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I drastici tagli a l bilancio del CNR 

LA RICERCA 
DA SALVARE 
Solo una radicale trasforinuzione del settoiT, di fiii i lavo-
ratori siano protugonisti, puo consentirne il rilancio - Demo-
cratizzazione dclle stiutture e ritiualilicazioiie degli obiettivi 

Celebrati i cinquant'anni della «rivoluzione di settembre 

II 14 settembre scorso si 
e riunita l'Asseniblea plena-
ria dei Comitati di consulen-
za del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche per discutere 
la relatione del presidente 
Faedo sullo stato della ricer-
ca seientifica e tecnologica in 
Italia. 

In realta, il dibattito c sta
to quasi interamente focali/ 
/ato intornu alia nuti/.ia (del 
resto drammatica) elie in 
quella sede veniva ulficial-
niente comunicaia per la pri
ma volta. secondo cui il go-
verno aveva gia deciso di 
operare una cospicua decur-
ta/.ione del fondi di bilancio 
del CNR. Questo. occorre dir-
lo. ha rappresentato un pri-
mo grave limite della discus-
sione. Da un punto di vista 
corretto non sembra possioi-
lo separare o. come in talu-
ni casi e accaduto, contrap-
porre il discorso sull'atteg-
giamento delle forze politiche 

di governo nei confront! del
la ricerca seientifica da quel-
lo die l'attuale dirigenza del
la ricerca seientifica pubbli-
ca riesce a fare su SP stessa, 
sin propri orientamenti e sul-
le proprie scelte. K' evidente 
the fra le due cose esiste in 
questo momento una contrad-
(lizione e die questa contrad-
dizione non va sottovalutata 
anche per 1 riflessi politici 
che ne discendono. Tuttavia 
non si puo convalidare l'opi-
nione di chi Fissa una linea 
discriminante londamentale 
Fra mondo della ricerca glo-
balmente considerato e mon
do politico: se non altro, per 
non portare actjua al mulino 
di quei moralisti dell'iiltima 
ora. i quali anche in questa 
occasionc tornano a ripetere 
che <- i politici non capisco-
no le esigen/e della scienza ». 
quasi che non esistessero poli
tici e politici, e scienza e 
scienza. 

«Errore deprecabile » ? 
La questione quindi per noi 

e un poco piu complessa di 
quanto un tagiio di bilancio, 
considerato come una deci-
sione puramente amministra-
tiva, non comporti. Cos'e ac
caduto in sostanza? Un Fatto 
apparentemente molto sempli-
ce: il bilancio del CNR. del-
Korganismo cioe cui sono af-
Fidati il controllo e la consu-
lenza su quasi tutti i settori 
della ricerca pubblica in Ita
lia, e stato portato dal gover
no dai 75 miliardi (circa) del 
1973 ai 50 miliardi dell'anno 
prossimo. CiFre alia mano e 
Facile dimostrare che con que
st! cinquanta miliardi si co-
prono le voci di bilancio che 
assicurano la sopravvivenza 
«vegetativa» dell'organo. Tut-
to il resio, — e cioe: contrat-
ti di ricerca, contributi. bor-
se di studio, programmi spe-
ciali o finalizzati, — e desti-
nato a cadere. In parole po-
vere: in questo modo «si 
programma» Treddamente il 
blocco della ricerca in am-
plissimi settori della ricerca 
italiana; piu in prospettiva (e 
questa e la nostra vaiuiazio 
ne della scelta) s'intravvede il 
proposito o almeno la possi
bility « oggettiva » della liqui-
dazione dello stesso CNR. 

Di Fronte a Falti di queste 
proporzioni e percio diffici
le accedere alia spiegazione 
che il presidente Faedo. pur 
tra espressiom di risentita e 
dura condanna, da di questa 
scelta del governo come di 
uno « spiacevole incidente *. di 
un * deprecabile errore ». che 
potra essere sanato al livello 
di una trattativa privata con 
il ministro del Tesoro. Puo 
darsi che qualche altro mi-

