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II nuovo progetto di legge 

La camera 
del magistrate 

Con I'accesso senza scrulinio a'la Cassazione, si riatfer-
ma il principio costituzionalc dell'indipendenza del giu-
dice anche da pressioni e cond:zionamenti gerarchici 

La Commissione Giustizia 
dclla Camera sta per appro-
vare in via definitiva il pro
getto di legge n. 2002 eonte-
nente nuove nornie per la 
progressione dei magistrati 
in Cassazione. Questa legge, 
pero, e bene dirlo subito, 
non arriva « con la sorniona 
velocita di un siluro », come 
e stato maliziosamente in-
sinuato da un settimanalc 
romano. Un progetto analo-
go era stato gia esaminato 
nella passata lcgislatura e 
l'archivio paiiamentare e 
pieno di progetti simili, de-
caduti per le piu varie ra* 
gioni, ehe intendevano rego-
lare la materia. Far credere 
che questa legge sia spunta-
ta fuori come un fungo do-
po una notte di pioggia e 
percio indice di superficia-
lita, se non di malafede. 

Chi ha seguito, anche dal-
'l 'esterno, le vicende della 
magistratura negli ultimi 
dieci anni (e anche oltre) 
sa bene che l'Associazione 
magistrati ha sempre posto 
come ohiettivo primario 
della sua azione il problem a 
della carriera, ehe su tale 
punto avvenne una scissio-
ne da parte degli alti gradi 
che dette vita ad una nuo-
va associazione (l'Unione 
magistrati italiani), e che le 
resistenze dell'ala piu con-
servatrice della magistratu
ra si sono espresse sempre 
proprio in materia di acces-
so alia Cassazione, divenuta 
l'ultima cittadella da difen-
dere. 

Per comprendere meglio 
i termini della questione e 
necessario premettere che 
la magistratura si divide 
sostanzialmente in tre gra
di: magistratura di Tribu-
nale, di Appello, di Cassa
zione (quest'ultima a sua 
volta prevede un ulteriore 
grado: magistrato di Cas
sazione con ufficio diretti-
vo). A questi gradi corri-
spondono piu o meno le 
funzioni relative ai tre livel-
li di giudizio previsti dal no-
stro ordinamento processua-
le: primo grado (Pretura, 
Tribunale), secondo grado 
(Appello), • terzo grado di 
sola legittimita (Cassazio
ne). E' evidente ehe la ge-
rarchia det gradi influisce 
sulle decisioni dei giudici, 
perche in vista della promo-
zione questi saranno indotti 
a conformare le loro scn-
tenze a quelle dei giudici 
«superior! » che faranno 
parte delle commissioni di 
scrutinio che dovranno va-
lutarli. Da cio Fassurdo di 
concepire una «carriera » 
per i giudici, i quali an/.i 
dovrebbero essere il piu 
possibile liberi nelle loro 
scelte, tanto piu quando la 
Costituzione stabiliscc che i 
giudici sono soggetti soltan-
to alia legge (art. 101) e si 
distinguono solo per funzio
ni (art. 107) e non per 
gradi. 

L'Associazione nazionale 
magistrati ha sempre impo^ 
stato H suo discorso sulla 
« carriera» partendo da 
questi principi costituziona-
li che, e appena il caso di 
dirlo, ncirassicurare una 
sostanziale indipendenza in
terna dei magistrati, inten-
dono garantire per tutti i 
cittadini una giustizia libera 
da - pressioni e condiziona-
menti gerarchici. Ed e be
ne sottolineare che tutte le 
component'! della magistra
tura, sia pure con ' motiva-
zioni diverse, hanno concor-
demente accettato un di
scorso di questo tipo, ad ec-
cezione della vecchia aristo-
crazia che resiste ancora 
su pretcstuosi argomenti di 
selettivita e di mantenimen-
to di pseudo-valori. Cio ha 
pcrmesso di realizzarc gia 
un primo obiettivo con 
l'abolizione degli scrutini 
per il passaggio dal Tribu
nale aU'Appello. 

