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II tcorico seozzese che piacquc a Marx 

Ritorno di 
Adam Ferguson 

Una denuncia delie conseguenze sociali della divisione capitalistica 
del lavoro dall'interno stesso della societa borghese in ascesa 

Adam Ferguson godctle du
rante la sua vita, nella se-
conda meta r' A Settecento, 
e nei primi anni del sacolo 
i<uceessivo, di una fama die, 
dalla Scozia, sua terra di ori-
gine. si era estesa alia Ger-
mania e alia Francia. rag-
giungendo anehe l'ltalia e su-
scitando numerosissime edi-
/ioni e traduzioni delle sue 
opere maggiori; ma di que-
sta fama, rimaneva ben poco 
quando Marx, nella Miseria 
della Jilosofia e. poi. nel Ca
pitale, metteva in salvo qual-
che importante l'rammento del 
patrimonio teorico di quel 
pensatore, citando alcuni pas-
saggi-chiave del Saggio sulla 
storia della societa civile ed 
esprimendo sul suo autore ap-
piezzamenti di grande rilievo. 

Grazie anclie a quei riTeri-
menti assistiamo, in questi ul-
timi anni, ad una ripresa di 
interesse per ll pensiero del 
Ferguson. In Italia, in parti-

colare, questa si e concreta-
ta in un'ampia sintesi della 
sua ligura di lilosofo e socio-
logo (A. Ferguson, sociologia 
e filosofia politica, Urbino 
1972. L. G.500) e, in quesli 
giorni, nella traduzione della 
sua opera maggiore (Saggio 
sulla storia della societa civi
le, a cura di P Salvucci, Val-
lecchi. L. 4.500). 

Resta pero da spiegare per
che oggi riemerga una figura 
rimasta per tanto tempo nel
la semioscurita. I motivi van-
no cercati, prima di tutto, 
neU'orientamento — che si av-
verte oggi in modo sempre 
piu sensibile — della ricerca 
storico-filosofica di parte mar-
xista verso quel periodo del 
pensiero moderno durante il 
quale la borghesia trasforma 
decisamente la realta a sua 
immagine e viene prendendo 
coscienza, entro csrti limiti, 
della natura contraddittoria 
del nuovo ordine sociale 2 
politico. 

Fertile terreno culturale 
Un terreno particolarmente 

favorevole al maturare di que
sta coscienza. in seno alia 
borghesia. fu l'lnghilterra del
la seconda meta del XVIII 
secolo e, soprattutto la Sco-
zia. nella quale si assiste ad 
un rapido processo di svilup-
po ir.dustriale e commerciale, 
accompagnato da un altrettan-
to fiorente sviluppo culturale. 

E' dunque. per un primo 
aspetto. pienamente giustifica-
to lo studio, da parte di al
cuni settori della cultura mar-
xista, di quel travaglio teo-
lico che doveva produrre co
me suo piu alto risultato la 
economia politica. II pensiero 
di Marx si alimento infatti 
di quei risultati, li assunse e 
li elaboro in una nuova e ri-
voluzionaria concezione del 
mondo. 

Ma anche per un altro 
aspetto. e attraverso un altro 
itinerario, la cultura seozzese 
di quell'epoca doveva incide-
re profondamente suU'origjne 
del marxismo. Inratti. l 'area 
culturale sulla quale la cono-
scenza del pensiero seozzese, 
e principalmente del Fergu
son, pud aprire nuove pro-
spettive comprende anche l'o-
rigine del pensiero dialettico 
di Hegel. In questa direzione 
la via e gia stata aperta dai 
lavori di Giorgy Lukacs. il 
quale ha messo in evidenza 
piu di un punto di contatto 
Ira Ferguson e Smith, da una 

parte, e la cultura tedesca 
contemporanea, daH'altra. 

Si ripropone. in questo mo
do, da una nuova e feconda 
angolatura. la problematica 
del rapporto Marx-Hegel. Non 
solo, ma si prospetta anche 
la possibility di superare le 
secchie di una discussione che 
ha animato. e vero, la ricerca 
filosofica di questo dopoguer-
ra in Italia, e anche fuori 
d'ltalia, ma che ha anche mo-
strato dei limiti. 