liardo cada nelle casse del 
CNR. Puo darsi perfino che 
1'intera somma decuriata veil 
ga < restituita », sulla base di 
quei giochi di potere che spes-
so sostituiscono la logica de
gli argomenti e delle cose (ma 
in tal caso occorrcrebbe al
meno riconoscere che i respon-
sabili della spesa pubblica 
non conoscono il timore del 
grottesco). II pioblema del-
I'onentamento resta. K lo di-
mostrano altri fatti significa-
ti\i. su cui, senza eccessiva 
Frettolosita ma anche senza 
settarismi di settore o di grup-
po. occorre cominciare a ri 
flettere. Mentre il bilancio del 
CNR viene diminuito di un 
terzo. cresce quello dell'INFN 
(da G a 9 miliardi) e del CNEN 
(da 50 a 60 miliardi). organi-
smi inquadrati neH'ambito ri-
spettivamente del ministero 
della Publica Istruzione e di 
quello dell'Industria: e per le 
ricerche spaziali si raggiun-
ge la cifra record di 186 mi
liardi (sul quinquennio), di cui 
99 (!) per gli impegni interna-
zionali dell'Italia nei progetti 
post-Apollo e Esro. 

Ora, deve essere ben chia-
ro che noi non siamo contra-
ri in linea di principio ad un 
aumento delle dotazioni per la 
ricerca fisica e nucleare (men
tre per la ricerca spaziale va 
fatto un discorso a parte). Col-
pisce tuttavia 1'irragionevole 
e crescente squilibrio Fra le 
diverse voci del Finanziamen-
to pubblico, che lascia sospet-
tare l'assenza di una chiara 
linea di programmazione nei 
settore o, peggio, l'esistenza 
di piu recondite (e magari 
conFuse) intenzioni di realiz-
zare scelte castranti per in-
teri settori della ricerca. 

Sowenzioni ai privati 
Diventa comunque difficile. 

di fronte a questi fatti. soste-
nere che la contrazione di 
bilancio del CNR sia giustifi-
cata dalle esigenze di auste-
rita invocata dal ministro Bu-
calossi nei corso del dibatti
to assembleare: per quanto ri-
veli pur sempre una singolare 
mentalita progressiva I'idea 
di poter fare delle «econo
mic » su uno dei bilanci scien
tific! pubblici relativamente 
piu miseri dell'intera area 
mondiale sviluppata. Bisogna 
a questo punto cercare moti-
vazioni piu serie e piu credi-
bili, e per far questo occor
re accennare un istante alia 
situazione complessiva del 
CNR. 

E* vero che. se si guarda 
alia cosa in termini di pro-
duttivita qualitative e quanti-
tativa della ricerca. 1'utiliz-
zazione dei fondi da parte di 
questo organismo si presen-
ta ampiamente criticabile. e 
di fatto ampiamente e dura-
mente e stata criticata dalle 
forze di sinistra, e in parti-
colare da quelle comuniste. 
oggi come in passato. Ala. co
me e stato osservato giusta-
mente dalla tribuna dell'As-
semblea. e lecito dubitare che 
fondi ridolti possano in que
sta situazione essere spesi 
meglio: c probabile. anzi. die 
ci sia un'affannosa tendenza 
a spenderli peggio, riducen-
do ulterioiTnente il livello 
della produttivita seientifica 
in Italia. A fatto e che. in 
una situazione di crisi, del 
CNR. il governo, invece di 
puntare su di una rivitaliz-
zazione e trasformazione del
l'organo. sceglie la strada 
del sowenzionamento a enti 
e societa di ricerca privati. 
semiprivati. parastatali o sta-
tali, nessuno dei quali. co
munque. ha la stnittura rap-
presentativa (con gli enormi 
limiti che sappiamo) del CNR. 
Enorme importanza assume 
nei quadro dei fatti gia cspo-
sti 1'aumento della dotazione 

del rondo LMI. arrivato or-
mai a 100 miliardi. del qua
le nessuno in Italia riesce a 
sapere con quali criteri sia 
gestito, a chi e con quali mo-
tivazioni tecnologiche e scien-
tifiche vengano assegnati i fi-
nanziamenti, e cosi via. Sce
glie. cioe. la strada estrema-
mente illusoria e al tempo 
stesso pericolosissima di una 
licitazione privata del finan-
ziamento pubblico, che si giu-
stifica solo in termini di a-
stratto efficientismo. quando. 
come nei caso della ricerca 
spaziale. non mette alio sco-
perto rapporti di subordina-
zione Fra 1'ltalia e l'imperiali-
smo USA. 

