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Un'antologia di discorsi di Breznev 

Lapolitica 
sovietica 

Due motivi di particolare interesse: la portata 
dei nuovi accord! conclusi dalla diplomazia e i 
problemi e le prospettive dello sviluppo interno 

-1 recenti viaggi nella Re-
pubblica Federale tedesca 
o negli Stati Uniti hanno 
posto la figura di Leonid 
Breznev sotto una luce in-
ternazionalo abbastanza nuo-
va, nel senso che hanno 
accresciuto ancho nell'opi-
niono pubblica occidcntale 
1'interesse per la personali
ty del segretario generale. 
Parlare di una maggiore no-
torieta sarebbe certo impro-
prio, visto che la sua posi-
zione da nove anni al ver-
tico della direzione del Par-
tito comunista deU'Unione 
Sovietica era gia tale da 
tenere Tuomo al centro del
lo cronache politiche, inve-
stito dai riflettori della 
grando informazione e dei 
grandi dibattiti internazio-
nali. La sua presenza di 
protagonista in tutta una se-
rie di trattative diplomats 
che al massimo livello, con 
una sicura risonanza mon-
dialc, ha dato tuttavia mag
giore rilievo alio stile pev-
sonale, in precedenza assai 
meno evidente, dell'espo-
nente sovietico. Anche nel-
1'URSS, del resto, si e ali-
mentata questa legittima 
curiosita, sottolineando piu 
spesso negli ultimi tempi i 
meriti singoli del dirigen-
te (pur presentato sempre 
come portavoce delPintero 
gruppo di vertice del Par-
tito) fino al solenne rico-
noscimento ufficiale, che si 
e avuto in aprile con l'asse-
gnazione a Breznev del pre-
mio Lenin per la pace. 

D'altra parte le recenti 
trattative hanno posto an
che in evidenza come la te-
nace ricerca della coesisten-
za pacifica abbia finito col 
creare un nuovo sistema di 
rapporti tra l'URSS e le 
grandi potenze dell'Oecidpn-
te, in cui la semplice con-
vivenza lascia il posto a 
xin'area rapidamente cre-
scente di collaborazione con-
creta nelle sfere piu diver
se, non esclusa quella poli-
tica. La visita della seconda 
meta di giugno negli Stati 
Uniti e stata particolarmen-
te rivelatrice in questo sen
so. La sua risonanza non si 
e ancora spenta, visto che 
echi diversi arrivano, anche 
a distanza di settimane, ora 
dall'una ora daU'altra re-
gione del mondo. 

Sono queste, in sintesi, le 
premesse che pongono nel 
suo giusto valore la pub-
blicazione in Italia di una 
antologia di discorsi del di-
rigente sovietico: Leonid 
Breznev, La politico inter
na e le relazioni internazio-
nali dell'URSS __ Milano 
Teti ed. pp. 331, L. 2.500. 
La scelta stessa dei testi e 
autorevole. essendo stata 
fatta col concorso di fonti 
sovietiche. La presentazio-
ne del materiale riflette fe-
delmente quella che se ne 
fa nell'URSS. II volume ha 
quindi un ineccepibile ca-
rattere documentario. Com-
prende discorsi tenuti in 
sedi difTerenti. dal congres-
so dei colcosiani a ' quello 
dei giovani comunisti, dal
la conferenza internaziona-
le dei partiti del '69 alia 

La 4a edizione 
dell'Anno 
Culturale 

Chianciano 
c Scienza e potero > e il tema 

prescelto per la quarta edizio
ne dell'Anno Culturale Chiancia
no che al tradizionale premio 
leltcrario ha sostituito un'origi-
nale tribuna per il dibattito in 
torno ai grandi problemi della 
vita nazionale e intemazionale. 
n tema sara oggetto d: un 
convegno che vedra riuniti a 
Chianciano Terme dall'S all'll 
novembre 1973 scienziati di ogni 
specializzazione. filosofi. giuri-
sti. economisti. sindacalisti. uo-
mini politici. 