II limite principale di que
sto dibaitito sul rapporto tra 
Marx ed Hegel e consisti'o 
proprio nell'essersi rinchiuso 
entro i confini della chiarifi-
cazione — per quanto docu-
mentata con ricchezza di ri-
ferimenti — di alcuni testi 
marxiani ed heg '"ani, allar-
gando tutt'al piu la ricerca 
— anche qui con risultati a 
volte brillanti — al periodo 
della dissoluzione della scuo-
la hegeliana. • 

Ora invece, grazie agli orien-
tamenti di ricerca gia men-
zionati. e alia immissione nel 
dibattito di testi come i co-
siddetti Scritti teologici giova-
nili di Hegel. (Guida ed., Na-
poli. L. 6.900) — che com-
prendono lavori che vanno dal 
1793 al 1800 e nei quali giun-
ge ad una prima formula-
zione la dialettica —. si apre 
la possibility di ampliare la 
discussione. 

Gli altipiani e la capitale 
II ruolo del Ferguson e qui 

molto importante. Con lui in
fatti si giunge alia consape-
volezza di un contrasto di fon-
cio della societa borghese in 

' un elemento costitutivo della 
sua struttura: la divisione ca
pitalistica del lavoro cosi co
me essa si manifesta nell'ap-
parato industriale dopo l'intro-
duzione delle macchine. 

E ' in questo senso che Marx 
ha parlato di Smith come di-
scepolo di Ferguson. La cri-
tica storica e filologica ha 
mostrato la giustezza di quel 
giudizio. Se. infatti, Ferguson 
aveva potuto trarre da scritti 
di Smith, pubblicati piu tardi 
ma noti gia prima del suo ca-
polavoro sulla Ricchezza delle 
nazioni, spunti decisivi sulla 
teoria della divisione del la
voro e del valore. fu invece 
Smith a prendere coscienza 
da Ferguson o, comunque. do
po Ferguson delle conseguen-
7e sociali della divisione del 
lavoro e delFaftermarsi di una 
societa <ondata sul profitto. 

II Ferguson era nelle con-
dizioni piu favorevoli per 
prendere coscienza delle mo-
dificazioni che lo sviluppo ca-
pitalistico della divisione del 
lavoro e la meccanizzazione 
del lavoro introducono nel-
1'assetto di una societa, nella 
sua vita politica, nei costu-
mi. nella morale oltre che 
nelle sue condizioni economi-
che. Prima di affacciarsi alia 
vita commercialmente molto 
intensa di Edimburgo. dove 
a\Tebbe intrapreso con suc-
cesso la rrarriera universita-
ria. egli conobbe la struttura 
comunitaria e guerriera degli 
altopiani scozzesi. dei quali 
era originario e dove non si 
conosceva I'industria. II con-
strasto con le condizioni della 
« civilta commerciale > della 
pianura in rapida espansione 
economica doveva presentar-
gii. come in uno spaccato. i 
processi di fondo delle tra-
sformazioni sociali ed econo-
miche. 

II Ferguson individuo come 
conseguenza della rapida ac-
celerazione della divisione del 
lavoro. la disintegrazione del
la societa nelle classi c negli 
individui-atomo (non piu < no-
polo > ma «turba > dira il 
giovane Hegel). 

II moventc degli uomini non 

e piu il benessere della co-
munita. cui essi aspiravano 
animati dalla «virtu pubbli-
ca» . bensi il vantaggio per
s o n a l , il profitto. E per il 
profitto l'uomo entra in con-
correnza con i suoi simili « e 
si comporta con essi come 
con il suo bestiame e con il 
suo terreno*. La divisione 
(nelle forme che essa assu
me nella societa capitalisti
ca) provoca anche un'altra 
grave perdita: gli uomini so-
no trascesi dalla totalita so
ciale che sfugge al loro con-
trolio e anche soltanto alia 
loro comprensione (un altro 
punto di contatto con la pro
blematica del giovane Hegel). 
Nessuno sguardo sa piu esse-
re tanto profondo e tanto va-
sto da abbracciare la societa 
intera. II lavoro stesso. la se-
de nella quale la specie uma-
na realizza i propri progressi. 
si divide in tante operazioni 
che diventano cosi numerose 
che e impossibile anche solo 
enumerarle. II lavoro e ridot-
to ad alti parziali e sempli-
cissimi: chiuque li pud ese-
guire. Questo progresso com
porta. pero. un prezzo pesan-
tissimo: una gran parte del-
l'umanita precipita in un a-
bisso di ottusita e di igno-
ranza. 

Questi bre\issimi cenni ba-
steranno a suggerire le ragio-
ni deH'interesse con cui dob-
biamo guardare a questo au
tore. che si e guadagnato piu 
di un giudizio sprezzante nel 
corso di questi due ultimi se-
coli. Ricorderemo solamente, 
diversi e in epoche dherse , 
ma accomunati in una sorta di 
rancore verso il Ferguson, lo 
Hamann, il Croce. lo Schum-
peter. 