A questa scelta. die e. te-
miamo. di tendenza. concor-
rono probabilmente altri Fat-
tori. Alcuni fatti nuovi si so
no verificati nei corso dell'an
no passato nella vita del CNR. 
Intorno alia questione dei 
« programmi speciali ». il cui 
compito dichiarato e di assol-
vere a finalita sociali d'inte-
resse nazionale. si e aperto 
un conFronto molto critico e 
aperto con le Forze sindacali: 
per la prima volta la Fede-
razione unitaria delle Confe-
derazioni dei lavoratori puo 
giovarsi di un organismo di 
collcgamento con il CNR at-
traverso il quale far perve-
nire la propria valutazione di 
tali programmi e proprie pro-
poste alternative: e sebbene 
tale lavoro sia ancora nel
la Fase iniziale, non v'e 
dubbio che la procedura i-
naugurata preFiguri un inter-
vento dei lavoratori (ancbe in 
termini - conflittuali, beninte-
so) sul terreno degli orienta
menti della ricerca, che era 
impensabile fino a qualche an
no Fa. Ancora: I'ampia cir-
colazione del progetto di leg-
ge comunista per la ri Forma 
del CNR ha fatto tornare di 
attualita e ha concrettzzato 
1'esigenza di una democratiz-
zazione delle stnitture dell'or
gano. che d'altra parte ha 

trovato espressioni sempre piu 
puntuali anche nelle lotte e 
nelle carte programmatiche 
dei sindacali dei lavoratori 
della ricerca. 

Niente puo impedirci di 
pensare. di fronte a questi 
Fatti, che si sia voluto col-
pire nei CNR l'organismo piu 
suscettibile di sviluppo demo-
cratico e piu soggetto poteii-
zialmcnte al controllo popo-
lare. Mettiamo l'accento. co
me del resto abbiamo sempre 
Fatto. sul carattere di ipote-
si, di possibilita. che queste 
valutazioni assumono nei no
stra discorso, condizionate co
me sono alio svolgimento di 
una Iunga lotta e alia realiz-
zazione di una complessa se
rie di alleanze. Ma insistia-
nio al tem|x) stesso sulla Fun-
zione caratterizzante die tali 
ipotesi del movimento sinda-
cale e del partito comunista 
avevano assunto in questo 
preciso momento nei dibatti
to interno al CNR e in talu-
ni aspetti della sua attivita 
verso I'esterno. 

Percio a noi non pare die 
si possa lottare efficacemen-
te contro la decurtazione dei 
Fondi del CNR (come pure e 
doveroso Fare in tutte le dire-
zioni e con tutte le Forze di-
sponibili) senza tener conto 
di quali debolezze 1'hanno con-
sentita (se non giustificata) e 
di quali siano le prospettive 
di Fondo verso cui muoversi. 
II discorso torna dunque an
cora una volta (anche se con 
una drammaticita Forse mai 
raggiunta in passato) alle ra-
dici del problema: alle Fonti 
di Formazione di quella volon-
ta politica die determiiia le 
grandi scelte e gli orienta
menti generali della ricerca: 
alia questione da chi, e in 
quali Forme, e per quali inte-
ressi si gestisca una ricer
ca seientifica die sia salda-
mente integrata nello svilup
po economicp e sociale del 
Paese. - senza" per questo per-
dere la propria creativita e 
autonomia. anzi ricevendone 
l'impulso rinnovatore che og
gi, nei vecchio quadro poli
tico e istituzionale. ha perso 
o corre il rischio di perdere 
totalmente. Due capisaldi del 
nostro discorso risultano in 
questa Fase essenziali: il con-
vincimento die sviluppo eco-
nomico e ricerca seientifica 
non sono un prima e un poi, 
quasi die la seconda rappre-
sentasse un superfluo pennac-
chio da innalzare sulle situa-
zioni floride e mature, una 
volta che queste fossero rag-
giunte (secondo una peregri-
na ma significativa e preoc-
cupante interpretazione della 
politica deFlazionistica del Go
verno. Fornita all'Assemblea 
dal ministro Bucalossi), ma 
due entita convergenti e reci-
procamente condizionantesi al-
1'interno di una programma
zione comune: e la chiara no-
zione del Fatto che tra ri-
jorma degli organi di ricer
ca e loro efficienza, tra de-
mocrazia e riqualificazione de
gli obiettivi. metodi. organiz-
zazione del lavoro nei cam-
po della ricerca seientifica, 
non esiste alternativa ma con-
gruenza profonda. una unita 
indissociabile. Fino a ieri di-
cevamo: la ricerca pubblica 
in Italia va salvata e trasfor-
mata: oggi dobbiamo dire 
con forza ancora maggiore: 
la ricerca pubblica in Italia 
va trasFormata per essere sal
vata. 

