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Una ricerca sociologica ormai classica 

La personalita 
autoritaria 

Nella grande inchiesta realizzata negli anni '40 con la collaborazione 
di Adorno e di Horkheimer un approccio fecondo di possibility cono-
scitive e politiche ai fondamenti ideologici della discriminazione sociale 

J 

Lc edizioni di Comunita 
hanno recentemente pubbli-
cato, nella bella collana dei 
« Classici della sociologia », 
il testo conclusive* della 
grande inchiesta condotta 
negli Stati Uniti, .a cura 
del Comitate* ebraico ameri-
cano e dell'Universita di 
Berkeley, tra il 1944 e il 
1949, sulla « Personalita au
toritaria » (due vol. pagg. 
XXXIX - 692 e XVI - 678, 
L. 20.000). Sulla imposta-
zione dell'opera e sulle sue 
finalita ci informa la prefa
zione all'edizione italiana di 
Giovanni Jervis, che ne se-
gna anche i limiti in una ri-
stretta visione psicologisti-
ca, non sorretta da un qua
dro pfu ampio di riferimen-
to alia cui base non pud 
non esservi una approfondi-
ta analisi di classe. Su que-
sta osservazione credo si 
debba concordare; meno 
forse sul rilievo che chiude 
la prefazione: il punto di vi
sta «democratico-borghese », 
addirittura «jeffersoniano » 
che orlenterebbe, in ultima 
analisi, la ricerca. 

Che l'indagine- sia stata 
proposta e attuata in primo 
luogo come un tentativo di 
ohiarificazione sull'antisemi-
tismo, e particolarmente 
sotto la spinta degli orrori 
del regime nazionalsociali-
sta, non e privo di signifi-
cato. E non e certo da sotto-
valutare il fatto — gia a 
suo tempo posto in evidenza 
da Wilhelm Reich — che la 
individuazione delle modali-
ta attraverso cui «la cultu-
ra della classe dominante > 
si appropria della coscienza 
di gruppi sociali « oggetti-
vamente» antagonisti al po-
tere di tali classi (e, al limi-
te, persino della coscienza 
degli operai In quanto grup-
po sociale), costituLsce sen-
za dubbio una strumenta-
zione preziosa per la stessa 
lotta di classe, e per la sua 
direzione da parte delle 
avanguardie politiche mar-
xiste e socialiste. 

Intesa in questo quadro, 
come uno struraento cono-
scitivo, un testo di studio e 
di riflessione, La personali
ta autoritaria conserva an
cora, a quasi un quarto di 
secolo di distanza, un suo 
valore e una sua efficacia; 
e anzi da considerarsi come 
un'opera < classica», nel 
senso che essa costituisce 
un punto di riferimento e di 
passaggio pressoche obbli-
gatorio per chi voglia af-
frontare la tematica — non 
certo secondaria — della 
quale essa si occupa. 

Caratteristiche dei 
« gruppi esterni» 

Ma vediamo meglio que-
sta tematica, e il modo del-
l'indagine. Al centro dell'in-
chiesta si poneva, come si e 
detto, l'atteggiamento anti-
semita; di esso, tuttavia, si 
mirava a cogliere i nessi 
con un quadro ideologico 
conservatore, con I'etnocen-
trismo, e con la «struttura 
autoritaria del carattere». 
Per il concetto di « etnocen-
trismo > rimandiamo alia 
definizione di Jervis: « l'et-
pocentrismo consiste nello 
svalutare e respingere in 
modo totalizzante e puniti-
vo le caratteristiche dei 
" gruppi esterni", in parti
colare quando essi si confi-
gurino come espressione di 
una minoranza, e di una par
te giudicata piii debole ri-
spetto al gruppo di apparte-
nenza». Come si vede, il 
concetto e piu ampio di 
quello di < razzismo », e si 
potrebbe applicare a nume-
rosi atteggiamenti abba-
stanza comuni: per esempio 
all'anticomunismo « viscera-
le », alio « sciovinismo », 
ecc. 