Bisogna. inoltre. dare atto 
al Ferguson del fatto che la 
sua critica cruda delle conse
guenze della divisione del la
voro non si trasformd in rim-
pianto di formazioni sociali 
tramontate. Egli fu consape-
vole che i progressi realiz-
zati con il capilahsmo erano 
irrinunciabili e che essi ave-
vano portato l'uomo ad un 
grado di civilta quale prima 
non era conosciuto. Egli rico-
nosce. nel « Saggio > che nes-
sun progresso economico 6 
possibile senza i processi di 
divisione del lavoro che carat-

terizzano proprio l'epoca che 
egli visse come contempora
nea. Ma proprio per questo. 
proprio perche egli era inter-
prete di settori progressisti 
della borghesia inglese, pote 
rendersi conto delle laceranti 
contraddizioni sulle quali si 
veniva ediflcando il nuovo or
dine sociale. II consorzio uma-
no, cioe. si disgregava in ba
se a quegli stessi processi 
che si mostravano come ap-
portatori indispensabili di pro
gresso economico; una classe 
cadeva neH'ottundimento. nel-
l'ignoranza e nella miseria. 
Una contraddizione era dun
que alia base dello splendore 
della nuova civilta. 

Certo vi e un limite, ed un 
lu.lite di classe nelle propo-
ste del Ferguson per sanare 
il contrasto; egli ritenne che 
lo spirito commerciale dove
va essere attenuato dalla «vir-
tu pubblica •», di cui vedeva 
un sostegno nella disciplina 
militare. Un correttivo ester-
no, per quanto radicale, do
veva scongiurare l'esplodere 
delle contraddizioni. Ma, d'al-
tra parte, non vi erano le con
dizioni storiche perche si po-
tesse concepire l'aggregarsi 
di una nuova solidarieta. di 
una nuova rivoluzionaria «vir-
tu pubblica » proprio dal lato 
degli uomini-cose. del «be
stiame ». della classe del la
voro. Piu avanti si spingera 
in questo senso Hegel nella 
*Fenomenologia dello Spirito* 
del 1807; questi, giovanissimo, 
Jesse e trascrisse opere del 
P'erguson e rivolse la sua ri-
flessione alia natura della so
cieta capitalistica. mostrando-
si molto interessato alia pro
blematica della divisione del 
lavoro e alle sue conseguenze 
sociali. 

Lo studio del Ferguson ci 
puo insomma illuminare su 
prospettive parzialmente ine-
dite del pensiero hegeliano e 
puo fornire apporti rilevanti 
per la conoscenza della origi-
ne della filosofia hegeliana. 
non solo ma in generate per 
la conoscenza delle font! della 
cultura tedesca progressiva 
dell'epoca di Hegel. 
' Quando infatti il Ferguson 

defini la sua epoca «e ta di 
separazione», apri, con que
sta tematica. un modo criti-
camente cosciente di guarda
re la societa borghese, che 
ebbe un grande sviluppo nella 
Germania di Schiller. Goethe, 
Holderlin ed ebbe la sua con-
clusione nella dialettica he
geliana. II cammino che il 
pensiero percorre. una volta 
applicato alia societa capita
listica, in Hegel ed in Marx. 
con le identita e i contrasti, 
entrambi irriducibili. puo me-
glio comprendersi proprio se 
la ricerca viene estesa anche 
a momenti fondamentali del 
pensiero borghese precedente. 

Giancarlo Bosetti 

L'Argentina dopo la elezione di Peron 

La spinta dei comunisti 
Dopo anni di duro lavoro nella illegalita e nella semilegalita il PC argentino e diventato un punto di riferimento decisivo della 
vita politica nazionale - II peso delle lotte operaie e democratiche in un Paese accerchiato da regimi militaii di tipo fascista 
L'obbiettivo di un ampio fronte anti-oligarchico e anti-imperialista - II rapporto con la contraddittoria realta del peronismo 

DI RITORNO DA BUENOS AIRES 
settembre 

La bufera che ha investito il 
Cile e i sentiment! di dolore c 
di rabbia che prova chi ha da 
pochi giorni visto per l'ultima 
volta tanti cari compagni ed 
amici a Santiago rendono piu 
difficile lo scrivere dell'Argen-
tina, delle impressioni ricche e 
per molti aspetti ottimistiche 
che uno ha potuto raccoglier-
vi. Eppure vi e un rapporto 
molto stretto, forse plii stret-
to di quanto fino ad oggi la 
stampa e 1'opinione pubblica 
mondiale non abbiano awer-
tito. tra l'evoluzione degli av-
venimenti in Argentina e il 
golpe cileno. Come vedremo 
meglio piu avanti, l'accerchia-
mento dell'Argentina, a mez
zo regimi militari di tipo fa
scista manovrati o foraggiati 
dai gorilla brasiliani, era gia 
da alcuni mesi un obiettivo 
manifesto dei circoli imperia-
listici statunitensi e del Pen-
tagono. 

