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Un libro di Giuseppe Prestipino 

2 ^ " > Natura e societa 
Coerenza e ricchezza tematica di una ricerca che propone 
« una nuova lettura di Engels » e che mette in discussione una 
vasta gamma di problemi di grande attualita teorica e politica 

II libro di Giuseppe Pre
stipino, che ha 11 titolo com-
plessivo di Natura e societa 
e che ha per sottotitolo hi 
proposta di «una nuova let
tura di Engels», di recente 
uscito dalla «Nuova Biblio-
teca di culturau degli Edlto-
ri Riuniti, pone in discus
sione una vasta gamma di 
problemi che hanrio, oitre a 
tutto, grande attualita poli
tica. II libro e costituito di 
due parti intitolate L'antro-
pologia filosofica del marxi
smo e II concetto di natura e 
i metodl delta scienza. L'ele-
mento centrale della prima 
parte e che il processo dil 
sviluppo logico-storico della 
umanlta va da una prevalen-
za degli elementi natural! 
(nella loro combinazione col 
sociale) ad una accentuazio-
ne deU*indipendenza dello 
aspetto sociale. 

Sembrerebbe una semplice 
ripetizione del discorso di 
Marx se ci si limitasse alia 
considerazlone della evoluzu-
ne delle strutture e quindi al 
progressivo emergere prima 
della possibility e poi della 
realta di una regolazione eo-
sciente della vita sociale per 
parte dei produttori della ric
chezza, quale si realizza nel
la organizzazione socialista 
della produzione. In questo 
quadro il capitalismo svilup-
pato sarebbe quel determina
te momento dello sviluppo 
logico-storico in cul si realiz-
za la indipendenza formale de
gli individui ed una loro di-
pendenza tramite le cose ed 
in cul gli operai appaiono co
me individui indipendenti che 
contrattano liberamente la lo
ro merce (la forza-lavoro) e 
che tuttavia sono sottomessi 
al dominio delle cose (il capi
tate e le sue personificazio-
ni). Restando a questo pun-
to della progressione, 11 mar
xismo vede nelle forme di jr-
ganizzazione sociale e nelle 
idee (cioe in generate nelle so-
prastrutture) altrettante fun-
zloni di quella progressione 
che si realizza a livello della 
evoluzione delle strutture. 

Appoggiandosl all'ultimo 
Engels (ed a Labriola). Pre
stipino non solo rivendica in-
vece per tali momenti la ben 
nota autonomia relativa, ma 
anche propone una differen-
ziazlone interna a tale sfera 
soprastrutturale tale che ne 
risulti la distinzione tra il 
momento istituzionale (lo sta-
to) e quello individuale a sua 
volta distlnto nella scienza, 
che rappresenta il lato attivo 
della soprastruttura indivi
duate, e nell'arte, che rappre
senta il momento recettivo di 
essa. II punto su cui insiste 
il Prestipino e che il primo 
di quest! momenti, cioe il li
vello istituzionale o statuale. 
e gia. cultura social izzata ed 
«intellettuale collettivo» e 
che esso ha una sua progres
sione storica ed assume un 
rilievo autonomo rispetto al
ia sua mera funzionalizzazio-
ne alio sviluppo delle forze 
produttive ed ai connessi rap-
porti sociali di divisione tra 
le classL 

Critica 
a Marx 

La analisi del Prestipino 
sfocia quindi un una criti
ca a Marx che non ha con-
dotto una tale analisi auto-
noma delle soprastrutture sia 
individuali che collettive e 
che ha considerate sempre le 
istituzioni come funzioni di-
pendent i dalla struttura eco-
nomica e dalla sua dinamica. 
Anche la teoria engelsiana 
dello stato, per cui esso e sia 
il segno delle contraddizioni 
insolubili di una societa in 
cui e emerso l'elemento del
la propriety privata sia una 
potenza che attenua il con-
flitto e mantiere 1'ordine, non 
esce, nella sua ambiguita, dai 
hmiti sopra notati. II punto 
piu avanzato della riflessione 
di Marx e di Engels e quel
lo per cui essi hanno identi-
ficato nella repubblica demo-
cratica il terreno dtaletttco 
dello scontro di classe tra 
borghesia e proletariato. Ma 
gia appunto da cio sarebbe 
necessario ricavare quella cor-
rezione per cui tale livello 
della soprastruttura non puo 
ridursi soltanto ad una sem
plice apparenza del dominio 
di una classe, ma deve esse-
re vista anche come luogo au
tonomo della artioolazione so
ciale entro il quale si accen-
de la battaglia per l'egemo-
nia. 