Quanto al metodo, venne-
ro sottoposti ad ampi que-
stionari 2099 cittadini degli 
Stati Uniti, bianchi e di 
classe media. Tra questi, 
volutamente, 110 era no de-
tenuti comuni e 128 pazien-
ti di una clinica psichiatri-
ca. Le quaranta persone 
« piu autoritarie » e le qua
ranta « meno autoritarie > 
furono studiate in modo 
particolare, con ampi collo-
qui tendenti a mettere me
glio in luce le caratteristi
che generali della loro per
sonalita. Trattandosi di stu-
diare un « carattere » c non 
la sua incidenza percentua-
le sulla popolazione globa-
le, la scelta del «campio-
ne > non aveva particolare 
rilevanza. 

Nella sua breve prefazio
ne al testo. Max Horkhei
mer, il noto studioso della 
scuola di Francoforte recen
temente scomparso, delinea 
con chiarezza questo conte-
nuto specifico. qualitativo e 
non quantitative: < L'argo-
mento di quest'opera d la 
discriminazione sociale. Ma 
II suo scopo non e semplice-
s^ente quello di aggiungere 
qualchc ntiovo risultato em-
pirico a un complesso gia 
piuttosto estcso di informa-

i. II tema centrale del-

Theodor W. Adorno 

l'opera e un concetto relati-
vamente nuovo: il sorgere 
di una specie " antropologi-
ca " che chiamiamo il tipo 
autoritario di uomo»; un ti
po in cui coesistono «le idee 
e le capacita tipiche di una 
societa altamente industria-
lizzata » con « credenze irra-
zionali o antirazionali >. 
Nella stessa prefazione Hor
kheimer sottolinea percio 
con forza che non si tratta 
di costanti eterne dell'uo-
mo, ma di fenomeni definiti 
storicamente, e, come tali, 
soggetti a scomparire, come 
e scomparsa — nella nostra 
cultura — la credenza gene-
ralizzata nella stregoneria. 
E cio in quanto — come e 
detto nella successiva Intro-
duzione — la personalita 
non e «un dato iniziale » 
ma «si evolve sotto l'in-
fluenza dell'ambiente socia
le e non pud mai venir iso-
lata dalla totalita sociale 
nella quale si manifesta». 
Cio vale, owiamente, anche 
per il contesto familiare, 
che contribuisce in modo 
determinante alia costituzio-
ne della personalita del 
bambino; ma e anch'esso 
sottoposto al piu ampio e 
generale quadro di riferi
mento e di influenza costi-
tuito dal contesto sociale. 

Queste premesse vanno 
fortemente sottplineate in 
quanto se e vero, come os-
serva Jervis, che qua e la 
nel corso dell'inchiesta tra-
pela un certo residuo di~ 
idee «innatiste> («gli uo-
mini nascono cosi o cosi»), 
cio awiene malgrado e con-
tro la chiarezza concettuale 
della impostazione; mentre 
il riferimento metodologico 
alia « societa altamente in-
dustrializzata » pone con al-
tfettanta chiarezza la con-
sapevolezza della centralita 
dei fattori storico-sociali dei 
curatori dell'opera, esclu-
dendo in loro ogni posizione 
positivistica. 

Incerto, al contrario, e 
vago, ci sembra il loro con
cetto di < irrazionalita »: 
1'analisi marxista di classe, 
infatti. potrebbe dimostra-
re, o almeno non escludere, 
che l'esistenza di una diffu
sa mentalita « autoritaria » 
torni a vantaggio, implicito 
od esplicito. della classe do
minante, anzi e strumentale 
al suo dominio. Una tale 
caratteristica fara percio si 
che la classe dominante si 
adoperi — in vari modi e 
soDrattutto attraverso il si-
stema scolastico — per favo-
rire e mantenere una tale 
forma di personalita (come 
e stato ipotizzato e denun-
ziato da numerosi studi com-
piuti sull'onda della rivolta 
piovanile della fine degli 
anni sessanta). 

Non e certo possibile se-
guire punto per punto i te-
mi di questa ampia ricerca 
in̂  una breve nola giornali-
stica. Vale tuttavia la pena 

di soffermarsi brevemente 
su alcuni suoi momenti e ri-
sultati. Uno dei capitoii piu 
interessanti e quello (dovu-
to a Theodor Adorno) su 
«Politica ed economia nel 
materiale dell'intervista», 
Teniamo presente che le in-
terviste (e cioe gli ampi col-
loqui con i soggetti prescel-
ti) si proponevano di mette
re in luce quanto veniva 
eluso o nascosto mediante 
le risposte stereotipe e con-
venzionali date alle doman-
de dei questionari, cioe di 
cogliere «quello die pensa-
no realmente»: in questo 
modo ci si sforza di fare 
emergere * i legami esisten-
ti tra le opinioni ideologi-
che e le determinanti psi-
cologiche ». Cosi, per esem
pio, una posizione di accen-
tuato anti-intellettualismo 
(ideologica), puo in realta 
nascondere un vivo senso di 
frustrazione per non aver 
potuto studiare, per non es-
ser potuto diventare un «in-
tellettuale >. 