Intorno a queste indicazio-
ni e possibile oggi creare un 
vasto schieramento di forze 
(dalle ConFederazioni sinda
cali alle organizzazioni poli
tiche della sinistra a certi 
settori dello stesso mondo del
la ricerca), al cui centro stan-
no e sempre piu devono sta
re i lavoratori della ricerca 
con le loro organizzazioni di 
categoria. impegnati diretta-
mente nella lotta contro la 
politica suicida di questo go
verno. Occorre preoccuparsi 
di saldare in questo momen
to le diverse componenti di 
questo schieramento. porsi 
cid come obiettivo politico 
primario in questa fase del
ta lotta. Solo una spinta con-
vergente di queste diverse for
ze puo infatti arginare la spin
ta all'indietro die la ricer
ca nei suo complesso subisce 
e costituire le condizioni non 
per un ritorno (anche ammi-
nistrativo) al" passato bensi 
per un salto in avanti quale 
riciiiede la realta sociale e 
politica del Paese. 

Alberto Asor Rosa 

1923: LA BULGARIA INS0RGE 
i ' • . 

L'insurrezione di settembre, soffocata nei sangue nonostante I'eroico sacrificio degli operai e dei contadini, getto le premesse per quella politica di 
unita popolare che doveva essere decisiva per sconfiggere i fascisti - Una dichiarazione di Dimitrov davanti ai giudici di Lipsia: « Sono fiero di 
questa insurrezione eroica. Mi rammarico soltanto che il mio partito ed io non fossimo altora dei veri bolscevichi» - Almeno ventimila le vittime 

«Eslstono delle sconiltte 
che contribuiscono molto 
alia vittoria successiva del-
l'azione liberatrice della clas-
se operflia: questo Fu il ca
so deH'insuccesso toccato al
ia rivoluzione di settembre 
del 1923» affermava Giorgio 
Dimitrov nei suo rapporto 
al V Congresso del Partito 
Comunista Bulgaro (il primo 
dopo la disfatta del fasci-
smo) nei dicembre del 1948. 

L'insurrezione di settembre 
chiudeva in Bulgaria, con la 
sconfitta dei lavoratori. il pe-
riodo di .crisi e di aspri 
scontri di classe aperto dal
la prima guerra mondinle 
in una serie di paesi euro-
pei. Ma gia all'indomani del
la fallita insurrezione Gior
gio Dimitrov e Vassil Kola-
rov. che il tentativo insur-
rezionale avevano capeggia-
to, scrivevano nella loro 
« Lettera aperta agli operai e 
contadini bulgari »: « La scon
fitta ci insegnera il cammi-
no della vittoria. Malgrado 
tutto e contro tutto la Bul
garia avra il suo governo 
operaio e contadino ». 

Oggi, la Bulgaria celebra 
il cinquantesimo anniversario 
della insurrezione di settem
bre guardando a un passato 
e a un presente dove tutte le 
previsioni e aspirazioni degli 
sfortunati combattenti di al-
lora si sono trasformate in 
realta. Ma bisogna ricerca-
re in quella lontana batta-
glia perduta le radici degli 
orientamenti e le basi per le 
iniziative che dovevano con-
durre il Paese non soltanto ai 
risultati politici ottenuti nel
le successive lotte ma anche 
alle sue piii riuscite odierne 
realizzazioni. 

Tre insurrezioni segnano i 
momenti cardme del periodo 
di crisi in Bulgaria. II 26 
settembre del 1918 si erano 
ribeliati i soldati del fronte 
di Salonicco e si erano diret-
ti su Sofia proclamando la 
repubblica. La rivolta era 
stroncata al terzo giorno al
le porte della capitate. 

Poi e'era stata una illuso
ria parentesi con le vittorie 
elettorali del partito contadi
no e la eccezionale esperien-
za di governo di Stamboliski, 
per alcuni aspetti utopistica 
e corporativa. ma coraggiosa-
mente riformatrice. Questo 
governo era stato rovesciato 
con un colpo di Stato il - 9 
giugno da un gruppo di « ge
nerali, banchieri e professori 
controrivoluzionari» — se
condo un'espressione di Gior
gio Dimitrov — e allora era 
scoppiata rinsurrezione con-
tadina, anche questa sofFoca-
ta nei sangue. Lo stesso 
Stamboliski era stato selvag-
giamente ucciso. 