Quest'ultimo elemento divie-
ne poi l'occasione per un se-
guito di scelte teorico-politi-
che che Prestipino propone al 
movimento operaio. Messo nl 
bivio tra una strategia della 
egemonia culturale. non soste-
nuta da una adeguala produ
zione artistica, filosofica e 
scientifica, ed una battaglia 
per l'egemonia in termini di 
conquista delle istituzioni. .n 
modo da poter attraverso di 
questa incidere sui rapporti 
di produzione, Prestipino sce-
glie questa seconda strada, 
ben consapevole che cio si-
gnifica un rifiuto dei suaden-
ti sognl di palingenesi. Tale 
rifiuto investe anche il futu
re, implicando il rifiuto del
la concezione marxiana. engel
siana e leniniana della estin-
zione dello stato. 

Questo aspetto della dottrt-
na dei classici sembra al Pre 
stipino ancora dominate da 
una componente utoptstica e 
smentito dalla esperienza sto
rica. Lo stato. in quanto aper-
to nelle sue diverse articola-
zioni alia penetrazione ed .il 
at conquista del proletariato 
W a r e al Prestipino come '1 
luogo e lo strumento per una 
trasformazione attiva della so
cieta. L'esperienza storica, dal 
• w canto, cl ha fatto oonsa-

pevoll che non tutti I conflit-
tl scompaiono colla fine del
la contrapposlzlone delle clas-
si. Lo stato deve dunque per-
manere, anche se le sue fun
zioni tendono effettivamente 
a confondersl con quelle del
la ammlnlstrazlone della so
cieta. Secondo Prestipino que
sto esito e parallelo ad una 
forma di organizzazione sta
tuale coincidente col metodo 
della scienza. Si verra cioe 
realizzando una specie di con-
vergenza tra la forma dl tale 
funzlone ammlntstrativa e 
quel carattere della metodo-
logia scientifica per cui la ve-
rifica segue alia Ipotesl. Nel
la futura society la ipotesi (il 
piano) dovra esse re formulata 
in modo da precedere la vo-
lonta dei singoli, mentre a 
questa si affidera una funzio-
ne di verifica e di correzio-
ne della Ipotesi generate. 

Coerente 
conclusione 

La coerente conclusione del 
Prestipino e dunque che tut-
to lo sviluppo attuale del pae-
si deiroccidente esclude la pre-
visione della estinzlone dello 
stato, mentre si va delinean-
do, nel mondo socialista, pur 
tra difficolta ed errorl, una 
coincident tra la previsione 
amministrativo-statuale e Ja 
previsione scientifica. I ritar-
di, gli errori dipendono da 
una troppo ampia funzlone 
assunta dal partito e quindi 
dalla direzione politica a sca-
plto di una funzione amml-
nistrativa che tenda a coin-
cidere colla previsione scien
tifica. 

Forzatamente piu rapido 
dovra essere il discorso sul-
la seconda parte del libro del 
Prestipino, che ha per ogget-
to la dialettica della natura 
e la questlone della combina-
zione di metodo logico e me
todo storico nel marxismo. 
Le tesi fondamentah dei li
bro mi sembrano queste: 1) 
il marxismo e una sintesi di 
metodo logico (sincronia) e 
di metodo storico (diacronia). 
Nel campo delle sclenze sto-
riche la filosofia e la scienza 
strutturale della funzione dia-
cronica; 2) la engelsiana dia
lettica della natura e orienta-
ta verso la introduzione del
la dimensione storica (dia
cronia) anche nelle scienze del
la natura. Ma in tale setto-
re delle scienze la dimensione 
diacronica ha scarso posto, 
mentre e dominante il sin-
cronico, la cui scienza strut
turale e la matematica. En
gels e tentato dalla sua pre-
ferenza al diacronico a coglie-
re un processo, uno sviluppo 
anche la dove e presente in-
vece un divenire ciclico 

La conclusione coerente del 
Prestipino e quindi il sostan-
ziale rifiuto della dialettica del
la natura. Una dialettica del
la natura «non metafisica» 
deve infatti ridursi alia as-
serzione marxiana che lo svi
luppo delle forme inferiori 
(per esempio l'anatomia del 
mondo animate) puo essere 
meglio intesa a partire dalle 
superiori (per esempio quel
la dell'uomo). In questo mo
do la dimensione diacronico 
storica e come compresa ed 
assorbita in quella sincroni-
ca e logica. 