Nei conf ronti 
del comunismo 
Ma vi sono ambiti specifi-

ci — per esempio, nell'ana-
lisi di Adorno — come l'at
teggiamento nei confronti 
del comunismo, in cui gli 
stereotipi, le parole d'ordi-
ne, il pensiero non-autono-
mo, sembrano dominare to-
talmente la personalita. 
Quando le interviste venne-
ro svolte si era in piena 
«caccia alle streghe», e 
l'argomento principale era 
che il comunismo fosse < un 
american», estraneo al-
l'America, e quindi — si de-
duceva — i comunisti erano 
agenti stranieri. Ora, anche 
nei soggetti meno < autori-
tari» e quindi meno poten-
zialmente conservatori, che 
pure non accettavano, in no-
me della tolleranza, la se-
conda parte dell'afferma-
zione maccartista (<e quin
di sono agenti stranieri >), 
l'idea che il comunismo fos
se del tutto estraneo agli 
Stati Uniti (anche se forse 
buono per la Russia) era 
penetrata larghissimamen-
te: la conclusione di Ador
no e che: « La propaganda, 
se diretta al potenziale anti-
democratico della gente, de-
termina in larga misura la 
scelta degli oggetti sociali 
di aggressivita psicologica>; 
il che dimostra « l'estrema 
importanza della propagan
da nelle questioni politiche*. 
E questo di nuovo ci riporta 
al terreno concreto dello 
scontro politico e di classe. 

Ripetiamolo: i materiali 
raccolti in quest'opera, e la 
linea stessa della ricerca, 
sono tali da stimolare e sol-
lecitare 1'interesse a tutto 
un complesso di fenomeni 
che di solito sfuggono all'at-
tenzione, o vengono < risol-
ti > in modo schematico. Da 
qui il suo pregio. II limite e 
certo la mancanza di un 
punto di vista classista e ri-
voluzionario: ma a chi sap-
pia leggeria da questo pun
to di vista, il sostanziale 
* antifascismo » che in es
sa e esplicito, rivela facil-
mente — insieme con i li
miti di cui si e detto — un 
approccio fecondo di possi
bility, sia conoscitive che 
politiche, ai grandi temi 
della battaglia operaia clas
sista nei paesi industrializ-
zati, cioe ai problemi e alle 
lotte entro i cui termini si 
muove, problemalicamente, 
il movimento operaio ita-
liano. 

Mario Spinella 

Lo sfruttamento delle immense ricchezze naturali della Siberia 

II mare di petrolio del Tiumen 
• j * » * 

Una regione grande cinque volte lltalia e coperta per la maggior parte dell'anno da una coltre di ghiaccio - Nel 1960 
il primo, quasi insospettato, getto di «oro nero»: oggi piu di un centinaio di giacimenti forniscono milioni di ton-
nellate di grezzo - La necessita di elevare notevolmente gli investimenti per assicurarne la massima redditivita 

Dalla nostra redazione 
• MOSCA, luglio 

- «II termometro segna 40 
grRdi sotto lo zero, ma i la-
vori intorno ai pozzi e nei 
cantieri continuano»: con 
queste parole, nel febbralo 
scorso, un giornallsta sovletl-
co comlncio una sua corrl-
spondenza da Niznevartovslt, 
citta in costruzione sul flu
me Ob, nella regione petro-
Ufera dl Tiumen, Siberia oc-
cldentale. 

Grande cinque volte l'ltalia 
e con una popolazione di un 
milione e mezzo di persone 
(in media un abitante per 
chilometro quadrato, o poco 
piu), la regione di Tiumen 
si trova a ridosso degli Ura-
li e confina a sud con le 
steppe del Kazakhstan ed a 
nord con il Mar Glaciate Ar-
tico. Un tempo era nota so-
prattutto per le sue essenze 
rare (pino, cedro, abete ros
so, larice), per i suoi anima-
Ii da pelliccia e per la ric-
chezza di pesci dei suoi fiumi. 