A questi due awenimenti, 
il PC bulgaro si era mante-
nuto estraneo. Seguendo una 
linea che l'lnternazionale Co
munista avrebbe poi definito 
a dogmatico - dottrinaria », i 
suoi dirigenti avevano ritenu-
to di non dover rawisare 
una « rivoluzione proletaria » 
nella rivolta dei soldati e ave
vano definito il colpo di Sta
to contro Stamboliski uno 
scontro « fra la borgnesia ur-
bana e quella rurale ». 

Ma gia nei giorni dell'in-
surrezione contadina, la posi-
zione di neutralita non era 
stata di tutto il Partito. In 

Da questa cima a strapiombo nella gola dell ' lskar venivano gettati nei vuoto gli insorti catturati dai fascisti 
nella zona di Vraza. Un monumento ricorda oggi I'eroico sacrificio degli operai e contadini bulgari levatisi 
in armi contro la reazione. 

diverse localita. alia base, i 
comunisti avevano combattu-
to ed erano morti a Fianco 
dei conjadini. Al vertice, Vas
sil Kolarov, che era allora 
segretario dell'Internazionale 
Comunista, aveva inviato da 
Mosca la direttiva di «com-
portarsi come i bolscevichi» i 
quali avevano stroncato il 
tentativo di rivolta militare 
condotto dal generale zarista 
Kornilov contro il governo 
borghese di Kerenski. Dopo 
il colpo di Stato e la scon
fitta contadina, nei PC s'era 
aperta un'aspra polemica. 
Tuttavia coloro che giudica-
yano un errore e una abdica-
zione le. decision! del 9 giu
gno erano i n n e t t a minoran-
za. - - , - ^ 

Le elezioni 
Da qui, si puo dire, comin-

cia la storia della terza in
surrezione, quella che il mo
vimento operaio internaziona-
le considero come la «ri
voluzione bulgara del 1923 ». 
La necessita dell "insurrezione 
popolare «per un governo o-
peraio e ccntadino» come so-
luzione di'lla a crisi sul pro
blema del potere» riaperta 
dai colpo di Stato del 9 giu
gno. viene affermata da Vas
sil Kolarov dinanzi al Comi-
tato Centrale del PC nella 
riunione che questo tiene dal 

5 al 7 agosto. In quella riu
nione Kolarov e Dimitrov e 
gli altri dirigenti che hanno 
adottato le posizioni dell'In-
ternazionale Comunista non 
riescono tuttavia a ottenere 
dalla maggioranza la condan
na del settarismo opportuni-
stico del 9 giugno. II CC po
ne al partito il compito di 
preparare l'« insurrezione ar-
mata di massa », ma il rifiuto 
dell'autocritica introduce un 
pericoloso elemento di sepa-
razione tra quella decisione e 
la possibilita di attuarla. 

Intanto il governo dei ((ge
nerali, banchieri ecc.» rea-
lizza la propria - « politica ». 
II partito dei contadini viene 
posto fuori Iegge e i suoi di
rigenti e militant i imprigio-
nati a migliaia, perseguitati, 
uccisi. Ma imprese di questo 
genere, in ogni offensiva an-
tipopolare, non sono mai il 
fine ultimo. Viene abolita la 
giornata lavorativa di otto o-
re e vengono tolte le terre ai 
contadini che le avevano ot-
tenute con la riforma agra-
ria di Stamboliski, cessano 
le facilitazioni creditizie per 
i ' contadini coltivatori (la 
maggioranza della popolazio-
ne) che ricadono nelle mani 
degli speculatori e degli usu-
rai, \iene abolito il monopo-
lio statale del commercio e-
stero e ricomincia l'esporta-
zione delle derrate alimenta-
ri e degli altri prodotti ne-

cessari alia vita e al pro-
gresso del Paese. 

«La soluzione capitalistica 
della crisi politica», avverte 
Dimitrov, sta portando il 
Paese « alia dittatura militare 
o fascista». II Partito comu
nista propone la costituzio-
ne del « fronte unico » ai con
tadini ai socialdemocratici e 
agli altri Partiti aventi un se-
guito tra i lavoratori. II par
tito dei contadini, o meglio 
gli elementi piu combattivi 
che hanno cominciato a ri-
dargli vita, vi aderiscono im-
mediatamente. II governo — 
premuto da esigenze di poli
tica estera prima che inter
ne — annuncia le elezioni, 
sapendo bene che ne verra 
spazzato via se queste non 
saranno completamente falsa-
te dal terrore e daU'illegalita 
(comunisti e contadini aveva
no ottenuto, cinque mesi pri
ma, il 71° o dei voti in tota
led 