A questo punto vorrei af-
facciare alcuni temi di discus
sione ed esprimere alcuni dub-
bi. La tesi del Prestipino sul 
primato delto «statale» co
me campo della lotta egemo-
nica e presentata come alter-
nativa ad una accezione del
la egemonia che tenda a pri-
vilegiare il culturale. A me 
sembra che l'ottica con cui il 
problema e stato affrontato 
denunci una dipendenza dal 
modo come diversi autori del
la a nuova sinistra» hanno 
impostato il problema. n PCI 
fino alia prima raeta degli 
anni '50 non si riduce affat-
to alia sua politica culturale. 
In realta chi ricostruira la 
storia di quegli anni dovra 
spiegare, accanto alia politica 
culturale, anche la tinea ideo
logies. intinta di elementi del 
corrente marxismo internazio-
nale dominante in quegli an
ni, ed anche la sua reinter-
pretazione in termini di ana
lisi della societa nazionale. La 
separazione (od almeno la 
scarsa con vergenza) di que-
sti due fattori e it dato cen
trale di quegli anni. come. io 
credo, H dato fondamentale di 
oggi e la tendenza a supera-
re quella separazione e quin
di a costruire la cultura sul 
la base di un marxismo mi-
litante di tipo nuovo. 

Egemonia 
politica 

Quale sia la influenza di 
Gramsci nel suggerire tale ri-
sarcimento e qui anche inu
tile sottolineare, Esso impli-
ca perd anche una riutilizza-
zione del pensiero di Marx 
ed anche, come dimostrano ta-
lune recenti proposte. una >e-
ria ripresa dei temi connessi 
alia dialettica della natura. 
Dando per buona la caratte-
tizzazione del PCI offerta dal 
la «nuova sinistra» e nel 
contempo respingendola. Pre 
stipino ci propone il nuovo 
campo di lotta egemonica nel-
lo stato. La proposta, devo 
dirlo. mi lascia assai perples-
so. Sono d'accordo con lul 
che 11 problema fondamenta
le e quello di concretizzare 
un'egemonia politica di tipo 
rivoluzionario, ma, a tale fi
ne, non basta, a mlo awiso, 
rlvendicare la premlneroa del

la battaglia di trasformazio
ne istituzionale (in senso la
to), ma bisogna riferirsi al-
le condizic:'i piu profonde 
che rendono posslbile questa 
stessa battaglia, e cioe la ca
pacity di lotta e di direzione 
che si esercita da parte del 
produttori, a partire dalle 
strutture. E' dl qui che par
te anche Gramsci quando 
propone la sua idea del bloc-
co storico. Un amministrato-
re pubblico che si batte per 
ia trasformazione delle istitu
zioni, sente in realta la sua 
lotta come una componente 
dl quella presa dl cosclenza 
che parte dal profondo, e so
lo In questo modo delimita 
correttamente il senso del 
suo intervento. 

Inoltre Prestipino identlfl-
ca l'intellettuale collettivo gia 
colla organizzazione statale, 
ma cosi iacendo egll passa 
sopra a quel momento dl scls-
sione che doveva secondo 
Gramsci precedere la ricostru-
zione del momento della to
tality. Questa ultima era ap
punto il rlsultato dl una pre-
cedente scissione del produt
tori e soprattutto della classe 
operaia dalle forme polltiche 
della esistente societa. Se la 
situazione e in qualche misu-
ra storicamente diversa oggi, 
essa lo e a livello costltuzio-
nale e come rlsultato di una 
trasformazione sociale ed eco-
nomica, non come il portato 
di una correzione teorica del 
posto da attribulre alio sta
to nell'ambito della • teoria 
marxista delle formazionl eco-
nomlche. Le novlta nello sta
to sono infatti l'apparenza di 
mutamenti che si verificano 
ad un livello piu profondo. 
Ancora. il Prestipino sottoli-
nea giustamente le conseguen-
ze derivanti da una 'identifi-
cazione troppo stretta tra sta
to e partito nei paesi socia-
listi. Ma se cio e esatto, io 
credo che nel costruire il no
stra modello di socialismo sia 
necessario tenere ben in evi-
denza il momento della con-
sapevolezza e della capacita 
di direzione dei produttori. 

Gli aspetti 
ciclici 

Se infatti io limito la loro 
funzione ad una semplice ve
rifica di un piano gia elabo
rate su basi puramente tec-
niche e non ipotlzzo invece 
che una razionalita anche co-
struttiva possa divenire un 
fenomeno di base, come pos-
so sensatamente sostenere che 
questa razionalita si costrui-
sea anche attraverso il mo
mento del dibattito e del con
fronts di diverse forze poli-
tiche? L'elemento che fa da 
catalizzatore tra le diverse pro
poste non puo che essere un 
grande sviluppo delle capaci
ta razionali degli individui M>-
ciali ed in primo luogo dei 
produttori. Se poi si mette 
1'accento su tale sviluppo, 
questo rappresenta un forte 
motivo per nutrire dubbi sul-
la opportunity (storica, non 
politica) della proposta di 
mettere in soffitta il tema 
della estinzione dello stato. 