Gia negli anni Trenta l'ac-
cademico Gubkin, geologo di 
fama, propose di ricercare nel 
Tiumen petrolio e gas, ma 
neppure le menti piu fan-
tasiose potevano immaginare 

quale mare di petrolio si na-
scondesse sotto la crosta ter-
restre per la piu parte del-
i'anno coperta di ghiaccio. 
Nel 1956, in un articolo sul
la regione di Tiumen pub-
blicato nella seconda ediaio-
ne della Grande enciclopedla 
sovietlca, non si ' accennava 
ancora al petrolio, sebbene 
le prospezioni fossero comin-
ciate. Nella primavera del 1960 
nel villaggio di Sciaim il pri
mo getto di petrolio raggiun-
se la superficie. Attualmente 
nella regione sono stati lndi-
viduati piu di un centinaio 
di giacimenti e si prevede che 
soltanto quello di Samotlor 
potra fornire sino a 100 milio
ni di tonnellate dl grezzo al-
l'anno. Piu a nord, oltre il 
circolo polare artlco, si tro-
vano i giacimenti di gas na-
tuale. Quello di Urengol, se-
condo i geologi, e 11 piu gran-
del del mondo e contiene ol
tre died billoni di metri cu-
bi di gas. 

Dal 1960 alia tine dello scor
so anno, i pozzi dfilla regione 
di Tiumen avevano dato 200 
milioni di tonnellate di petro
lio e le previsionl del 1973 
parlano di 80 milioni di ton
nellate. Per la fine dell'attua-
le piano quinquennale, cioe 

per il 1975, si conta dl arri-
vare ai 135 milioni di tonnel
late. Un oleodotto di 2.200 chi-
lometri lega il giacimento dl 
Samotlor con le raffinerie del
la Baskiria e della Tataria. 

II gas del Tiumen (nell'an-
no in corso si prevede di 
estrarne 18,3 mlllardi di metrl 
cubi, con un aumento di set 
te miliardl di metri cubi ri-
spetto al 1972) e portato alle 
offlcine metallurgiche degli 
Utali dal gasdotto Igrlm-Pun-
ga Seron. -

Questa breve «scheda» del
la regione di Tiumen sintetlz-
za 1'impegno con il quale la 
URSS procede alia valorizza-
zione delle "favolose risorse 
energetiche siberiane. Ameri-
canl, giapponesi e tedescooc-
cidentali verranno associatl al-
l'impresa. II loro mteresse e 
comprensibile, considerate le 
gravi prospettive dl crisi del-
le fonti energetiche che si so
no aperte per tutti i maggio-
rl paesi capitalistic! sviluppa-
ti, mentre le riserve siberia
ne superano di gran lunga 
i bisogni dell'URSS. Ma e per 
lo meno sciocco»pretendere, 
come fa certa propaganda oc-
cidentale che soltanto grazie 
ad investimenti dell'Ovest la 
Siberia potra diventare quel 

Uncampo petrolifero della regione di Tiumen 

Duecentocinquanta opere esposte a Napol i 

II «gesto» di Marcel Duchamp 
Disegni, pitture, oggetti che costituiscono il materiale per le invenzioni di uno dei principali protagonisti 
dell'avanguardia storica — Una «sconfitta » consumata in una illusoria negazione della societa oppressiva 

In alcune sale dell'apparta-
menlo stonco del Palazzo rea-
le di Napoli, concesse per la 
prima volta, dalla locale So-
vrintendenza, per una ma-
ni/estazione d'arte moderna, 
sono esposte oltre 250 opere 
ed operette di Marcel Du
champ, nella mostra che, a cu
ra di Achille Bonito Oliva, 
ha inaugurato iZ nuovo ciclo 
di attwita del « Centro di mi-
ziatim culturale - Rassegna 
del Mezzogtorno ». 