Questo sistema, in funzio-
ne gia da alcuni anni, ha 
dato ottimi risultati perche 

Aperta a Roma 
la retrospettiva 
«II Cubismo » 
lerj * statu inaugurala a 

Roma, alia Galleria Nszio-
nale d'Arte Moderna, la re
trospettiva c II Cubismo », 
realizzata nell'ambito degli 
accordi culturali ttalo-fran-
cesi. Sono intervenuti alia 
cenmonia il sottosegrelario 
alia Pubbltca Istruzione, Le-
noci, e I'ambascialore di 
Francia presso il Quirina-
le, Lucet. 

La mostra, esposta a suo 
tempo net Museo d'Arte Mo
derna del!a citta di Pang!, 
in questa edizione si e ar-
ricchita di tele provenienti 
da varie collezioni pubbli-
che e private europee: tra 
le altre, una c Natura mor-
ta > di Braque del 1911 e 
una versione flnora scono-
sciuta della «Conquista 
dell'aria » di La Fresnaye. 
La rassegna comprende 
complessivamerte novanta 
opera dei maggiori rappre-
tentanti del cubismo. 

in pratica ha abolito la di-
stinzione delle funzioni di 
Tribunale e di Appello ba-
sate sui gradi, ed ha con-
sentito ai magistrati piu 
giovani di adottare nelle lo
ro decisioni scelte meno 
conformiste. L'atteggiamen-
to piu aperto e disponibile 
di una parte della magistra
tura non e infatti casuale, 
no e dovuto soltanto ad en-
tusiasmo giovanile, ma an
che e soprattutto al fatto 
che sulla Magistratura stes-
sa non pesa ancora il condi-
zionamento della selettivita 
basato sul contenuto del la-
voro svolto. Con il progetto 
di • legge in discussione si 
vuole percio introdurre lo 
stesso principio per la pro
gressione in Cassazione ed 
alle funzioni direttive. 

E' il primo passo necessa
rio per l'abolizione di ogni 
carriera e per dare attuazio-
ne al principio costituziona
lc. Mentre oggi il magistra
to entra in crisi quando de-
ve essere promosso in Cas
sazione, si preoccupa di co
me la pensera chi dovra 
giudicarlo, con la nuova re-
golamentazione tutto questo 
sara semplificato. A decide-
re non saranno piu le com
missioni • di scrutinio com-
poste di alti gradi della Cas
sazione (con un sistema 
quindi di cooptazione), ma 
il Consiglio Superiore della 
magistratura, organo eletti-
vo ed a composizione mista, 
su parere del Consiglio Giu-
diziario, altro organo elet-
tivo. La valutazione poi sara 
globale e non esclusivamen-
te tecnicistica. 

II significato della rifor-
ma non e allora quello di 
aprire i ruoli regalando l'er-
mellino a tutti, poiche gia 
oggi le promozioni avven-
gono in soprannumero e 
senza che vi sia una vacan-
za in organico, ma di toglie-
re il potere di selezione agli 
alti gradi, restituendo al 
Consiglio Superiore qualsia-
si valutazione sullo status 
dei magistrati. Se • questo 
servira a rendere meno con-
servatrice e conformista la 
magistratura anche ai livel-
li piu alti, i affrancando i 
giudici dal condizionamento 
della carriera, il passo avan-
ti sara notevole "* • 

Queste motivazioni hanno 
determinato alia Camera 
l'atteggiamento del Gruppo 
comunista, la cui posizione 
e stata d e c i s i v a per 
sbloccare la legge da una 
situazione di stallo in cui 
rischiava di trovarsi. La di-
chiarazione del compagno 
Spagnoli alia Commissione 
Giustizia ha posto chiara-
mente in luce i contenuti 
riformatori della legge. 
D'altra parte la posizione 
assunta dal PCI per i pro-
blemi deH'Universita riflet-
te la stessa linea: l'autono-
mia didattica dei doccnti 
equivale aU'aiitonomia giu-
risprudenziale dei magistra
ti. L'una e 1'altra si possono 
ottenere eliminando le ge-
rarchie interne, anche sotto 
l'aspetto funzionale, e i 
meccanismi selettivi da es
se dipendenti. II ruolo aper
to per l'Universita prelude 
al docente unico e ridimen-
siona la cooptazione dei ba-
roni delle cattedre, cosi co
me la progressione automa-
tica per i magistrati ipotiz-
za un ruolo unico di giudi-
ce, articolato in varie fun
zioni. 