Violenze 
« II regime parlamentare — 

— scrive Dimitrov sul Gior-
nale dei lavoratori il 23 
agosto — appare come un 
grande inconveniente ai capi
talist!... La legalita li soffoca 
e li uccide... Essi sono per 
la dittatura borghese del ca
pitate... E coloro che pensa-
no che il fascismo sia diret-

to unicamente contro il co-
siddetto pericolo comunista si 
ingannano amaramente. Essi 
pagheranno molto caro il pro-
prio errore e la propria mio
pia politica. II fascismo non 
e soltanto anticomunista, es-
so e anche antipopolare». 
« L'esempio dell'Italia ne e la 
miglior prova» conclude piii 
avanti Dimitrov, in un tempo 
in cui neppure in Italia era-
no in troppi a vedere le co
se con tanta chiarezza. Di
mitrov e impegnato — con 
questo e con tutta una serie 
di articoli che compaiono tra 
il 22 agosto e il 10 settembre 
— a orientare il Partito e il 
Paese sulla necessita del fron
te unico per sventare il pe
ricolo incombente. 

Infatti la situazione va pre-
cipitando. II repentino peg-
gioramento delle condizioni di 
vita delle grandi masse ali-
menta un diffuso spirito di 
ribellione. Le squadracce (ce 
n'erano di tutte le sfumatu-
re) hanno il loro da fare a 
perseguitare — e uccidere — 
i comunisti e i contadini 
« frontisti ». II governo cerca 
il momento per piazzare il 
colpo che demolisca comple
tamente la possibilita di uno 
svolgimento regolare delle e-
lezioni. II 12 settembre la po-
lizia «scopre» cib che i co
munisti purtroppo erano ben 
lontani dall'aver preparato: il 
piano di un'insurrezione che 

L'ESPERIENZA DI GORIZIA SI RINNOVA A TRIESTE 

Una comunita per il malato mentale 
L'uniaiiizzazione flelFospeilalc psichiatrico e solo il primo passo - La medicina « fatta in mezzo alia stra
da » - Quando Teducazionc sanitaria diventa educazione politica - A colloquio con Franco Basaglia 

P ' 

Un gruppo di malati dell'ospedale psichiatrico di Trie
ste mentre conversa al bar. 

DAL CORRISPONDENTE 
TRIESTE, 23 settembre 

Negli stessi giorni in cui a 
Gorizia si compiva la mani-
festazione restauratrice nei 
confronti dell'ospedale psi
chiatrico. gia sede della pri
ma comunita terapeutica, a 
Trieste i degenti dell'ospe
dale di San Giovanni proiet-
tavano. con l'assistenza tec-
nica del laboratorio di ricer
che audiovisive di Pisa, film 
girati da loro stessi con un 
videotape (alcune di queste 
pellicole sono state presenta-
te alle recenti giomate - di 
Venezia). 

Ed e parso quasi che que
sta nuova sperimentazione. 
al di la della sua intrinseca 
consistenza e validita. se-
gnasse emblematicamente lo 
sforzo in atto al nosocomio 
triestino. sot to la direzione di 
Franco Basaglia. per un rin-
novamento continuo. una ri
cerca incessante volta a spez-
zare tutti gli steccati che an
cora emarginano i cosiddetti 
malati di mente. 

Non siamo piu dei carbo
nari — ci ha detto giorni fa 
Basaglia — se l'Organizza-
zione mondiale della sanita. 
che segue il nostro lavoro da 
viclno. riconosce nella linea 
portata avanti a Trieste l'in-
dicazione piu valida oggi. a 
livello intemazionale, nei 
campo dell'assistenza psichia-
trica. -

Cid vuol dire innanzitutto 
che a Trieste non ci si limita 
a ripetere 1'esperienza di Go
rizia (quella stessa che in 
queste settimane i reaziona-
ri. politici e medici. si danno 
da fare per disperdere). ma 
si va necessariamente oltre. 

A Gorizia si era riusciti ad 
aprire 1'ospedale. a trasfor-
mare un reclusorio in una co
munita. A Trieste i primi due 

anni della gestione Basaglia 
sono stati volti a questa stes
sa opera di umanizzazione 
dell'ospedale, premessa indi-
spensabile per awiare qual-
siasi discorso di tipo nuovo. 
Vi sono state resistenze di 
vario genere, interne ed e-
sterne al luogo di cura. Po-
sitiva e stata la funzione 
svolta daH'Amministrazione 
provinciale, a cominciare dal 
suo presidente Zanetti. de-
mocristiano come quegli am-
ministratori di Gorizia d'as-
sessore Perissin e gli altri) 
che, attestati su tutt'altra 
sponda stanno smantellan-
do, con la complicita di talu-
ni medici conservatori. quan
to cola si era costruito. 