Questo organismo, nato dal-
i'esigenza di creare a Napoli 
uno strumento di informazio-
ne e di stimolo, alio scopo 
di documentare criticamente 
e storicamente i maggiori fe
nomeni dell'arte e delta cul
tura contemporanea, si pro
pone di caratierizzarsi come 
struttura aperta a tutti i fe
nomeni connessi con i fatti 
artistico-culturali del nostra 
tempo, non trascurando al
cuni episodi dell'ulttmo Otto-
cento, che presentano caratte-
ri di autonomia e di rilevan
za storica, Cosi, dopo la mo
stra di Duchamp, le altre ma-

nifestazioni programmate, se-
condo questi intendimenti, so
no: una mostra del neo-reali-
smo (nelle sue varie compo 
nenti: figurative, cinemato-
grafiche, letterarie, teatrali, 
ecc); una del dadaismo; una 
del liberty a Napoli 

La mostra odierna, dedtca-
ta ad uno dei principali pro
tagonisti dell'avanguardia sto
rica mondiale. presenta un 
particolare interesse documen-
tario e didattico per il fatto 
che raccoglie disegni, pitture, 
appunti, oggetti che costitui
scono U materiale operativo 
per le invenzioni dadtdste di 
Duchamp; quelle invenzioni, 
come i ready-made, che han
no influenzato, piu che Varte, 
il costume e il gusto di certi 
strati dell'intcllettualita bor-
ghese, soprattutto americani. 

Naturalmente, il giudizio 
sull'opera duchampiana varia 
in rapporto alle premesse 
ideologiche dalle quail si par
te. E' noto, ad esempio, che 
alcune personalita dell'arte 
contemporanea, sono assurte, 
in una certa critica, a figure 

miliche, verso le quali, piu 
che una analisi stonca ed este-
tica, si opera una sorta di 
esaltazione rehgiosa, al limite 
dell'agiografia e del fanatismo. 
Duchamp e certamente una 
delle vittime piu tllustri di 
questa deformazione, anche 
perche, del resto, egii stesso 
ha creato le premesse perchi 
il suo mxto prendesse corpo. 

Con il proporre oggetti di 
uso comune, prodotti dell'in-
dustria manifatturiera o del-
Vartigianato, in una dimensio-
ne nuova, diversa, alia stregua 
di oggetti inerli improwisa-
mente iUuminati dalla gra-
zia, attraverso la nota opera-
zione di spaesamento dei suoi 
ready-made, Duchamp rive
la, infatti, al di la del gesto, 
una posizione ideologica e 
morale che ha la sua origine 
nell'anarchismo piccolo • bor-
ghese. Un anarchismo sfocia-
to con Nietzsche, e i volga-
rizzatori delle sue feorie, nel 
distacco dcll'Uomo solo, del-
Vindividuo che si oppone alia 
societa negandola in blocco, 
dall'alto del proprio genio to-

litario ed aristocratico. In 
questo senso Duchamp anti-
cipa tl cosiddetto comporta-
mentismo — anch'esso, del 
resto, estrema propaggine 
dell'anarchismo e del supe-
romismo — nonostante che, in 
alcuni cosi, gli atluali adepti 
delle teorie duchampiane, ten-
tino di arricchire di risvolti 
sociologi o umanitaristid tl 
loro gioco. Piu coerente, o, se 
si vuole, piu cinico, Duchamp 
non cercava coperture di que
sto genere, hmitandosi, una 
volta abbandonata la pittura, 
a giocare le sue interminabUi 
partite a scacchi, a proporre 
enigmi o ad apportare lievi 
modifiche alle immagini pub-
blicitarie. 

L'odiema mostra chiarisce 
e ridimensiona obietlivamente 
la statura del mpittore* Du
champ, predsando t limiti e 
lo scarso interesse che la sua 
opera presenta rispetto all'arte 
dei contemporanei. Senza i 
ready-made, egli sarebbe ri-
masto, infatti, nella storia, una 
figura di secondo o di terzo 
piano: un epigone aftduciato 

di persoTialita come Leger o 
come il nostro Boccioni. 

In questo senso e mteres-
sante aprire una discussione 
sul sigmficato del « gesto » du-
champiano come gesto di con-
servazione e precisare il diver-
so ruolo che, partendo dalla 
medesima base dadaista, han
no avuto, nella storia dell'arte 
contemporanea e del costume 
intelleltuale, gli esponenti del 
dadaismo tedesco e russo, 
impegnati totalmente, a dif-
ferenza dei dadaisti america
ni, nella lotta per la trasfor-
mazione socialista della socie
ta, L'utUita di riproporre og
gi Yopera di Duchamp, il suo 
esempio di vita, consiste pro
prio nel tentare di chiarire 
i motivi del suo ripiegamen-
to, della sua nsconfitta*, del
la sua illusione di tnegare* 
che e, invece, un modo di 
*affermare» e stare in pace 
con la societa oppressiva che, 
a parole, egli si illudeva di 
combattere. 