In un suo comunicato il comi
tate organizzatore ha motivate 
la scelta di questo argomento 
con la crescente incidenza che 
la scienza dimostra di avere 
nella vita pubblica « Intere nuo-
ve branche del sapere si sono 
costituite nel corso di questa 
grande espansione del orogres-
so tecnico-scientifico con l'og-
gettiva proposizione di nuove 
specializzazioni. mentre si e 
con altrettanta forza oggc'tiva. 
riproposto il problema di una 
ricostituzione un<taria del sa 
pere scientirico che consenta 
sia l'mfegraz.one delle acquisi-
7ioni disriDl'nan. sia lo «>jv><;a 
mento degli stessi confini mter-
d:s^iplimn sia inrine '"^sun 
zione di una responsahi'ita glo-
bale e civile da parte •ieV.n 
scienziato La scienza avverte 
la nrcessita di r vedcro il suo 
rapporfo con il pntrre cia nel 
sen«o di revis.onare i erten 
di direzione -le'la TohtiCrt ^e'la 
scienz?. sia nel <enso d: conte 
stare il ruo!o nu-amrnte passi 
vo cui la societa privati.s'ira an 
cora relcpa lo scienziato rifiu 
tandn a hit - non meno che 
•Tl'artista e ad ogni altro intel-
lettuale «*nennlis»a - il dlritto 
di formula re e Tar valere pro-
postc alternative per la promo-
alone c per l'impiego della ri-

4f ic» >, 

celebrazione del cinquanten-
nio dell'URSS. 

I numerosi temi via via 
afTrontati non richiedono 
un'analisi particolareggiata. 
I discorsi di Breznev « fan-
no » necessariamente «no-
tizia », come si dice nel ger-
go dei giornali, e vengono 
rcgolarmente sintetizzati dal
la stampa .La loro raccolta 
non portera quindi rivela-
zioni sensazionali. Si potra 
inveco riscontraro come la 
loro stessa costruzione ri-
fletta quel lavoro collettivo, 
che fa largo spazio all'im-
pegno di ricercatori, di con-
siglieri e di esperti e che e 
un punto di vanto della pre-
sente direzione sovietica, po-
lemica verso i metodi « sog-
gettivistici», cioe troppo 
personali, e desiderosa sin 
dall'inizio della sua espo-
rienza collegiale di sostituir-
li con « criteri scientifici ». 

Due punti sono tuttavia di 
particolare attualita ed e 
inevitabile che il libro sia 
letto sotto l'angolatura che 
essi ofl'rono. II primo 6 la 
portata dei nuovi aceordi 
conclusi dalla diplomazia so
vietica. Dopo il viaggio a Wa
shington si e compreso che 
essi non sono esprcssione di 
una congiuntura passeggera. 
Da parte sovietica, in parti
colare, rispondono al con-
trario a un disegno di lun-
ga scadenza. Si vuole ren-
dere la nuova tendenza « ir
reversible »; la parola, usa-
ta per primo da Breznev in 
America, e stata poi ripre-
sa a Mosca dal Comitato 
centrale del partito nell'at-
to stesso in cui approvava 
l'esito del viaggio. 

La prospettiva, che in 
questo modo si apre, e tal-
mente nuova rispetto alia 
esperienza intemazionale de
gli ultimi decenni da aver 
suscitato, accanto a molte 
speranze, anche talune per-
plessita. Se ne e gia discus-
so al momento del viaggio 
americano. I discorsi di 
Breznev ofTriranno tuttavia 
motivi per una riflessione 
piu accurata, perche con-
sentono di capire meglio sia 
come le posizioni sovietiche 
si sono via via precisate ne
gli ultimi anni, sia il loro 
rapporto, cosi come e vi
sto dagli stessi sovietici, 
con l'azione di quei paesi 
del Terzo mondo e con la 
lotta di quelle forze eman-
cipatrici, cui l'URSS e le-
gata da vincoli di lunga 
tradizione. L'uno e 1'altro 
indirizzo restano infatti nel
la concezione sovietica de-
stinati, non a escludersi, ma 
a valorizzarsi reciproca-
mente. 

Nei discorsi raccolti in 
questo volume lo spazio piu 
ampio e riservato at proble
mi interni dell'URSS. Ma 
proprio tale caratteristica 
consente di mettere a fuo-
co 1'altro punto, che ci pa
re essenziale per una cor-
retta analisi dei nuovi rap
porti fra l'URSS e le gran
di potenze dell'occidente. 