Adesso — prosegue Basa
glia — 1'ospedale psichiatrico 
triestino e pronto a decollare 
verso una direzione diversa. 
Quale? L'imperativo e cate-
gorico: bisogna uscire dal-
I'ospedale, creare servizi al-
temativi. coinvolgere la co
munita a livello di quartie-
ri. di associazioni di base, di 
organismi dal decentramento. 

Igiene mentale non puo si-
gnificare trascinare il pazzo, 
vero o presunto. tra le quat-
tro mura del manicomio. piu 
o meno aliberalizzato»; de
ve significare per il cittadi-
no possibilita di far valere 
le sue capacita. potersi quin
di impegnare per rendere i 
vari servizi social! (come per 
esempio la scuola e 1'ospedale 
generale) funzionali al servi-
zio d'igiene mentale. un ser-
vizio che deve tendere a con-
seguire il minimo possibile 
di clienti. 

Se funzionano gli altri ser
vizi. infatti. 1'ospedale psi
chiatrico e destinato a svuo-
tarsi progressivamente. Non 
siamo una Catchment Area, 
non peschiamo malati — sot-
tolinea lo psicanalista vene-

ziano — vogliamo essere solo 
un punto di riFerimento per 
i cittadini e le organizzazioni 
democratiche. 

Oggi l'istituzione impedi-
sce al tecnico di esser vicino 
all'utente. mentre invece la 
medicina va fatta in mezzo 
alia strada. Meno medici e 
piu popolazione sensibilizza-
ta e impegnata: e una pro
spettiva che ha anche il pre-
gio di essere poco costosa. 
- Siamo dei mediatori per-
che il cittadino possa espri-
mersi e quindi — conclude 
Basaglia — l'educazione sa
nitaria diventa inevitabil-
mente educazione politica. 
• Per questo. in fondo. la 
sua iniziativa e tenacemente 
combattuta. fino al limite 
delle denunce e dei processi. 
Non si smascherano solo al
cune delle tante baronie cli-
niche. si pongono in discus-
sione i presupposti stessi su 
cui si regge la societa capita
listica. 

Rifiutarsi di fare da secon-
dino — sia pure in camice 
bianco — agli esclusi. ai sog-
getti scomodi. alle vittime 
dello sfruttamento e dell'in-
giustizia sociale (nei mani-
comi la grande maggioranza 
dei ricoverati e costituita da 
povera gente) e come incep-
pare un meccanismo. signifi-
ca contestare il disegno op-
pressivo degli attuali deten-
tori del potere. 

A questo punto lo psichia-
tra diventa da agente del si-
stema. un suo oppositore tan-
to piu pericoloso in quanto 
si colloca in una posizione, 
culturale e professionale, di 
rilievo. Diventa, come ci ha 
detto Basaglia. medico sul
la strada, dove e destinato a 
Incontrare gli opera!, gli stu
dent! e le forze del rinnova-
mento. 

Fabio Inwinkl 

sarebbe dovuta scoppiare di 
li a quatlro giorni. 

L'ondata di arresti, violen
ze, soprusi si fa tale che l'in
surrezione scoppia davvero, 
con moti che da alcuni pic-
coli centri si estendono in 
pochi giorni a centri maggio-
ri. II PC prende direttamen-
te la direzione del movimen
to e lancia, il giorno 20, la 
direttiva dell'insurrezione ge
nerale armata per il 23. Al
tro colpo della polizia — que
sta volta su delazione — il 
21. Ne resta sconvolta e pra-
ticamente decapitata tutta la 
organizzazione di Sofia, an
che all'interno dell'esercito. 
Dimitrov e Kolarov sono a 
Ferdinand (oggi Mihailov-
grad), nella zona appena ol
tre i Balcani che sara il cen
tro del movimento insur re
zionale. Le battaglie piii 
cruente e i temporanei suc-
cessi degli insorti si registra-
no appunto a Ferdinand, a 
Berkoviza, Lorn, Vraza, la 
principale citta della zona, do
ve maggiori erano le forze 
del partito e la preparazio-
ne insurrezionale, ha subito 
la sorte di Sofia: anche la 
polizia ha saputo che Vraza 
avrebbe dovuto essere la ca
pitate dell'insurrezione. 