Paolo Rice) 

« nuovo Eldorado » dl cui ha 
parlato un noto settimanale 
ameri cano. 

II primo progetto, ancora 
in fase di elaborazione, dl 
partecipazlone americana al
io sfruttamento dei giacimen
ti di gas naturale della Ja-
cuzia, nella Siberia occidenta
ls prevede — secondo le cl-
fre fornite dalle societa in-
teressate — credit! iniziall al-
l'URSS per due mlllardi dl 
dollar! dilulti in alcuni anni. 
E' una cifra In se stessa rag-
guardevole. Ad essa se ne ag-
giungeranno altre, sia per la 
Jacuzia che per la regione di 
Tiumen, in segulto all'inter-
vento di altre aziende e ame-
ricane e giapponesi e di altri 
paesi. Ma nel complesso, rap-
portate agli investimenti so-
vietici, gia realizzati o previ-
sti per i prossimi anni, sono 
pur sempre cifre molto mo-
deste. Basti ricordare che gia 
alia fine dell'ottavo piano 
quinquennale, cioe nel 1970. 
gli investimenti sovietici in 
Siberia avevano raggiunto la 
somma di dodici miliardi di 
rubli (il rublo al cambio uf-
ficiale vale 1,35 dollar!), il 
che superava il 16 per cento 
di tutti gli investimenti ef-
fettuati in quell'anno nella 
URSS. Questa quota del 15-
16 per cento e rimasta inva-
riata da oltre 20 anni. 

Perche sono necessarie ci
fre cosi elevate per sfruttare 
queste risorse naturali? La 
risposta e in fondo semplice: 
perche, data la vastita del 
territorio e la scarsita della 
popolazione e, soprattutto, 
dato il clima inospitale, sol
tanto a quel livello gli inve
stimenti diventano redditizi. 
Investimenti minori rappre-
senterebbero soltanto un inuti
le spreco. 

Dal punto di vista geogra-
fico, la Siberia e l'Estremo 
Oriente sovietico costituisco
no un territorio compatto 
molto piu grande dell'intera 
Europa, che si estende da-
gli Ural!, partendo appunto 
dalla regione di Tiumen, si-
no all'Oceano Pacifico. Dal 
punto di vista della valoriz-
zazione, i sovietici sogliono 
suddividere la Siberia in 
quattro zone. 

La prima zona comprende 
la regione industriale del-
1'Altai-Kuzbass (Bacino di 
Kuznezk) ed una serie di 
centri industrial! formatisi 
lungo la Transiberiana. Si 
tratta di un territorio che 
ha gik una struttura produt-
tlva ed un'edillzia sviluppa-
ta e che e qiiindi in grado 
di soddisfare, in linea di 
massima, le esigenze di un 
ulteriore sviluppo. La secon
da zona e formata dalle gi-
gantesche central! idroelettri-
che lungo i grandi fiumi An
gara e Jenissei. La terza zo
na copre le vaste depression! 
occidentali ed orientate con 
i loro enormi giacimenti di 
petrolio e di gas. Per « quar-
ta zona», infine. si intendono 
quei territori di dimensioni 
relativamente ridotte nei qua
li vengono sfruttate le risor
se boschive e le riserve di 
alcuni minerali. Nella prati-
ca, e la valorizzazione delle 
ultime tre zone che assorbe 
la parte preponderante de
gli investimenti in Siberia. 

Nel bilancio dei vantaggi 
e delle difficolta per la va
lorizzazione deH'immenso tei-
ritorio, all'attivo e'e la gran
de concentrazione delle risor
se che in molti casi possono 
essere sfruttate quasi a cielo 
aperto, ed al passivo gli ele-
vati cost! di impianto. E' sta
to infatti calcolato che, con
siderate le enormi distanze e 
la scarsita di infrastrutture, 
il fatto di dover far perveni-
re sul posto tutti i materiali 
fa crescere i costi delle co-
struzioni da 1,7 a 2,7 volte i 
prezzi calcolati per rinsieme 
dell'URSS. Poiche, inoltre, 
sui quattro quinti della Si
beria la terra, gia ad una 
leggera profondita, e perpe-
tuamente gelata. la durata 
delle costruzioni e minore 
che altrove, il che incide sui 
calcoli deH'ammortamento. 