E' chiaro che con questo 
non si pensa di aver esauri-
to il discorso sulla giusti
zia, che anzi comincia a 
prendere contorni piu dcci-
si con una gradualita di pro
blem! via via piu immedia
te Oggi si registra una con-
vergenza su questa rifor-
ma nella quale si riflettono 
innegabilmcnte anche ten-
denze corporative, ma chi 
vuolc portare avanti una po-
litica riformatrice deve in-
canalare certe spinte cd uti-
lizzarle: il moralismo per 
se stesso non ha alcun sen-
so. Tuttavia si puo fin da 
ora prevedere che l'Asso
ciazione magistrati, c per 
essa la maggioranza che 
esprime I'attuale giunta 
esecutiva, dopo aver inco-
raggiato e sfruttato 1'onda-
ta di rivendicazioni corpo
rative dovra neccssariamen-
tc rivederc la propria linea 
politica e misurarsi con le 
proposte delle correnti de-
mocratiche e con i problemi 
nuovi che incvitabilmentc 
verranno fuori proprio a se
guito di questa riforma. 

I magistrati non potranno 
illudcrsi di avere soltanto 
una carrirra facile. II prez-
zo che dovranno pagare per 
questo sara piu alto di quan-
to si pensi: significa reclu-
tamento piu accurate c non 
basato unicamente sul no-
zionismo tccnico, significa 
responsahilizzazione, rola-
7ione nelle funzioni di le
gittimita e negli uffici di-
rcttivi, contmllo c partcci-
pazione nella gestione dei 
servizi, riforma del sistema 
clettorale del Consiglio Su
periore, c cosi via 

Tullio Grimaldi 

Una crisi che illustra il deterioramento di tutto un sistema di vita 

one 
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l/antica culture, ispirata dalla ricerca della serenita e del rapporto con Iq natura, e stata emarginata da uno sviluppo capitalistico travol-
gente di cui si incontrano manifestazioni spettacolari - Ma ora i questo stesso processo ad essere messo in questione: la crescente influenza 
dei comunisti tra le masse popolari segnala un allargamento della coscienza critica e di classe, il bisogno di un'altra prospettiva generale 

DI RITORNO DAL 
GIAPPONE. dicembre 

// tempio Kiyomizudera, a 
Kyoto, e uno dei massimi cen-
tri del buddhismo Zen, e del
la cultura dell'antico Giappo-
ne, che si esprime tipicamen-
te in un particolare accordn 
con la natura e I'ambiente 
persegutto nella disposizione 
dei parchi, dei giardini, o an
che dei fiori in un vaso. Que
sta idtirva nozione e diventa-
ta ora assai comune anche 
in occidente, dove l't Ikeba-
na » viene commercializzato e 
senza dubbio svilito, non me
no che a Tokio; ma all'inter-
no del tempio, dove siede il 
prete che vi ricopre la mas-
sima autorita, il vaso di fio
ri ha la sua collocazione fra 
un braciere di porcellana az-
zurra, il legno lucido del ta-
volo basso e del pavimento 
immacolato, Vimmagine an-
tica del Buddha, e la grande 
jinestra aperta dalla parete 
scorrevole, sul «giardino di 
pietra •» e sullo sfondo del par-
co, dove ogni albero e stato 
piantato e assistito nella cre-
scita nel corso dei secoli con 
una intenzione di affetto sul
la serenita dello spirito e sul
la fecondita della meditazione. 

Le « grandi 
f amiglie » 

Un effetto sicuro, a cui non 
sfugge lo straniero appena 
sceso dal treno piu veloce del 
mondo (che percorre in tre 
ore i cinquecento chilometri 
fra Vantica e la nuova capi
tate) dopo ventisetle ore di 
volo. 11 sacerdote, a cui il no-
stro accompagnatore presenta 
il compagno Vecchietti, dice 
subito di avere letto il di
scorso che quest'ultimo ave-
va pronunciato il giorno in-
nanzi al Congresso del PC 
giapponese. . // seguace di 
Buddha e un lettore attento 
e assiduo del quotidiano co
munista, Akahata. Ci dira poi 
che il buddhismo ammette la 
rieffrca del vera, e percio non 
e in contraddizione con il 
marxismo. 