Anche dopo il viaggio 
americano abbiamo visto nel
la stampa italiana commen-
ti che cercavano di spiega-
re tutti i piu recenti svi-
luppi internazionali partcn-
do dall'immagine di una 
Unione Sovietica in profon-
do dissesto, costretta a 
mendieare aiuti e tecnolo-
gie, quindi in una posizione 
di sostanziale debolezza. 
Con simili premesse quegli 
stessi commenti finivano poi 
col palesare un sincero scon-
certo quando arrivavano a 
costatare come le varie trat
tative non si concludessero 
affatto con quelle conces
sion! unilaterali che quel 
fosco quadro lasciava pen-
sare inevitabili, ma al con-
trario con una scrie di ac
eordi severamente negozian 
da entrambe le parti, eppu 
re tali da far. largo posto 
a tesi tradizionalmente so-
stenute dall'Unione Sovie
tica. Anche in campo eco-
nomico le intese stipulate 
erano non opere di bencfi-
cenza, ma affari veri tra so-
ci eguali. in cui anche i ne-
goziatori sovietici sapevano 
garantirsi condizioni van-
taggiose (gli acquisti di 
grano dell'anno scorso in 
America ne sono un esem-
pio). 

Owiamente, la premessa 
era sbagliata Beninteso, vi 
sono nello sviluppo sovieti
co anche problemi di note-
vole serieta Un'attenta let-
tura di questi discorsi con-
sen tira di rendersene con-
to e di vedere come essi 
si colleghino. in particola 
re, alio sforzo degli ultimi 
anni, tendente ad elevare il 
livello di vita popolare 
quanto piu rapidamente 
possibile Ma si tratta pur 
sempre di problemi di una 
grande potenza. che ha im
mense risorse e una solida 
economia I suoi interlocu-
tori, d'altra parte, non so
no esenti da guai e lo san-
no. Al tavolo dei ncgoziati 
sono sempre le realta che 
contano, non le spcculazio-
ni propagandistiche. 

Giuseppe Boffa 

UN PAESE IN STATO DI EMERGENZA PERMANENTE 

IM IT I DELLA SOCIETA'ISRAEUANA 
Alia ricerca delle scelte che sarebbero necessarie per uscire dalla sifuazione attuale e andare verso la pace si sostituisce una continua agita-

zione sciovinistica - Non mancano critiche, per6, all'accentuato carattere capitalistico dello sviluppo: i lavoratori moltiplicano gli sciopert 

Dal nostro inviato 
TEL'AVIV. agosto 

Attorno al carattere della 
societa israeliana ci sono an
cora molti miti *e molti equi-
voci in Europa e forse nel
la stessa Israele, anche se la 
guerra dei sei giorni e le sue 
conseguenze hanno fatto ca-
dere molti veil. Nelle vie di 
Tel Aviv, in questi giorni si 
scorgono ancora le tracce dei 
grandi festeggiamenti con cui 
si 6 celebrato il 25. anniversa-
rio della fondazione dello sta-
to. Scritte luminose, slogans, 
manifesti. Dinanzi alio stadio 
arde la fiaccola accesa per 
le olimpiadi ebraiche, le Mac-
cabiadi, che quest'anno han
no avuto una risonanza del 
tutto straordinarifi. Curiosa 
manifestazione questa, che 
vuole celebrare le qualita fi-
siche della gioventu ebraica 
di tutto il mondo. II rariu-
no pero non e una norma-
le festa sportiva. Forse lo e 
per i giovani che vi parteci-
pano, ma all'opinione pubbli
ca israeliana viene presentata 
come il «giudaismo dei mu-
scoli ». 

Gli «uomini 
forti» 

« Le facolta sportive ebrai
che — leggiamo sul settima-
nale che esce in lingua fran-
cese, YActualite. — possono la-
sciare perplessi. Perche una 
equipe nazionale di scherma 
sovietica. ungherese o ameri-
cana e inconcepibile senza un 
apporto ebraico? Come si 
spiega che la squadra unghe
rese di pallanuoto. la miglio-
re del mondo. allinei un sem
pre maggior numero di ebrei? 
Perche sempre piu numero
si si reclutano fra gli ebrei 
gli " uomini forti "? ». E il 
giornale, dopo avere lamenta-
to che purtroppo vi sono mol
te discipline che inspiegabil-
mente gli ebrei trascurano. 
conclude: <t Ecco qui materia 
di riflessione e oggetto di stu
dio per gli antropologi e i so-
ciologi dello sport». 

