ma
mente la dipendenza militare 
dei paesi del vecchio conti
nente dalla strategia generale 
della Casa Bianca e del Pen-
tagono. In altre parole, gli 
eserciti nazional! dei paesi 
«alleati» degli Stati Uniti 
continueranno a far parte piu 
o meno integrante dell'eserci-
to americano, il che rappre-
senta, oltre tutto. una pesan
te dipendenza della stessa po
litica estera di questi naesi 
dalla politica estera di Wa
shington. • ' , . . . 

In realta occorrerebbe rove-
sciare i termini in cui II pro
blema e stato posto dagli Sta
ti Uniti: Washmgtori^cdnta sul
la debolezia. 'deU'Europa occl-
dent'aleV. ,|%r ll^bropa,: occl-. 
dentale.'puritare stii puhti dl: 
debblezza degll Stati'Unit! po
trebbe essere la premessa per 
un dialogo equilibrato che af
front! separatamente' tutti 1 
problemi sul tappeto. E i onn-
ti di debolezza degll Stati Uni
ti sono fondamentalmente tre." 
Primo. la dimensione multi
laterale che ha assunto il dia
logo con Mosca e Pechino; 
secondo. la cronica debolezza 
del dollaro che si sostiene. In 
gran parte, grazia all'aiuto 
europeo; terzo, il bisogno de
gli Stati Uniti di conservare 
il piu a lungo possibile il va
sto retroterra rappresentato 
dalla alleanza occldentale. E" 
partendo dalla lucida coscien
za di questi punt! di debolezza 
che e possibile rispondere al
ia proposta di una nuova 
« Carta atlantica » con l'obiet-
tivo non gia di pejfgiorare 
quella esistente. ma dl rende-
re articolato e indipendente 
il raoporto Europa occlden-
tale-Stati Uniti. 

Alberto Jacoviello 

Torino: da oggi 
il Convegno su 

« Scienza e 
organizzazione 

del lavoro » 
TORINO. 7. 

Si apre domattina, al 
Teatro Nuovo (Torino eipo-
sizioni) I'attuo Conveo îo 
di studi promosso dall'litl-
tufo Cramsci • dedicate a 
• Scienza e • organizzazione 
del lavoro». L'introdwzion* 
generale e di Adalbert* 
Minucci * Giovanni Berlia-
guer. Sono previsti Intenren-
ti sulle esperienze di fab-
brica. 

La giornala di sabato ini-
ziera con una introduzione 
di Raffaello Misiti su c Le 
scienze e le tecniche», cui 
seguiranno dibattito e con-
tributi sulla psicalogia, socio-
logia, medicina, informatka, 
tecnologie e innovation!, for-
mazione, quaiifich* e scueta. 

-' Domenica, giomata con-
clwsiva, Bruno Trtntln • 
Gianni Cervettl present*-
ranno una introduzione su 
« Politka ed economia »: se
guiranno centributi * inter-
venti. . 
- Segreteria del Convegno 
presto ' I'Unloiw - Cultural*, 
via Ctsare BattisH 4, tote-
fen* 511.77*. • ' ' . . ; » 
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