Un'altra voce che contri
buisce a far crescere i costi 
sono i salart Per attrarre 
manodopera essi sono dal 15 
al 70 per cento piu elevati 
che nella Russia europea. Per 
assicurare infine ai lavorato-
ri servizi convenienti, le spe-
se per i fondi sociali OJUO-
le. ospedali, case della cul
tura e cosi via) debbono es
sere, distribuite per ogni la-
voratore, due ed anche tre 
volte superiori alle region! 
occidentali. 

In queste condizioni e chia-
ro che parlare in generale di 
aindustrializzazione* della Si
beria non ha senso. Impian-
tare nella regione Industrie 
che richiedono molta mano
dopera sarebbe impossibile. 
L'unica strada per la valo
rizzazione e lo sviluppo di 
quei settori dell'industria che 
richiedono molta energia e 
materie prime reperibili sul 
posto e poca manodopera. 
In effetti e stato calcolato 
che, malgrado le grandi spe-
se iniziali necessarie. quan
do entreranno in piena atti-
vita, i giacimenti di gas della 
parte settentrionale della re
gione di Tiumen potranno 
fornire sino a cento miliar
di di metri cubi di gas all'an-
no che verranno a costare 
soltanto 0,21 copechi (meno 
di due lire) il metro cubo. 
Malgrado le necessa^Je spese 
di trasporto, il prezzo sara 
sempre economico. Cosi, per 
costruire la gigantesca centra
le idroelettrica di Bratsk so
no stati necessari investimen
ti proprozionalmente superio
ri del 50 per cento a quelli 
Impiegati per analoghe im- I 
prese nella Russia europea. ' 
Ma l'energia elettrlca prodot- t 

ta a Bratsk ed utilizzata in 
buona parte da un'azienda 
per la produzione dell'allu-
minlo e da un complesso per 
la lavorazlone del legno, im-
piantati sul posto, ha un 
costo di produzione di circa 
un copeco (otto lire) al chi-
lowattora. 

Grandi investimenti, infi
ne, dl per se ancora non so
no sufficientl. Essi debbono 
essere accompagnati da una 
sincronia della messa in eser-
cizio degli implanti energetici, 
degli eventual! stabilimenti 
industrial! costruiti in loco e, 
per quanto riguarda petro
lio e gas. da una riduzione 
al minimo dei tempi tra pro-
spezione, messa in sfrutta
mento dei giacimenti e tra
sporto della materia prima 

(con oleodotti e gasdotti) 
sui luoghi di consumo, atft 
all'interno dell'Unlone Sovie
tlca, sia all'estero. -

Si tratta dl problemi fl-
nanziari ed organizzatlvl 
enormi che soltanto un'eco-
nomla pianificata e capace 
dl risolvere. Soltanto un'eco-
nomia pianificata, cioe, pu6 
essere in grado di coordina-
re I diversi aspetti e momen
ti di un programma cosi 
complesso ed impegnativo. 
Crediti e tecnologia occiden
tali sono di grande utiiita. 
perche possono aiutare ad 
accelerare I tempi, ma la va
lorizzazione della Siberia e 
delle sue favolose ricchezze 
rimane compito ed orgogllo 
della societa sovietica. 

Romolo Caccavale 
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UNA GRANDE INIZIATIVA 
DEGLI EDITOR! RIUNITI 

In occasione del ventesimo anniversario del
la loro fondazione gli Editori Riuniti offfrono 
alle sezioni del Partito la possibilita di for-
nirsi di una biblioteca di 85 volumi — il cui 
prezzo di copertina e di 100.000 lire — a 
condizioni eccezionali: 