E' sconcertante. Soprattut-
to perche si avverte l'impres-
sione di non essere di fronte 
a un caso isolato, alle elucu-
brazioni malate di un indivi-
duo. L'anziano signore col 
quale mi trovo a conversare 
sul grazioso piazzale della vec-
chia rocca di Jaffa «ripuli-
ta » degli arabi che l'abitava-
no e ricostruita e restaurata 
per i ricchi turisti europei e 
americani. 'mi indica abba-
stanza contrariato un grup
po di giovani che cantano ac-
compagnati da una chitarra. 
«Vede? Sono i migliori sol-
dati del mondo. I meglio ad-
destrati. i meglio allenati e 
istruiti. Ma pare che ne ab-
biano abbastanza. Dicono sem-
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GERUSALEMME — La parata militare del 5 luglio scorso per il 25° anniversario della fondazione dello stato di Israele 

pre piu spesso che vogliono 
la pace ». 

« I migliori • del mondo. II 
popolo eletto >. Tra un film 
americano e una lunga tra-
smissione sulle Maccabiadi, 
alia TV ascolto un dibattito 
sul significato da dare ai no-
stri giorni alia nozione di 
« popolo eletto ». Un rabbino. 
un filosofo e qualche altra per-
sonalita discutono a Iungo. 
Leggero rindomani su un gior
nale che l'unico punto su cui 

si sono trovati d'accordo e 
che «l'elezione > di Israele 
non deve essere fonte di una 
ingenua fierezza o di altret-
tanto ingenue vanterie. A che 
cosa serve allora contare gli 
studiosi. i filosofi. gli uomi
ni di Stato. gli sportivi ebrei 
o di origine ebraica? E* una 
altra componente, la piu ba-
nale forse, ma non la meno 
perfida di quell'esasperato na-
zionalismo e sciovinismo che 
si e andato sostituendo agli 

ideali che avevano animato i 
pionieri di 25 anni fa. 

«Quando fu creato, allor-
che non contava che poco piu 
di 650.000 abitanti ebrei, il pic
colo Stato di Israele viveva 
in una condizione di eguali-
tarismo ». E' un sabra (si chia-
mano cosi i cittadini israe-
liani nati sul territorio di 
Israele) poco piu che quaran-
tenne, membro del Mapam, 
commentatore di radio Geru-
salemme, che cerca di spiegar-

mi le sue delusioni e la sua 
attuale posizione critica, sep-
pur all'interno deH'establtsh-
ment. «Tutta questa relativa 
eguaglianza. nella quale ci 
era una buona dose di idea-
lismo. e scomparsa: il kib
butz come simbolo di una so
cieta di pionieri, il ruolo e il 
posto dell'individuo nella so
cieta non legato alia sua ric-
chezza e ai suoi redditi. le fun-
zioni politiche non sfruttate a 
fini lucrativi. Niente piu di tut

to questo. Viviamo in un regi
me capitalista " galoppan-
te " che, oltre ad aver appro-
fondito le differenze sociali, 
ha sconvolto anche le conce-
zioni sociali ». 

Non e una voce isolata. Sa
ra forse per l'approssimarsi 
delle elezioni di autunno, ma 
persino certi dirigenti del par
tito di governo si vedono co-
stretti a riconoscere certe real
ta* « La nostra societa attua
le — scrive uno di loro su 

INTERVISTA AL PROFESSOR LUIGI AURIGEMMA 

Cinque domande su Carl Gustav Jung 
Una vasta opera di avanguardia da non leggere in una chiave irrazionalistica — II « rispetto della persona malata » — Un 
giudizio sul metodo di Basaglia — « Le grandi linee dell'opera junghiana sembrano svilupparsi nel senso stesso verso cui si 
orienta la costruzione di una culture, di una societa e di una scienza nuove e piu aperte » — II peso della dimensione psichica 

II professor Luigi Aurigemma, 
curatore dell'Opera Omnia di 
Jung presso la casa editrice 
Boringhieri, ci ha concesso una 
intervista nella quale egli af
fronts una serie di temi at-
fuali dcll'analisi psicologica e 
offre una inferpretazione che 
tende a capovolgere la fesi cor-
rente di uno Jung fondamentale 
frrazionalista, leflerato piu che 
psichialra, dalle profonde infui-
lioni ma privo di una coerenza 
teorica. Egli ci propone uno 
Jung al centro del dibattito 
psichiafneo e scientifico, con-
vinto sostenitore del < rispet
to della persona malata ». 