Soj\'sdpjretjimo^dirp se que
sta interpreiatib'ne aeila'dol-' 
trina del Buddha' sia incan-
testata o incontestable ma 
certo la fonte che ce la o/-
\re e auinrevo'.e; ed e straor-
dinario pensare che a due 
poli della realta grappime.ii. 
cosi remoti fra loro come so
no Tokio e Kyoto — la frene-
sia e la serenita, la tensione 
e la riflessione — fra le 
poche cose che hanno in co-
mum. si trovi un nuovo in-
teresse per quello che i co-
munisti dicono e propongnno. 
11 monaco che ci invita al
ia sua tavola a bere un den 
do te verde, e anche il direl-
tore dell'Un'versita buddh'tsta 
dove si pud dunque ritenere 
chp i giovani *ian't arviali a 
tenere la menle ' aperta e 
sgombra da preg'mdizi. La 
stessa cosa. a un livello di- i 
verso, avviene fra te masse ' 

TOKIO - Una manifestazione di donne contro Paumento dei prezzi 

lavoralrici d» Tokio e delle al
tre grandi citta, dove pure 
vengono superati i preg'mdizi 
che per lungo tempo avevano 
conlribuito a costruire e raf-
forzare un sistema di rappor-
ti paternalistici. 

Tale sistema di rapporti e 
stato persino teorizzalo e in-
vidiato in occidente a segno 
che Brian lieedham deU'Eco-
nonnst solo pochi mesi fa 
parlava del Gtappone come 
della « meno marrista delle 
soc>eto * e., affermava,che 
* nes'Suno e propria come' io . 

' r$ SI '"txiirjlpuifHldc till oiafif/jJHe-* 
Si Ti'/ii si-sci 'd\e\magico'~~po 
tere di rendere inoperanti le 
iit.<t iizinni di classe. e preva
lent! invece quelle di gruppi 
t'verticali $. Ovviamente. la 
cosa diventa pitt semplwe se 
la si guaida nella prospet-
f'j'a sf'jrjca: il Giappone nor, 
ha mai conosciulo rivnluzioni. 
il che vuul dire che le classi. 
dom nanti non hanno cono-
sciuto ricambio, ma si sono 
ad'ittate ai tempi success'wi e 
ai diversi contesti • interna
tional!. passando dalla coraz-
za laccata del samurai al-
l abito scuro del ' manager, 
e dal militarismo di imitazio-
ne tedesca all'aziendnlismo di 
imitazione americana. , 

Questo mnnetixmi - delle 
grandi lamiglie giappone si & 
ceriamente insolilo. e si pud 
anche acceltarlo come indizio 

di versatilita, intelligenza. e 
prontezza ' nell'ac'cogliere le 
novita e le spinte che altro-
ve sarebbero • o sono state 
eversive.' In ogni caso, que
sto spiega anche certi aspetti 
falsamentet psicologici > della 
sucieta giapponese, come la 
evidente persistenza del prin
cipio di nutoritd a vari It-
velli; la subordinazione alme-
no formate della donna — che 
si inchina profondamente al-
I'uomo. gli lascia il passo. gli 

jterve da mangiare stando in 
.ginocdiio — d""mfiqe anche il 
•rdpportG i4&n$rnalvx1eo .-nel-
'la'azlenda. ,\- - • " . ' , 

Spinte 
diverse 

Ma oggi tutto questo e ma-
nifestamente in crisi per il 
concorso di spinte diverse.nel 
loro insieme rivelatrid di una 
realta divenuta troppo com 
plessa e aperta perche il con-
trollo da parte delle classi 
dominant! sia ancora • effi-
cace. In senso generale, si 
puo dire che la espansione 
della economia giapponese. 
per quanto Virata dalle espor-
lazioni. ha poi coinvolto il 
mercato interno. cosi che i sa-
lari nominal' sono quasi rad-
doppiati negli ultimi cinque 
anni fino a raggiungere i livel-

li europei. Questo e avvenu-
to non solo a causa • delle 
lotte o della pressione sinda-
cale, ma perche la logica del 
sistema non poteva non por
tare a un consumismo di-
venuto ormai parossistico: fa 
campagna di vendite natalizie 
— in un paese in cui il Sa-
tale non ha alcun significato 
tradizionale ma il premio 
d> fine d'anno costituisce una 
parte rilevante delle retribu-
zioni — e cominciata intor-
no al 20 novembre, con al-