Un segno del nuovo che si 
manifesta in Argentina e lo 
svolgimento legale, pratica-
mente per la prima volta da 
piii di mezzo secolo della sua 
esistenza, del XIV Congresso 
del Partito comunista. Nessu
no dei compagni anziani o gio-
vani, entusiasti e commossi, 
ricordava un comizio legale, 
ufficiale del Partito comunista, 
come quello che, a chiusura 
dei lavori del Congresso, ve
deva raccolte piii di 60.000 per-
sone. Ma nuovi non sono sol

tanto la vivace presenza dei 
comunisti e il loro crescente 
peso nella vita politica, sin-
dacale e culturale del Paese, 
bensi tutta una evoluzione del 
la coscienza nazionale e socia
le argentina. Ad essa guarda-
no con timore i difenson lo
cal! e stranleri del vecchio or-1 
dine di cose in Argentina e in ' 
America Latina; ad essa pos-
sono guardare con interesse e 
speranza quanti comprendono' 
il grande ruolo che questo 
Paese, secondo per importan-
za solo al Brasile, potra ave-
re nello sviluppo della lotta 
antimperlalista e per il pro
gresso sociale di tutto il con
tinent e. 

I manifesti 
Ecco dunque perche, non 

solo per motivi di espansione 
economica neo-imperialistica, i 
militari brasiliani hanno ne
gli ultimi mesi accelerato i 
tempi del loro intervento in 
Uruguay e in Bolivia, conso-
lidato i loro vincoli con il 
sanguinario dittatore del Pa
raguay. Stroessner, e ora si 
sono affrettati a riconoscere 
il golpisti cileni a cui hanno 
dato un brevetto di «demo-
crazia ». 

«Ma Peron e sempre Pe
ron » dice qualcuno, incredu-
lo e incerto, quando sa che 
tu torni dall'Argentina; inve
ce a Buenos Aires, a Cordo
ba, a Rosario, nei quartieri 

operai o nei cafffc dove si di-
scute la gente sa e dice che 
non e cosi, che molto e cam-
biato e molto di piu sta cam-
biando e pub cambiare. 

A Buenos Aires e nelle al-
tre cltta, una profusione in-
credibile di manifesti presen-
ta Perdn in fotografie di tut-
te le eta e in tutte le unifor-
mi, con la prima o con la se
conda moglle o con tutte e 
due, con le piii incredibili e 
discordant! didascalie. Primeg-
giano e predominano i mani
festi standard fatti affiggere 
dai sindacati, o meglio dai ' 
loro attuali traballanti gerar-
chi: sono i manifesti che di-
cono meno parole e che si ri-
chiamano al «credere, obbe-
dire e combattere ». Ma ci so
no gli altri, quelli con molto 
piii testo e in cui il discorso t 
parte da Peron per arrivare • 
alia « patria socialista ». Sono • 
quelli della gioventii peroni-
sta. di sezioni locali di questo 
o quel sindacato, di questa o 
quella associazione giovanile 
o culturale, sono appelli uni-
tari alia lotta antimperialista, 
alia lotta contro i gerarchi 
sindacali che hanno ieri colla-
borato con la dittatura mili
tare, contro la «tregua socia
le » proclamata da questi stes
si gerarchi e via via. 

Nel nome di Perdn si svol-
ge la guerra dei manifesti, la 
guerra delle scritte murali, 
che nelle citta ti ossessionano 
e nei centri minori sembrano 
ancora piii graridi. Le scritte 
corrette e cancellate e riscrit-

te, le scritte imponenti e fred-
de di chi non vuole discutere 
e quelle sferzanti di chi chia-
ma in cause e condanna, con 
espressioni che i muri sop-
portano ma la carta stampata 
no, gli stessi collaborator! piu 
importanti di Perdn. 