Qualche dubbio vorrei e-
sprimere anche sulla secon
da parte del libro del Presti
pino. La critica alia dialetti
ca engelsiana in quanto ri-
duttiva del sincronico al dia
cronico puo essere anche giu-
sta se si tiene presente il mo
do di ricerca delle singole 
scienze. Ma lo e altrettanto 
se esse sono esposte secondo 
il lore verso, cioe nel modo 
materialistico che rifiuta di 
fare della costruzione del pen
siero il prius ontologico? Ed 
inoltre la collocazione delle 
scienze della natura in mo
do preminente entro il sin
cronico, non fa correre il ri-
schio di perdere l'originario 
elemento di fattualita da cui 
tutti i process! naturali (a 
differenza della matematica) 
sono, per cosi dire, awolti? 
Certo la rappresentazione di 
uno sviluppo, di una evolu
zione dipende dai risultati 
delle singole scienze e on e 
acquisita una volta per tut-
te. Ma e questa una ragione 
per rinunciare ad una tale 
rappresentazione? , 

Di recente e stato messo io 
accento sulla predominanza 
in natura degli aspetti cicli
ci e rintera evolu7ione cosmi-
ca e stata rappresentata co
me un tale processo. Tutta
via se la piu recente cosmo-
logia sta lavorando ad indi-
viduare un inizio del proces
so evolutivo e prevede una fi
ne di esso, Ia concezione dia
lettica del mondo si porreb-
be proprio il problema della 
rappresentazione dei modi di 
tale processo e sviluppo. che 
intanto nella fase di cspan-
sione cosmica ha dato luogo 
aJl'aUuale configurazione del
le cose, e della previsione dei 
suoi sviluppi. Non e poco e 
non solo in termini di con
cezione del mondo e di lotta 
ideologica, ma anche di siste-
mazione complessiva dei di
versi livelli di apparenza del
le cose. 

Come si vede, molte tesi 
del Prestipino suscitano dub
bi e problemi. Ma cl6 dipen
de dalla coerenza e dalla ric
chezza tematica delta sua ri
cerca. Essa merita di essere 
letta e discussa. E siccome 
in Italia questa sorte tocca 
cosi raramente anche al buo-
ni llbri, mi augur© che que
ste osservazlonl possano ser-
vire a questo fine. 

Nicola Badaloni 

UN PAESE IN STATO DI EMERGENZA PERMANENTE 

Le contraddizioni di Israele 
r 

, II pericolo di un conflttto con il mondo arabo e agitato fino all'ossessione, ma invano si cercherebbe un'indicazione sulla via 
d'uscita dalla crisi - II 30 per cento del bilancio e assorbito dalle spese militari, il 20 per cento dal pagamento dei debiti con-
tratti con I'estero, soprattutto con gli USA - Quanto pesa sulle classi piu povere il programma di « sicurezza nazionale » 

Dal nostro inviato T E L A V I V , agosto 
Un arrivo a Tel Aviv e una prova di pazienza. L'aereo ha appena finito dl rollare sulla plsla ma I porlelll tardano ad 

aprirsi. L'hostess avverle I passeggeri di non muoversi dai lo ro post). Due giovanotti in camicetta azzurrina, muniii di walkle 
talkie salgono a bordo, percorrono lentamente II corridoio scru tando I volti dei passeggeri. Un fitto scamblo dl frasi con altrl 
uomini a terra. Si scentle. sempre sorvegliati a vista. L'auto bus che porta alia stazione aerea e gia sotto la scaletta, in 
moto. TJn'altra lunga sosta, un altro fitto scambio di conversa zioni tra gli uomini della polizia. <r Cercano qualcuno », ci sus-
surra un israeliano che ha fatto il viaggio con noi. Ha piu l'a ria di ceicare una giustificazione che di credere a quanto dice. 
Giustificazlone dl un cllma un 
che appare sublto domlnato da 
una controllata, ma non per 
questo meno appariscente psl-
cosi. 