IL 50°o Dl SCONTO SE ACQUISTATA IN 
CONTANTI, IL 30°o SE ACQUISTATA A RATE 

e cioe: . . 
50.000 lire se in contanti 
70.000 lire se a rate. 
Ecco i titoli della biblioteca: 
Mehring - Vita di Marx 
Togliatti - La formazione del gruppo dirigente del PCI 
Vranicki - Storia del marxismo (2 voll.) 
Spriano e altri • Problemi di storia del Partito comu-

nista italiano 
Longo - Sulla via dell'insurrezione nazionale 
Longo • Le Brigate internazionali in Spagna 
De Lazzari - Storia del Fronte della Gioventu 
Togliatti • Lezioni sul fascismo 
Gruppi • II pensiero di Lenin 
Badaloni • II marxismo italiano degli anni sessanta 
Ciari • Le nuove tecniche didattiche 
Conti - Sesso e educazione 
Lombardo Radice - L'educazione della mente 
Delia Torre -G l i errori dei genitori 
Battaglia Garritano - Breve storia della Resistenza 

italiana 
Cervi Nicolai • I miei sette figli 
Fucik - Scritto sotto la forca 
Cramsci • L'albero del riccio 
Salinari e Spinella (a cura di) • II pensiero di Gramsci 
Cerroni (a cura di) - II pensiero di Marx 
Manacorda - II movimento operaio italiano 
Chesneaux - Storia del Vietnam 
Alatri - Le origini del fascismo 
Chu Teh - La lunga marcia 
Battaglia - La seconda guerra mondiale 
Dobb - Problemi di storia del capitalismo 
Candeloro - II movimento cattolico in Italia 
Salinari • Profilo storico della letteratura italiant 

(3 voll.) 
Gordon Childe • L'evoluzione delle societa primitive 
Markov • Sommario di storia coloniale 
Santarelli - Storia del fascismo (3 voll.) 
Davis • La rivolta nera 
Ho Chi Minh - La grande lotta 
Lenin - II risveglio dell'Asia 
Lenin • Stato e rivoluzione 
Gramsci • La questione meridionale 
Gramsci - Sul Risorgimento 
Lenin • L'imperialismo, fase suprema del capitalismo 
Lenin - Che fare ? 
Lenin - Karl Marx 
Engels - Feuerbach e il punto di approdo della filo-

sofia classica tedesca 
Lenin - La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky 
Blanqui • Sociahsmo e azione rivoluzionaria 
Lenin • L'emancipazione della donna 
Helvetius • Dello spirito 
Engels - L'evoluzione del socialismo dall'utopia alia 

scienza 
Lenin • L'estremismo. malattia infantile del comunismo 
Lenin-I giovani e il socialismo 
Labriola - Del materialismo storico 
Marx - II Capitate (8 voll. in cofanetto) 
Gramsci - Ouaderni del carcere (6 voll. in cofanetto) 
Lenin • La Comune di Parigi 
Engels - La questione delle abitazioni 
De Jaco • Colonnelli e resistenza in Grecia 
Togliatti - II Partito comunista italiano 
Berlinguer - Politica della scienza 
Amendola - I comunisti e I'Europa 
Carrillo - La crisi del franchismo 
Cecchi - La laurea di proletario 

— I boss della mafia 
Chiaromonte - Un piano per i l Mezzogiorno 
Castro - La rivoluzione e I'America latina 
Amendola e altri - I comunisti e i l Mezzogiorno 
Rodari • Cipollino. Gelsomino, Venti storie piii una. 
La Freccia Azzurra (4 voll. in cofanetto) 
Napolitano e altri * Scuola e socialismo 

UNA BIBLIOTECA 
PER OGNI SEZIONE 

ANCHE SE NE AVETE GIA UNA 
RICORDATEVI CHE NEI TITOLI 

DA NOI SCELTI 
C'E L'ESSENZIALE DELLA DOTTRINA 

E DELLA STRATEGIA DEL PCI 

f l Vi preghiamo di spedire la'biblioteca di sezione 
da L. 100.000/50.000 che pagheremo contrassegrio al 
ricevimento del pacco. 
LI Attendiamo la visita di un vostro collaborator 
per I'acquisto a rate della biblioteca di sezione da 
I. 100.000/70.000. .<: 

Sezione 

Indirizzo completo 

CAP . 

Firma 

Citta 

Ritagllara il tagliando e incollarlo su cartolina postale 
o inviarlo in busta chiusa indirizzando a: Editori 
Riuniti, viale Regina Margherita 290 • 00198 Roma. 
La sp«s* postal! sono a carico della casa editrict. 
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