La lotta tra vecchio e nuo
vo non e fatta solo ne so
prattutto di manifesti e di 
scritte murali, essa avviene og
gi in ogni sindacato, ogni as
sociazione, ogni assemblea e-
lettiva. locale e provinciale o 
federate. E' in questa lotta 
che sono immersi i comunisti 
argentini ed e in questa lotta 
che essi hanno trovato non 
solo tante nuove leve entusia-
ste di giovani, di donne, ope
rai in primo luogo, ma la pos
sibility e capacita di stabillre 
vincoli impensabili ancora 
qualche anno fa con larghe 
masse peroniste, con le loro 
avangnardie giovanili e sinda
cali soprattutto. 

« Hai sentito — ti dicono — 
quella brava compagna alia 
tribuna del Congresso? Ha 
dawero diretto magnificamen-
te quella lotta operaia, e da 
pochi mesi nel Partito ma ha 
gia costruito piii di una cel-
lula. E' d'accordo con tutto 
quello che dice il Partito, pe
ro che nessuno le parli male 
di Eva Perdn! Lei e giovane, 
non l'ha mai conosciuta, ma 
e cresciuta in un ambiente di 
povera gente che le ha inse-
guato che Evita era con i 
poveri». 

Mi dicono che l'80°o dei 

nuovi iscritti - sono degU ex 
peronisti. In una conversazio
ne con dei quadri comunisti 
di fabbrica a Cordoba doman-
do: «Ma gli altri, quelli che 
rimangono peronisti, come 
guardano a quelli diventati co
munisti? Li considerano tradi-
tori? Si rompono i contatti? ». 
La risposta e: « No, i contat
ti rimangono, vedono il pas-
saggio al Partito comunista 
come un passo avanti, come 
qualcosa di piii». La risposta 
riguarda naturalmente i lavo-
ratori peronisti, i giovani, le 
donne del popolo. In questo 
ambiente la caduta della vec-
chia pregiudiziale anticomuni-
sta sembra dawero verticale, 
e una delle motivazioni fon
damentali della decisione dei 
comunisti argentini di votare 
per Perdn alle elezioni presi-
denziali e stata proprio la ne-
cessita di impedire che si crei-
no nuovi steccati e divisioni 
tra le masse popolari. 

Nel sindacato 
II quadro sindacale, buro-

cratizzato e abituato a sistemi 
da «fronte del porto» vede 
le cose diversamente. La cac-
cia al comunista nel sindaca
to, le intimidazioni contro gli 
attivisti sindacali sono piii vio-
lente ^he mai. Ma, anche qui, 
i comunisti sono in buona 
compagnia: giovani peronisti 
e nuovi quadri sindacali non 

Una veduta aerea del centro storico di Siena. In.primo piano il Duomo. 

SI E' APERTA UNA SECONDA FASE NEL DIBATTITO SULLA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO STORICO-AMBIENTALE DELLE NOSTRE CITTA' 

Nuova vita per i centri storici 
Interessante confronto di idee e di esperienze al convegno di Siena - L'esempio bolognese e gli interventi di risanamento e vivifi-
cazione proposti per la citta toscana - La queitione del rapporto con il restante territorio e il suo sviluppo industriale e agricolo 

DALL'INVIATO 
SIENA, 30 settembre 

C'e stato un tempo — an
che recente — in cui la que-
stione dei centri storici - ve
niva considerata come a se 
stante e infatti interessava 
esclusivamente i settori della 
cultura, del turismo. apparen-
do quindi un problema margi-
nale, quasi un lusso aristo-
cratico in un Paese come il 
nostro alle prese con ben 
alt re quest ion i drammatiche: 
1'occupazione. la casa per tut-
ti. remigrazione, la crisi agri-
cola e 1'industrializzazione. 

Da qualche anno ormai que-
ste posizioni sono alle spalle, 
superate: le contraddizioni e-
sasperate del processo di svi
luppo capitalistico, la conse-
guente « csplosione * di alcu-
ne citta gonfiate dall'immi-
grazione, insieme alia crisi en-
demica di altre, finite ai mar-
gini della geografia economi
ca del Paese, hanno permesso 
di vedere in una prospettiva 
addirittura opposta il «nodo» 
dei centri storici. 

Di questi, ancora nel 1970, 
si parlava come di « beni cul
tural! » da preservare per ga-
rantire una continuitA nel 
discorso storico - documenta-
rio, di tipo appimto cultura
le: oggi si afferma giustamen-
te che quello era ancora un 
modo mistificante di poire la 
questione, perche il centro 
storico e il nocciolo del pro
blema della citta, dello svi
luppo abnorme delle aree me-
tropolitane, del rapporto cit-

ta-campagna e quindi si defi-
nisce essenzialmente come un 
« bene economico», cioe un 
dato essenziale per analizzare 
tutta la realta economica e 
per capire le vere tendenze 
del suo sviluppo. 