Titoll dl scatola sulle prime 
pagine dei giornali annunciano 
che la sera prima a Hebron, 
nella Cisgiordania occupata, 
un arabo sedlcenne ha aggre-
dlto un soldato israeliano. II 
giorno dopo, nove colonne alia 

notizia che due bombe sono 
state rlnvenute In un cinema 
di Haifa. Sono fatti isolati, 
gesti di individui che non rie-
scono a trovare ancora altrl 
mezzl di lotta e di protesta 
per una situazione insopporta-
bile. Nel momenti dl slncerlta, 
tutti sono dispostl a ricono-
scere che la popolazione araba 
israeliana, e anche quella delle 

zone occupate, non ricorre al 
terrorlsmo slstematlco. Eppu-
re, sfogllando i giornali si dl-
rebbe che Israele sia Infestato 
dl «terrorist!» arabi, la cui 
onnipresenza e sempre 11 a 
minacciare il tranquillo scor-
rere della vita quotidlana del 
paese. 

SI e rlpetuto fino alia nola 
che, nel caso di un auovo 

Tel Aviv — II centro Weltzman 

Un numero speciale di « Politica internazionale » 

Dieci anni delPOUA 
Nell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Uni-
ta Africana bilancio di un processo nel corso del quale si sono 
confrontate e scontrate due diverse concezioni dell'indipendenza 

Alia fine del maggio scor-
so si c tenuta ad Addis Abeba. 
come si ricordera. una solen 
ne seduta dell'Organizzazione 
deirUnita Africana (OUA). 
con la partccipazione di una 
trenlina di capi di Stato. per 
celebrare il decimo anniver-
sario della stessa organizza
zione, fondata sempre ad Ad
dis Abeba su iniziativa del 
impcratore Haile Selassie, nel 
maggio 1963. A questo awe-
nimento e dedicato interamen-
te il numero 67 del mensile 
dellTPALMO. < Politica inter
nazionale >. 

Nel presentare il numero. 
1'editoriale — dal titolo «L'uni-
ta africana dieci anni dopo» 
— sottolinea come Ia cele-
brazione di Addis Abeba non 
sia stata ne coreografica ne 
c enfatica >, ma sia divenuta, 
al contrario, una sede in cui 
sono emersi con prepotenza i 
problemi venuti a maturazio-
ne nel Continenle nero negli 
ultimi dieci anni e soprat
tutto si sono confrontate e 
scontrate due diverse conce
zioni deirindipendenza africa
na: una condizionata dalla 
presenza del neo-colonialismo, 
l'altra con una forte carica 
antimperialista 

E' quetto 12 dato centrale 

di cui si deve tener conto per 
comprendere 1'Africa di oggi: 
ed e questo che emerge con 
chiarezza dal materiale con-
tenuto nel numero speciale di 
< Politica internazionale >. Ac-
canto a contributi di protago
nist! diretti dell'OUA — Ma 
madou Moctar Thiam. capo 
del dipartimenlo informazio 
ni, e il presidente del Senegal 

frica orientale (Massimo Pac-
cati). 

La rivista presenta poi un 
valido materiale di documen-
tazione. Nella rubrica < uno 
Stato al mese >, Giancarlo Pa-
squini illustra la Namibia, tut-
tora in lotta per conquistare 
la sua indipendenza; seguono 
quindi i test; integrali della 
Carta politica e della Dichia-

Leopold Senglior — troviamo i razione economica approvate 
infatti una serie di analisi , al vertice di Addis Abeba; 

puntuali. dedi dettagliale e 
cate ai van aspetti della real 
ta africana. 

Vengono cosi' affrontati il 
rapporto tra 1'Africa e l'Eu-
ropa. che deve essere visto 
in modo nuovo (Mario Pe-
dini): il significato e i pro
blemi della lotta di libera-
zione (Romano Ledda); l'atti-
vita della Commissione eco
nomica per 1'Africa e i suoi 

mentre completano utilmente 
il panorama una cronologia 
dei dieci anni dell'unita afri
cana (<da Addis Abeba a 
Addis Abeba ». a cura di Mi
guel Infante) ed un'ampia bi-
bliografia («1'Africa nella po
litica mondialc >, a cura di 
Anna Maria Gentili). 

Si tratta, come si vede. di 
un numero assai ricco, che 
costituisce un utile materiale 

rapporti con I'OUA (Robert : di studio e di documentazio-
Gardiner); le question! di ca 
rattere nazionale e i conflitti 
fra gli Stati africani (Michael 
Wolfers); gli ostacoli al pro-
gresso economico del Conti-
nente, rawisati soprattutto 
nelle condizioni di arretratez-
za e di divisione (Roberto 
Aliboni); l'esperienza di inte-
grazione regionale portata a-
vanti daUa ComunitA deU'A-

ne per quanti si interessano 
alle vicende dell'Africa, ai 
suoi problemi. alle sue lotte 
e soprattutto per quanti vo-
gliono dare all'azione di soli-
darieta con i popoli africani 
che si battono per il loro ri-
scatto un contenuto di concre-
tezza. 