II professor Aurigemma eser-
cita la professione di psicana-
lista a Parigi e fa parte di un 
gruppo di lavoro (psicologia 
collettiva) alle Ecoles des Hali
tes Etudes. 

Asststtamo ad un fenomeno 
particolarmente interessante: 
la totahta doltrinarta di Jung 
pare messa da parte ed tnve-
ce molti spunti leorici e le-
rapeulici junghiani vengono 
ripresi. 

Non mi sembra esatto dire 
che « la total itA dottrinaria » 
di Jung venga •• attualmente 
messa da parte, e cid gia per 
il semplice fatto che per una 
parte molto larga l'opera di 
Jung e ancora ignota in Ita
lia Di «totalita » non si po
tra parlare prima di molti 
anni ancora. A questa situa-
zione hanno portato molte-
plici cause, che vanno dal-
Tignoranza sospettosa del fa-
scismo nei confront! della 
pslcoanalisi in generale alia 
stessa estrema ampiezza e va-
reta dell'opera di Jung, pas-
sando per una certa pigrizia 
e frettolosita di giudizio di 
ambient! culturali per altro 
interessatl a questi problemi 
e che, sulla base di pubblica-
cazionl meritorie ma natural-
mente assai frammentarie 
degli ultimi decenni, si sono 
creata e rltrasmessa un'lm-
maglnc dello Jung quanto mat 
sempllctstlca: Jung annacq.ua-

tore della psicoanalisi, irra-
zionalista. uomo di lettere 
piuttosto che scienziato, e via 
dicendo. Le nostre successive 
pubblicazioni vengono sem
pre piu scalzando questa im-
magine, e mostrando che gli 
«spunti teonci e terapeuti-
ci junghiani» d; cui molti 
scoprono attualmente l'inte-
resse. non sono perle sparse 
in una massa confusa, ma 
piuttosto momenti di una va
sta opera di avanguardia. gia 
parzialmente penetrata per 
molti canali piu o meno ano-
nimi nella pratica terapeuti-
ca psichica di ogni tipo. e nel 
comptesso delle scienze an-
tropologiche. 

// metodo fenomenotogico 
sembra ripreso da molti psi-
chiatri modernL Cosa ne pen-
sa del discorso basagliano sul
la malattia mentale e sulla 
istttuzione manicomiale? 

Come e dimostrato da un 
notevole numero di scritti 
che abbiamo pubblica to nei 
primi volumi delle sue « Ope
re ». Jung e stato aH'inizio 
del secolo uno dei creatori 
della ps:chiatria modema. 
Nel senso della Insistenza, 
teorica e pratica, sulla neces-
sita del piu estremo rispet
to della persona malata e sul
la necessita dello sforzo di 
penetrazione nel linguaggio 
che traduce !a sua smgolaris-
sima esperienza. Nel senso 
delta affermazione della con-
correnza di condizioni molte-
plici alio stato di deviazione 
mentale Nel senso della cri
tica all'organizzazione costrit-
tiva tradizionale dell'ambten-
te di cura. Idee naturalmente 
non solo di Jung, che hanno 
poi fatto la loro strada e che 
strada faoendo si sono preci
sate e concretizzate. Basaglia 
e in Italia 11 piu autorevole 
e coraggioso rappresentante 
di un fenomeno largamente 
attuale nel mondo, e la sua 
azione merlta rispetto ed 
ammlrazione in quanto impo-
ne, In modo eh* ritengo *o-