II « centro storico » non esi-
sterebbe se non fosse termine 
dialettico rispetto alia perife-
n a popolare o alia edilizia 
residenziale e quindi legato al 
rapporto fra la citta e la 
campagna. fra I'industria e la 
agricoltura, legato ai flussi mi-
gratori sia del capitale (spe
cula tivo e produtttvo> che 
della forza lavoro, specch>o 
inline del modello economico 
e sociale di tutta una so
cieta. 

Superamento 
Queste cose — con ampia 

documentazione e contnbuti 
specifici di grande rilievo — 
sono state dette con la mas-
sima chiarezza al convegno 
su «Centri storici e territo
rio » svoltosi fra ieri e oggi a 
Siena. Per avere sancito il 
definitivo superamento delle 
vecchie, parziali e spesso in-
volontariamente distorcenti vi-
sioni del problema dei centri 
storici, questo convegno puo 
senz'altro considerarsi una 
tappa importante. Lo hanno 
detto due amministrazioni di 
sinistra — Comune e Provin-
cia di Siena — insieme alia 
University cittadina e d'accor
do con la Regione Toscana 
per la quale ha qui portato 
ieri il suo saluto il presidente 
Lagorio. 

Nella relazione di apertura 
il sindaco senese Barzanti era 
stato molto esplicito sul ca-
rat*ere irreversibile della nuo
va linea in materia di centri 
storici: «Siamo tutti consa-
pevoli ormai che non e con-
trapponendo crociate estetiche 
alle offese dei barbari della 
speculazione (secondo un'ot-
tica idealistico-radicale), ne 
solo migliorando strumenti ef-
ficaci di difesa e di tutela, 
che si fa una politica dei cen
tri storici... La questione dei 
centri storici non e in alcun 
modo una questione separata, 
quasi un'oasi culturale all'in-
temo del groviglio dei proble-
mi che caratterizzano la ge-
stione del territorio». Que
sta predica. anche autocritica. 
viene da un pulpito che e fuo
ri sospetto. Percorrendo le vie 
di Siena in questi giorni. cir-
colando per una citta dal vol-
to umano e civile, plena di 
verde nelle « valli » interne al
le mura, non deturpata nel 
profilo delle colline che si 
ammirano da ogni balconata, 
si rivolge un ideale ringrazia-
mento a quell'c errore» che 
badava solo a preservare dal-
lo scempio barbaro e che ha 
mantenuto questa >•• nasi». 
Non diversi sentimenti si pro-
vano a Bologna, e in alcune 
altre cittadine emiliane am-
ministrate dalle forze di sini
stra. Tanto piii si rimpiange 
quell'« errore» di cui tanto 
umilmente si scusano perfino 
questi amministratori (lo si 
dice ~ senza trionfalismo, co
me costatazione che e di ogni 
parte politica), di Siena o di 
Bologna, se si fa il confronto 

con gli altri modelli urbani 
italiani. Il modello del neo-ca-
pitalismo pseudo efficientista 
che ha prodotto i mostri di 
Torino o di Genova e awia 
Milar.o per la stessa strada, o 
il modello del clientelismo dc 
e di destra. che ha prodotto 
le nostre spaventose Napoli, 
Roma, Bari, Reggio Calabria. 
Palermo, Catania. Bologna in
vece che Napoli, Siena invece 
che Venezia, che e ormai svuo-
tata come" un vecchio mobile 
tarlato. Ma proprio perche 
viene da chi ha tutte le carte 
in regola nei confronti di 
scempi e di corruzioni, il di
scorso appare piu vivo, inte
ressante, nuovo e quindi ric-
co di fertile prospettiva. 

II «Bruco » 

II convegno di questi due 
giomi !o ha dimostrato. Sie
na, in primo luogo. Con il suo 
piano intercomunale e i suoi 
progetti sul comprensorio, la 
amministrazione ha rot to con-
cretamente il filo spinato del
le « citta mutate ». comincian-
do a tradurre in pratica il ne-
cessario passaggio della que
stione dei centri storici da 
problema di pura preservazio-
ne a problema di territorio da 
gestire, cioe da fat'.o cultura
le, a fatto 'economico, di nessi 
immediati fra agricoltura, in-
sediamenti indusiriali, strut-
tune civili. 