g. I. 

confronto armato, con gli Sta
ti arabi, Israele e imbattl-
bile e se e'e una certezza 
tra gli israellani e proprio 
questa convinzione. E allora 
perche questa pslcosi, lo stato 
di emergenza permanente, 
questa nevrosi da assediati? 
I piu critic! vedono questo 
stato dl cose come una delle 
tante contraddizioni che dif-
ferenziano l'Israele del 1973 
dallo Stato nato nel 1948. Una 
contraddizione che e matrice 
di tutti quei contrast! che, 
come vedremo, hanno trasfor-
mato profondamente 11 carat
tere di una societa nata sulla 
base di ideali egualitaristlci, 
e che oggi Invece e In pre
senza di tutti i fenomeni de-
teriorl di un'economia caplta-
listica, aggressiva e senza 
troppi scrupoli. 

II conflitto col mondo arabo 
e sempre presente. II governo, 
la stampa, gli organi di infor-
mazione dl massa ne agitano 
II pericolo fino all'ossessione. 
Ma Invano cerchereste un sug-
gerimento, il barlume dl una 
indicazione sulla via di uscita. 
Tutt'al piu i dirlgentl vi direb-
bero — come ci dice, riceven-
doci nel suo ufficio, In tono 
quasi patetico, il presidente 
del Knesset (parlamento) — 
che Tel Aviv vuole si la pace 
e 1'accordo con gli arabi, ma 
che per ora non si pud fare 
affidamento su nessuno degli 
Stati arabi; che un qualun-
que trattato non sarebbe che 
un pezzo di carta; che quel 
mondo e e resta un vulcano 
in eruzione da cui occorre 
difendersi. 

Cio equivale a dire all'opl-
nione pubblica israeliana che 
si puo continuare a vivere 
in questo modo. Ma che in
tanto occorre spendere per la 
difesa quasi il 30 per cento 
dell'attuale bilancio di quasi 
tre mila miliardi di lire e un 
altro 20 per cento per pagare 
gli enormi debiti contratti con 
I'estero e principalmente con 
gli Stati Uniti. Per permet-
tersi questa «sicurezza» in 
uno stato artificioso dl «ne 
pace-ne guerra» il cittadino 
Israeliano deve in qualche mo
do coprire queste uscite, che 
sono le piu alte del mondo in 
rapporto al numero degli abl-
tanti. 
' II modo e quello tradizio-

nale: la compressione deicon-
sumi, imposte che incidono 
fino al 40 per cento sui sa-
lari, limitazione dei salari 
stessi, riduzione dei plant di 
edilizia popolare, detl'assisten-
za sociale, dei beni di uso 
industriale che toccano soprat
tutto le classi piu povere: gli 
immigrati del mondo arabo e 
quelli di piu recente arrivo 
(abbiamo assistito alia esplo-
sione violenta della rabbia di 
qualche migliaio di immigrati 
dalla Georgia sovietica, get-
tatl da un giorno airaltro sul 
lastrico, dalle autorita portuali 
di Asdot). Tutto cio avviene 
nel quadro di un'economia ar-
tificiosamente spinta al consu-
mismo che porta sempre piu 
in alto il costo della vita. La 
media dell'incremento dei 
prezzi e stata quasi ogni anno 
del 13-14 per cento e negli 
ultimi sei mesi si sono avuti 
tre aumenti dei prezzi e per 
cifre triple di quelle registrate 
nei paesi dell'Europa occiden-
tale. 

NeU'ultimo decennlo, accan
to ad una classe operaia e 
contadina chiamata a strin-
gere la cinghia in nome della 
a sicurezza nazionale», si e 
venuta formando una nutrita 
classe di nuovi ricchi. L'ope-
raio stenta a coprire le spese 
di un modesto alloggio nesli 
agglomerati urbani, che van-
no vertiginosamente espanden-
dosi con il declino dell'agricot-
tura e il sorgere di nuove 
attivita industriali. Ma nelle 
zone verdi di Tel Aviv, nei 
quartieri residenziali di Ra-
mat Gan, sulle pendici del 
Monte Carmelo ad Haifa, sulle 
colllne della parte orientale 
di Gerusalemme, sorgono a 
centinaia le ville di presti-
gio. Le imprese di costru-
zioni stanno facendo affari 
d'oro con la speculazione edi
lizia. E oggi offrono a prezzi 
di favola ville confortevoli 
sulle spiagge di Nahariv e 
Nathanya. Sulle nuovissime 
autostrade che si stendonoor-
mai come una ragnatela sul-
fesiguo spazio - israeliano, il 
traffico si fa sempre piu in-
tenso, nonostante le automo-
biti siano carissime (una Flat 
128, con la tassa che il gover
no impone, raggiunge quasi I 
tre milioni e mezzo). 