stanzialmente irreversibile, la 
coscienza della corresponsabi-
Iita sociale nello stato di de
viazione mentale e nei meto
di - di trattamento, e spazza 
via l'aspetto troppo spesso 
gravemente punitivo e alie-
nante piu ancora che solo co-
strittivo deU'istituzione mani
comiale. Cid detto, e ricono-
sciuta pienamente la potenza 
di svecchiamento della posi
zione basagliana e delle de-
nunce e lotte che la accom-
pagnano, va precisato che 
Jung ha sempre sostenuto la 
collaborazione infausta di 
condizioni multiple nella ma
lattia mentale. e in partico
lare nelle psicosi. Penso per-
cio che i miei colleghi jun
ghiani siano senz'altro d'ac
cordo con me nel giudicare 
che egli rifiuterebbe oggi 
senz'altro 1'estremismo di 
quanti tendono ad affermare 
la esclusiva sociogenesi delle 
deviazioni mentali. 

Al recente convegno di Ro
ma su cJung e la cultura eu-
ropea* si 6 scnlito parlare 
di menergia psichica*, dt in-
contro fra rinconscio del pa-
ziente e quello del terapeuta-
Questi concetti hanno dato 
adito ad una interpretazione 
mislica, vitalistica e ascienti-
fica di Jung. Esistono le basi 
per una rijondazione piu at
tuale e moderna del pensiero 
di Jung? 

Senza esoterismo alcuno. 
ma con fermezza. va ricorda-
to che 1'analisi psicologica 
comporta una serie di feno-
meni psichici sui quali. al di 
fuori di una esperienza diret-
ta. e quasi fatale proiettare 
resistenze dlscreditanti. Se e 
certo che il linguaggio attra-
verso il quale gli analisti di 
ogni scuola hanno tentato di 
definire i fenomeni e i pro-
cessi via via osservatl pu6 a 
volte essere maldestro o oscu-
ro, e mobilitaie cosi il sospet-
to, va perb rlcordato cbe non 
e mai facile denominate espe-
riense nuovo. Quanto al tin-
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guaggio junghiano. a me pa
re che si possa a buon diritto 
dire che esso e per quanto 
possibile semplice, ove si ten-
ga conto che i fenomeni che 
esso tenta di definire o de-
scrivere semplici non sono af
fatto. Se. per esempio, nel 
corso di analisi ci accade di 
costatare. con notevole re-

. golarita. processi che trovano 
riscontro nella fenomenolo-
gia storica religiosa. che fa
re? Non possiamo fingere di 
non osser/arli solo per sfug-
gire alia accusa di mistici-
smo. Ci6 detto e owio che an
che il metodo esplorativo ed 
il linguaggio junghiani sono 
storicamente determinati, e 
che le sue personali scoperte 
e indicazioni metodologiche 
vanno rivlssute senza rigidez-
za. Per toccare solo un punto, 
oentralissimo nella concezio
ne junghiana della psicotera-
pia come delle scienze stori-
che, e evidente che il proble
ma delle analogic dei passag-
gi dalla psiche individuale al
ia collettiva e reciprocamen-
te, cioe il problema delle 
eventuali specidcita irriduci-
bili dei due livelli psichici e 
dei limiii della legittimita 
delle induzioni nei due sensi. 
va ripreso e approfondito ben 
oltre quello che Jung non ab
bia potuto fare. E cosi. altro 
esempio, e egualmente chiaro 
che le scienze fisiche dovran-
no piu profondamente verifi-
care la sua audace ipotesi del
la sincronicita come princi-
pio di relazioni acausali tra 
avvenimenti psichici e flsici. 
Eccetera. Resta comunque. il 
che e poi l'essenzlale, che le 
grandi linee dell'opera jun
ghiana sembrano svilupparsi 
nel senso stesso verso cui si 
orienta, come tante inquie-
tudini e tanti ferment! prova-
no, la costruzione di una cul
tura, di una societa e di una 
scienza nuove e piu aperte, e 
sembrano anzi potere offrire 
a questa costruzione molti 
puntl di riferimento 

Quali sono le finalita tera-
peutiche del pensiero jun
ghiano? 