Relazioni e interventi sono 
stati troppo numerosi perche 
se ne possa riferire anche so
lo riassumendo. Bastera dire 
che il centro del discorso, ac-

cettato quasi da tutti, e stato 
che occorre un investimento 
pubblico nella riqualificazione 
deU'edilizia esistente (vedi l'e
sempio dell'edilizia popolare 
nella vecchia Bologna) piut-
tosto che consent ire nuovi svi-
luppi edilizi. Ha ricordato l'as-
sessore di Bologna Cervellati 
che solo in Toscana sono pre-
visti 25 mila nuovi alloggi. si-
curo elemento di nuovi squi-
libri. mentre in Italia c'e un 
surplus di 10 milioni di stan-
ze a fitti alt: e mentre quel 
surplus convive con la realta 
dei senzatetto e dei baraccati. 
Ha ricordato ancora il com-
pagno Todros nella sua rela
zione che per l'edilizia abita-
tiva lo Stato spende 3 mila 
miliardi, un terzo della spesa 
pubblica produttiva, miliardi, 
che vanno in mano alia spe
culazione per colpa della le-
gislazione esistente. 

Discorsi di ampio respiro 
che si sono intrecciati ai di
scorsi specifici sul caso di 
Siena, del suo nuovo piano 
comprensoriale e di quello per 
lTJniversita che «dilaghera » 
nel centro storico (dal 1967 
ad oggi gli studenti a Siena 
sono passati da 2 mila a qua
si 10 mila, lia" detto il rettore 
Bami nella sua relazione), a 
quello infine del risanamento 
del vecchio quartiere popola
re * Bruco » secondo i criteri 
bolognesi. Contributi interes-
santi sulle esperienze inglesi 
(molto diverse da quelle ita-
liane perche di ben diversa 
portata e il problema dei cen
tri storici da noi) hanno por
tato i due urbanisti Worskett 
e Frost. 

Barsacchi ha riferito sul 

progetto del « Bruco » in una 
affollatissima assemblea popo
lare svoltasi nel circolo della 
contrada ieri sera. L'on. Achil-
li ha riferito sui problemi del
la riforma urbamstica, Bardaz-
zi ha illustrato il piano com
prensoriale senese; interventi 
anche polemici ma nccm di 
spunti stimolanti sono venuti 
dagli architetti De Carlo, In-
soiera, Quaroni, Boato; una 
relazione-rapporto sull'associa-
zione dei centri storici e sulla 
sua funzione sempre piii de-
licata e importante. e stata 
fatta dal prof. Gabrielli e il 
compagno Emilio Sereni ha 
sviluppato una rapida ma ri-
gorosa analLsi sul problema 
del rapporto citta-campagna 
nella storia e nella realta at-
tuale di Siena. 

Realismo 
Un dibattito vivace, non for-

male. Ne e uscita un'analisi 
realist ica della situazione e 
quindi anche la consapevolez-
za che, cosi impostato. il pro
blema dei centri storici coin-
volge di necessita la questio
ne di fondo dello sviluppo ge
nerate del Paese. Tanta vasti-
ta di prospettive ha suggeri-
to anche qualche pessimismo 
in alcuni interventi. ma 1'im-
portanza dei convegno sembra 
risiedere proprio In questo 
coraggio di guardare a tutti 
i problemi che si pongono 
muovendo da questa prima e-
sperienza concreta che e il 
piano senese. • 

Ugo Baduti 

sono trattati con maggior rl-
guardo. 

La crisi deH'anticomunismo 
e la larga politica di collabo-
razione promossa dai comuni
sti argentini con i giovani, i 
lavoratori, i quadri nuovi del 
movimento peronista non sono 
un fenomeno accidentale o il 
frutto di qualche sapiente ela-
borazione politica, ma il pro
dotto di un lungo periodo di 
lotta in comune che ha por
tato non solo a un'e%'oluzlo-
ne nelle cosclenze ma anche 
alia promozione di un nuovo 
quadro della sinistra. 

Le caratteristiche cosi pre-
cipue della vita politica ar
gentina, con le particolarita 
del fenomeno peronista e del
la vita sindacale del Paese, 
non ci hanno forse permesso 
di cogliere negli scorsi anni 
l'imponenza delle grandi lotte 
di massa che si sono svolte 
contro la dittatura militare, 
lotte in cui si sono fuse le 
battaglie per la liberta con 
grandi battaglie sociali. Ele
ment i torbidi e spettacolari 
quali il vero e il falso terro-
rismo, i « rapimenti» di per-
sone, i doppi giochi di gerar
chi sindacali, il richiamarsi 
gia allora a Perdn di perso-
naggi che sostenevano le piii 
diverse politiche («ognuno 
tornava da Madrid e diceva 
una cosa diversa »), non han
no forse permesso che noi, 
in Europa, vedessimo quanto 
grandiose fossero le lotte ope
raie e di intere citta, le lotte 
di centinaia di migliaia e mi
lioni di lavoratori, le lotte che 
hanno « consumato » in pochi 
anni tre dittature militari 
(Ongania, Levingston e Lanus-
se> e in una citta come Cor
doba (la seconda del Paese e 
la piii tipicamente industria
le) nove governatori! 