Si e venuta progressivamen-
te formando una classe di 
miliardari, circa duemila. se
condo i redditi denunciati. E 
il processo che aveva visto 
approfondirsi il fossato tra le 
classi tavoratrici e i nuovi 
ricchi gia prima della guerra 
di aggressione del *67, e an-
dato approfondendosi dopo la 
guerra dei sei giomi. La co
struzione di fortificazioni sulle 
linee del cessate il fuoco, le 
enormi commesse belliche. il 
boom del turismo e dell'edi-
lizla alberghiera (una vera o 
propria barriera di cememo 
si innalza per decine di plani 
sul lungomare di Tel Aviv) 
hanno create una nuova ca-
tegorla di privilegiati che ren 
de ancor piu stridente la situa
zione di oltre un milione e 
trecentomila ebrei immigrati 
dai paesi africani ed asiatici 
che vivono in una condizione 
di disaglo. E* cosciente la so
cieta. Israeliana di queste con
traddizioni? E se lo e, fino 
a che punto? Cercheremo di 
vederlo nel prossimi articoli. 

Una lettera di Antonello Trombadori 

A proposito 
di «cinismo» 

Caro direttore 
penso che molti faranno be

ne ad af/rettarsi, ed io tra 
questi, a leggere il libro del 
compagno Giulio Cerreti nCon 
Togliatti e con Thorez - qua-
rant'anni di lotte politiche», 
Feltrinelli 1973, senza troppo 
preoccuparsi se, come risulta 
dalla ampia ed elogiativa re-
censione di Ernesto Ragionie-
ri sull'« Unita» di sabato 4 
agosto, si tratta di un libro 
scrttto non in italiano ma in 
«fiorentino di Sesto» (per ta
le Maurice Thorez amava pre
sentare il nostro argutissimo 
Giulio ai tempi in cui le cir-
costanze della Jorzata emigra-
zione politica lo avevano por
tato a ricoprire cariche di re-
sponsabilita nel Partito comu-
nista francese col nome di 
« camarade Alard »). Ami per-
sonalmente mi afjretterb a 
leggerlo e a fame tesoro pro
prio percM come Ragioniert 
af/erma (e del suo fiuto sto
rico ho flducia quasi il-
limitata) 2 esattamente 
Vuso della lingua natale 
che ha permesso a Cerreti di 
dire piu verita e con mag-
giore chiarezza di qualunque 
altro memorialista del PCI. 

Se perb anche in ufiorenti-
no di Sesto» la parola «ci-
nicon conserva il medesi-
mo significato che gli italiani 
purtroppo tuttora le attribui-
scono dall'Alpi al Lilibeo, vor
rei, anche prima di aver letto 
il libro di Cerreti, dissentire 
apertamente dalla attribuzio-
ne generica che da qualche 
tempo taluni vanno facendo 
di tale qualified a Palmiro 
Togliatti. E, in particolare, 

' vorrei dissentire dal modo in 
cui, come sembra risultare 
da una testuale citazione di 
Ragionieri, proprio Cerreti a-
vrebbe creduto di riconoscere 
in Togliatti nientemeno che 
quel tipo di «cinismo», mi-
sto di «autoritarismo» e di 
it condiscendenza » caratteri-
stico degli intellettuali ita
liani. 

• Ricordo, a puro titolo di 
esempio, I'attacco che un ri-
stretto ma allora ancora au-
torevole gruppo di compagni 
portb contro Togliatti alia pri
ma riunione del Comttato 
centrale del PCI eletto dal-
Will Congresso sulla que-
stione della formazione della 
nuova Direzione del partito 
e della presenza in essa di 
un rilevante numero di «in
tellettuali » in rapporto alia 
esclusione di altri compagni. 

Dalla discussione che ne se-
gu\ trasse motivo di piu so-
lidi consensi la linea di rin-
novamento nella continuity 
della quale Togliatti, con de-
cisivo appoggio sul momento 