Un analista che avesse fina
lita troppo precise rischiereb-
be di mancare gravemente al 
suo piu profondo dovere. che 
e, per ogni singolo caso, quel
lo di cercare di intendere il 
linguaggio dei sintomi e della 
sofferenza. di misurare assie-
me ail'analizzando quale 
inautenticita essi denuncino e 
di collaborare a ridurla, coi 
mezzi particolari che la sua 
arte gli fomlsce. In quale 
nuova piu o - meno stabile 
concezione di se nel mondo 
e della propria azione sul pro
prio mondo questo vada a 
sboccare, e da vedersl in ogni 
singolo caso. A noi consta che 
il senso, il significato della 
vita propria non si definisce 
attraverso l'analisi ne in mo
do uni forme ne in modo de-
finitivo. Un'analisi junghiana 
e in realta sempre aapertaa 
in quanto il punto di riferi-
mento ultimo, il fondo uma-
no in cui. al di sotto dell'infi-
nita variabilita storica. si ra-
dica il singolo, pud sempre di 
nuovo entrare dialetticamen-
te in conflitto con l'equilibrio 
o l'adattamento raggiunti, e 
tentare ancora un nuovo as-
sestamento piu cosciente e 
piu autentico. Essa quindi 
non e affatto un procedimen-
to di recupero, ne puramen-
te antidolorifico, e anche in 
questo senso non pud essere 
confusa con altre forme di te
tania analitica o osichiatrica. 

Lei pensa che vi sia in Ita
lia il pericolo dello mpsicolo-
gismov. cioe della tendenza 
alia formazione di una ideo-
logia psicologica nell'approc-
cio dell'individuo aUa realti 
che possa essere una sorta di 
salvagente per una societi or-
ganicamente contraddittoria? 

Penso che non possiamo im-
postare il nostro lavoro chiu-
dendocl nel tlmore dei «pe
ricolic che ne possono derl-
vare, E* coma nell'anallsi In

dividuale: se & verissimo che 
opera male l'analista che non 
valuta I rischi di una situa-
zione data, e verissimo anche 
che opera egualmente male 
anzi peggio l'analista che si 
lascia sopraffare dal timore 
delle conseguenze; tra le qua
li, del resto, prima e preve-
dibile e proprio quella che 
quanto l'analisi viene sco-
prendo incontri tentativi di 
recupero da parte delle strut-
ture psichiche dominanti. Se 
conosce il fatto suo, non ces-
sera per questo di operare, 
perche se deve guardarsi dal
la temerarieta ha pero anche 
il dovere del coraggio. E del 
resto per esperienza sa che se 
son rose, • fioriranno. Cosi e 
per noi neirinanettere Jung 
nella cultura italiana. La 
realta della dimensione psi
chica, coi suoi abissi e la sua 
potenza tanto maggiore quan
to meno nota, e un fatto che 
solo dei ri tardatari, comun
que camuffati, potrebbero o 
possono ancora negare. Tra i 
grandi esploratori di questa 
dimensione del reale, Jung, a 
nostro giudizio, ha una posi
zione particolarmente stimo-
lante. perche prima e piu di 
ogni altro analista ha affron-
tato alcuni - degli innumere-
voli problemi che pone, a li
vello individuale e a livello 
collettivo. rindissolubile era-
bricazione di questa dimen
sione con le altre della real
ta totale. Le scienze antro-
pologiche piu diverse, Ivi in-
cluse le socio-economiche e 
politiche, hanno oggi 11 piu 
assoluto bisogno di misurare 
meglio il peso e l'azione di 
questa dimensione che solo 
da pochi decenni viene esplo-
rata a fondo. Non saremmo 
quindi studiosi onesti e veri 
«terapeuti della cultura », per 
dirla con parole dl Jung che 
a me piacclono molto, se ci 
lasciassimo frenare dal timo
re di eventuali azloni dl re
cupero, naturalmente contra-
rissime alle nostre speranze. 