Merito importante del Par
tito Comunista argentino, che 
pure agiva nelle condizioni 
della piu profonda illegalita e 
aveva subito cosi dure per-
secuzioni negli anni del primo 
peronismo, e stato quello di 
aver buttato tutte le sue for
ze nelle grandi lotte unitarie 
con una accorta combinazio-
ne del lavoro illegaie e di 
quello legale, arrivando a con-
quistare negli ultimi tempi del 
governo Lanusse una semi-le-
galita di fatto e accompagnan-
do il lavoro negli ambienti 
operai con la moltiplicazione 
di iniziative che lo collegava-
no ai ceti medi e intellettuali 
progressisti e antimperialisti. 

I rapporti di forza estre-
mamente sfavorevoli non con-
sentivano ai comunisti argen
tini di assumere la direzione 
di questo grande movimento, 
ma una giusta linea politica e 
un tenace lavoro hanno per
messo loro dl diventare qual
cosa di piii di una semplice 
componente di un grande fron
te di lotta, di conquistare un 
prestigio e un'autorita presso 
tutto il quadro politico e sin
dacale progressista — peroni
sta e non peronista — del 
Paese. La stessa attenzione de-
dicata dalla stampa e dalla 
radio argentina e dalle mas-
sime autorita politiche e sta-
tali al XIV Congresso del 
PCA ne hanno fornito una 
testimonianza. 

Le grandi lotte operaie e 
democratiche avevano trovato 
una espressione contradditto
ria nelle elezioni presidenziali 
e politiche dell'll marzo scor-
so: da un lato quasi 1'80 per 
cento degli elettori votarono 
allora per i candidati che si 
proclamavano partigiani di un 
profondo rinnovamento e con 
posizioni antimperialiste, dal-
l'altro le etichette politiche e 
le combinazioni elettoralisti-
che e clientelari dividevano 
questo elettorato e la sua 
rappresentanza nelle varie as-
semblee elettive in modo con-
fuso. Danneggiate in questa 
consultazione erano in parti-
colare le forze della sinistra 
piii coerente, soprattutto i co
munisti, i quali ccme partito 
illegaie non potevano presen-
tare ufficialmente loro candi
dati e, in una campagna elet-
torale condotta in tempi bre-
vissimi, dovevano, ci sembra, 
accettare in qualche caso con
dizioni leonine di loro alleati 
(su tredici eletti del raggr'jn-
pamento di sinistra, di cui e-
rano il nerbo essenziale, i co
munisti hanno potuto fare pas-
sare solo due loro candidati) 
oppure chiamare i loro sim-
patizzanti a votare per candi
dati di sinistra collocati in li-
ste diverse. 

Alle elezioni dell'll marzo i 
peronisti erano andati con le 
« pautas programaticas », le li-
nee programmatiche esposte 
da Campora. un complesso di 
punti di contenuto «naziona-
lista* e progressista. Ed e 
richiamandosi a queste • pau
tas » che i comunisti argentini 
hanno invitato a votare per 
Peron il 23 settembre. E ' inu
tile dire che lo strepitoso suc-
cesso ottenuto dal generate 
non assicura un'automatica 
realizzazione - di quei postu
late ne un'e* oluzione senza 
scosse del nuovo ordine. Al 
nome di Peron si richiama-
vano anche personalita ed e-
sponenti di destra, che si so
no assicura ti ampio spazio 
nelle file « giustizialiste ». 

Gli stessi compagni argen
tini mettono in guardia con
tro l'errore di ritenere che 
«tutta la sinistra sia da una 
parte e tutta la destra dal-
l'altra». Con il loro voto per 
Perdn, essi hanno inteso so
prattutto rafforzare le spinte 
democratiche in quel movi
mento e fare della campagna 
elettorale un momento di di
scussione con tutte le sue for
ze migliori, hanno voluto in-
tensiiicare i contatti e miglio-
rare i vincoli cors quelle for
ze politiche. colHgate al mo
vimento radicale, che ricono-
scono la necessity, di un largo 
fronte anti-oligardiico e anti-
imperialista. 

Giuliano Pajttta 