rinnovatore, fu il non mai 
troppo lodato promotore nel 
pitt grande partito della clas
se operaia italiana. Ebbene, 
in quella severa discussione 
che fu di principio e politica, 
e nella quale l'« operaismo » 
venne ancora una volta battu-
to come falsa coscienza delta 
natura operaia del partito e 
come indirizzo etico-politico 
del tutto dannoso alia causa 
della emancipazione dei lavo-
ratori e della costruzione di 
una egemonia socialista, To
gliatti dette, come nei suoi 
momenti migliori, piena pro
va di quel « cinismo » che al
tro non era se non appassio
nato, rigorosa e perseverante 
capacita di difendere con la 
forza della ragione la linea e 
I'unita del partito. Togliatti 
fu, come avrebbe detto un mo-
derno poeta italiano, un « cini-
co che ha fede in que\ che 
fa» poiche «la speranza e 
nell'opera», vale a dire un 
uomo sempre proteso a porre 
fine a ogni personate inch-
nazione (e quando non vi riu-
sei fece torto proprio al suo 
salutare «cinismo») pur di 
conservare la padronanza e la 
onesta intellettuale indispen-
sabile a far camminare sulle 
gambe degli uomini la forza 
politica del partito e il suo 
incessante sviluppo teorico. 

Non che questa impresa gli 
sia stata, a causa delle circo-
stanze e anche di certe ereditd 
del movimento operaio italia
no, agevole, ami! Ma I'averla 
saputa perseguire instancabil-
mente nel quadro d'una lotta 
politica interna di partito 
sempre democraticamente in
tesa e applicata, fu sicura-
mente non ultimo merito di 
quel «cinismo» che gli vie-
ne, « post mortem », negativa-
mente attribuito. E' vero che 
Ragionieri si affretta a testi-
moniare come Cerreti recupe-
ri in altri passi del suo libro 
Vumanita di Togliatti. Ma e 
proprio giusto continuare a 
definire l'«umanita» di un 
grande capo e pensatore poli
tico rivoluzionario, quale cer
to Togliatti fu, come momen
to privato a se stante e in 
contrasto col preteso domi
nante «cinismo» della sua 
condotta pubblica? 

A meno che in ufiorentino 
di Sesto» il senso della pa
rola <icinico» sia stato final-
mente riscoperto secondo Vo-
riginale significato greco. Nel 
qua! caso non ci resterebbe 
che andarcene tutti a « risciac-
quare i panni a Sesto» (I'Ar-
no del resto non vi scorre 
lontano) anche nella certezza 
che una riputitura linguistica 
di manzoniana memoria non 
guasterebbe davvero. 

Antonello Trombadori 

Franco Fabiani 
(oontinua) 

GRANDI AUTORI GRANDI LIBRI 
NELL UNIVERSALE ECONOMICA 

MILLER GARCIA 
Troplco del cancro. II libro piu WkM A D f ^ \ I I C 7 
famoso, piu discusso, piu per I V I / A l l W l W C d ^ 
seguitato del nostro secoto: 
un capolavoro che ha terremo 
tato la letteratura e la morale 
contemporanee. U 1.000 

GRASS 
Gatto • topo. I "giochi" di un 
gruppo di ragazzi sulla sudi 
cia eccitante spiaggia di Dan 
zica durante Tultima guerra. 
Una storia grottesca bellissi 
ma dell'autore de II tamburo 
di latta. Lire 800 

Cent'annl dl toHtudln*. Roman 
zo. 100 000 copie. In edizione 
economica il grande aweni 
memo delta letteratura latino-
amencana di questi anni 
Lire 1000 

SENZA TREGUA 
La gutrra del GAP di Gtovan 
ni Peace. L'incredibile reso 
conto delle azioni di un gap 
pista, figura ormai leggenda 
ria della guerra partigiana; le 
dimension! psicologiche della 
sua grande awentura. L. 1.000 

UNA DONNA j . LUIS BORGES 
di Sibitta Aleramo. Prefazione 
d: M. A. Macciocchi. II roman 
zo autobiografico di una sent 
!nce famosa che tra le prime 
ha espresso con lucida consa 
pevolezza la condizione della 
conna nella famigda e nella 
societa. L. 800 

VALLES 

Altre InqutslzionL Un smgola 
re libro di saggi letterari, una 
galleria di ritratti illuminati 
dsll estro critico di un genio 
affascmante e paradossale. 
Lire 1.000 

II ragexzo. Prefazione di 
Cantoni. n racconto autobio 
grafico dell'infanzia triste e 
dolorosa dei grande semtore 
comunardo. Lire 1 000 

BALESTRINI 
Vogliamo tutto. Romanzo. La 
voce violenta del giovane ope 
raio del Sud che lotta contro 
il lavoro i padroni Io stato. Un 
hbro che ha acceso la polemi 
ca politico-letterana. L. 1.000 

Richiedele il hstino aggiorna-
to dell Unhrereale Economica 
Feltrinelli m tutte le librene o. 
direttamente alia Casa editri-
ce Feltrinelli, via Andegari, 6 / 
20121 Milano. 

Feltrinelli 
novi ta e success i m tu t te le l i b rene 