Haaretz — e veramente capi-
talistica. Questa societa, nel
la quale esiste una cosi gran
de differenza tra ricchi e po-
veri contraddice i principi del 
partito laburista. II monopo-
lio detenuto, per esempio, dal
la societa " Elite " (una fnb-
brica di dolciumi dove ebbe 
luogo, lo scorso anno, un Iun
go sciopero) prova che due o 
tre famiglie possono accumu-
lare milioni. Nonostante le 
difficolta, il movimento dei 
kibbutz trae proiitto da que
sto andazzo e, anziche costrui-
re e ampliare le proprie azien-
de, comincia a discutere di 
investimenti in borsa e dello 
acquisto di azioni. Dietro il ca
rattere sacro dei Phantom • 
l'inserimento e la collocazione 
sociale degli immigrati, certu-
ni realizzano grossi guada-
gni personali. In conseguen-
za dell'acquisto da parte di 
privati di gran parte del set-
tore pubblico, noi viviamo un 
socialismo alia rovescia e que
sto processo. che mette in pe
ricolo la-nostra esistenza, de
ve essere bloccato... ». 

Dove e finito il vecchio mi-
to sionista del « lavoro reden-
tore ». che doveva fare del po
polo ebreo «un esempio per 
il mondo intero »? Undici mi-
liardi di dollari americani in 
poco piu di venti anni, oltre 
venticinque miliardi di capi-
tali privati che si sono im-
possessati dei settori pubbli-
ci. La dipendenza economica, 
quindi, la mobilitazione mili
tare permanente, la politics 
annessionista, hanno comple-
tamente cambiato il volto del
lo Stato nato nel 1948. 

Bulldozer 
e dinamite 

Si capisce come in tali con
dizioni gli scioperi si siano 
moltipiicati. malgrado gli ap-
pelli del governo e dei sinda-
cati (Histadrut), malgrado gli 
aceordi per il blocco dei sala-
ri e dei prezzi deciso con i 
padroni, malgrado la repres-
sione. Nel '70 gli scioperi so
no stati oltre 170 nei vari set-
tori della economia e hanno 
coinvolto oltre 390.000 operai. 
In questo ultimo anno si so
no verificate ben 56 agita-
zioni non approvate dalla cen
trale,sindacale. 

La guerra dei sei giorni, la 
ebbrezza della «vittoria», ave
vano per un certo tempo ma-
scherato molti aspetti piu a-
cuti della realta israeliana. 
Non dimentichiamo. ripete fi
no alia noia la destra di Tel 
Aviv, che nel 1966 e'erano in 
Israele piu di 100.000 disoc-
cupati (piu del 10% della po-
polazione attiva) e che per 
la prima volta. dal 1948, la 
emigrazione era superiore al-
l'immigrazione. Oggi siamo 
una potenza tecnologica, non 
ci basta piu la manodopera 
ebraica. Ci si fa un vanto del 
fatto che decine di migliaia 
di pendolari arabi, mantenuti 
in un regime di apartheid, 
vengono a offrire le loro brac-
cia in Israele, dalla Cisgior-
dania; che dltre migliaia so
no arruolabili nella fascia di 
Gaza, dove le forze di repres-
sione e di occupazione fan-
no sempre piu spesso lavo-
rare i bulldozer e la dinamite 
per cancellare dalla faccia del
la terra i villaggi arabi, per 
fare posto alle c colonie > mi-
litari di Dayan. 

In quale misura gli sciope
ri, le agitazioni, il malessere 
che si awerte nella societa 
israeliana tra gli operai. gli 
intellettuali. le giovani gene-
razioni sono permeati della co
scienza che tutto cid e legato 
alle soluzioni di forza scelte 
dalla classe dirigente del lo
ro paese? La maggioranza di 
questi settori della popola zio
ne sembra cominciare a ren-
dersi conto per lo meno dei 
costi material! e morali di 
una tale situazione. Ma anco
ra esigue sono le forze poli
tiche che riescono a collega-
re questi costi alle scelte del
la dirigenza di Tel Aviv e a 
far comprendere che la so-
luzione di tutti qu&sti pro
blemi implica un cambiamen-
to radicale della politica eco
nomica e intemazionale, una 
riduzione delle favolose spese 
di guerra insieme alia ricer
ca della pace con i paesi arabi. 

Franco Fabianl 
(continua} 
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BEREZK0V 
Interprete di Stalin 

XX secolo - pp. 448 - L, 2.000 
La testimonianza di un diplo
matics sovietico su alcuni dei 
momenti piu cruciali della sto-
ria contemporanea: dal patto 
tedesco-sovietico alia confe* 
renza di Teheran (dove hi 
interprete di Stalin), alle tra* 
tative per la fondazione det* 
roNu. 
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