L'eroismo dei combattenti 
non puo controbilanciare que
sti colpi ne sopperire alia in-
feriorita in uomini, armi, col-
legamenti. Le truppe locali 
sono in vari episodi sopraf-
fatte, diversi centri minori si 
liberano, ma treni di rinforzi 
per le guarnigioni arrivano 
dai centri maggiori dove la 
insurrezione non e scoppiata. 
Dopo sette giorni di combat-
timenti gli insorti sono battu-
ti dappertutto. I regolari bor-
ghesi prendono sotto la lo
ro squadristica tutela l'ordine 
ristabilito. 

« Io sono fiero di questa in
surrezione eroica — dira 10 
anni piii tardi Giorgio Dimi
trov ai giudici di Lipsia. — 
Mi rammarico soltanto che 
il mio partito ed io non fos
simo ancora dei veri bolsce
vichi. Percio questa insurre
zione storica, che aveva alia 
testa il proletariate, poi non 
la sapemmo organizzare e di-
rigere vittoriosamente ». E nei 
gia citato rapporto al V Con
gresso del P.C. bulgaro egli 
ricordera che molti dirigenti 
non avevano adottato un at-
teggiamento risoluto contro il 
fascismo o l'avevano fatto so
lo a parole e che percib gli 
awenimenti avevano trovato 
parecchie organizzazioni im-
preparate e i loro responsabi-
li indecisi o incapaci. 

L'ereditd 
L'ordine ristabilito in Bul

garia dopo l'insurrezione di 
settembre si reggera su pe-
riodici massacri. Esso coste-
ra 20 mila morti alia classe 
operaia, ai contadini e agli 
intellettuali, prima di scom-
parire nella vergogna. Ed e 
tra l'imperversare di un si
mile terrore che il P.C. deve 
trovare la capacita di resi-
stenza e darsi quelle di rior-
ganizzazione e di guida ne-
cessarie a lottare per la ri-
nascita. 

Nella dura esperienza del
l'insurrezione fallita il P.C. 
aveva trovato la base per una 
battaglia definitiva al proprio 
interno contro le correnti ri-
nunciatarie di destra e di si
nistra. Verso I'esterno, cioe 
di fronte alle grandi masse 
lavoratrici e alle forze poli
tiche che dovevano man ma
no essere guadagnate alia 
causa popolare, il P.C. aveva 
dimostrato di essersi lasciato 
alle spalle lo spirito settario 
e capitolardo del 9 giugno. 
Nella lotta, le masse degli 
operai e dei contadini aveva
no riconosciuto nei P.C. la 
loro guida, anche se 1'azione 
dei comunisti, in quelle dif-
ficili circostanze, s'era potu-
ta manifestare piii come ca
pacita di sacrificio che di di
rezione. L'unita con i conta
dini era stata stabilita una 
volta per sempre nella piii 
ardua delle prove. Inline, gli 
awenimenti di settembre ave
vano scavato — sono parole 
di Dimitrov — • un solco cos! 
profondo e sanguinoso tra le 
masse del popolo e la bor-
ghesia fascista, che nulla lo 
avrebbe potuto piii colmare ». 

Questa fu infatti una delle 
ragioni per cui in Bulgaria 
— nonostante il tremendo ter
rore — il fascismo non si 
realizzo mai completamente. 
non riusci a diventare quel 
«regime reazionario di mas
sa* che fu in Italia, in Ger-
mania. in Spagna. Questa con-
trapposizione radicale tra po
polo e govemo fu anche la ra-
gione per cui al P.C. bulgaro 
riusci l'originale impresa, al 
momento della resa dei conti 
con il fascismo, di organizza
re una lotta partigiana e. at-
tomo ad essa, un ampio Fron
te patriottico. in un Paese do
ve non esisteva un esercito 
occupatore. Ed anche nella 
storia piii recente e recentis-
sima della Bulgaria si incon-
trano « originalita * dovute al-
l'operante eredita del settem
bre. Fra queste e del massi-
mo rilievo il particolare tipo 
di sviluppo della collettivizza-
zione e della gestione seguito 
neH'agricoltura fino alia crea-
zione dei modemi complessi 
agroindustriali. E* stato, que
sto, ed e, un successo che si 
e potuto ottenere innanzitut
to con la partecipazicne attiva 
del Partito dei contadini e la 
sua collaborazione con il Par
tito Comunista; e ha comin
ciato ad essere conquistato 
dal P.C. e da tutto il popolo 
bulgaro a partire dal settem
bre 1923. 

F«rdinando Mautino 
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