'c'tini giorni di anticifib sul-
$l'Eurjpai grJRej%tfoiflI<»'? «"• 
\cffej'iind: ;f€std freli(}i6sa. E 

natu'ralmente • il 'genere di 
pubblicita, mancando tale 
ennnessinne, e s'ligolarmente 
crudo per la nostra nozione 
della ricorrenza natalizia, tan-
to per esempio da ammettere, 
nella teleoisione a colori, tl 
ricorso a speltacoli di strip
tease nemmeno molto sofi-
sticati. 

Si potrebbe forse innesta-
re qui un discorso sui giovani. 
piu o meno d'obbligo. .Ci limi-
teremo a osservare che men
tre, fino a qualche anno fa, 
poteva essere vera che i gio 
vani protagonist'! di tante vi-
vaci e pittoresche manifesta
zioni di piazza finissero poi, 

una volta usc'tti dolla scuola, 
con Vassumere disciplinata-
mente le loro funzioni nel 
quadro aziendale, ora anche 

In Italia una delegazione della provincia sudvietnamita 

UN MESSAGGIO DA QUANG TRI 
Saigon continua a violare gli accordi di P arigi e i patriot! sono costretti a combattere 
ancora per imporne I'applicazione - Le im mani rovine della guerra e I'opera di rico-
struzione • Gli in con tri di Nguyen Sanh con le popolazioni dell' Emilia - Romagna 

Un messaggio e stato por-
tato in Italia da Quang Tri. 
E la descnz:one della vita 
d! oggi in questa piccola pro 
vmcia vieinamiu. sotto il pe 
<̂> di un passato duro. che 
ha lasciato moiii segm. Sono 
i segni dei B52 che per dieci 

mes: hanno scancato mile ton 
nellate di bombe al giorno. 
mentre aitre decine venivano 
lanciate dall'aviazione tallica. 
<x>n una media quotidiana <ii 
r^nto incursioni e mentre la 
arligkeria nava'.e sparava d;e 
rimiia protettili ogni venti-
quattro ore. 

Cosa rimase il 27 gennalo, 
giorno deli'accordo di Pangi. 
di questo territor.o o> 4..i0o 
chilometri quadrati, ammini-
sirato al »5 per cento aa» 
ORP, ron trecentomila abi-
tant: di cui una parte depor-
t&ta dai saigonesi, Io raccon 
ta il latore uei me^saggio. Ngu 
yen .Sanh, veterano della lot-
ta anti Irancese e ;«nt; <uner» 
carta, vice-presidente del Co 
mitato popo'.are iivo.uz'.ona-
no che dirigc ramminLstrazio-
ne politica e civile della pro 
vincia dal giugno del 72, cioe 
dai giorni di una delle mag
giori battagiie della guerra di 
Iiberazinne mdocinese. 

Re nello scontro Th'.eu la-
scio la meta dei suoi corpi 
srelti, I oontadini hanno visto 
d:«itrutto quasi compJctamen-
tp. il loro mondo. II <*apo-
luogo, la citta di Quang Tri, 
r stato Interamente raso al 
suolo; dei seicento villaggi so
lo dieci non sono stati ridot 
ti ad un ammasso di maccrie, 
quarantamila edifici per abi-
tazionl e servizi non eslsto-

no piu, dei sessantamila capi 
di bufali »» buoi — che cosli-
tuivano un notevole patrimo-
nio zootecnico — sono rimasti 
vivi solo quattromlla. dei due-
mila battelli da pesca hanno 
potuto tomare a navizare so 
lo duecento. lie perdite uma-
ne furono elevatissime. 

Sanh accenna so!o di 5fug-
g:ta ai contadini che sono 
morti. dono la Hrrna d*?gl; 
accordi di Parigi. saltando sul
le mine anti-uomo sparse nel
le rusaie daeli americani me
si prima: uno degli aspetti 
piu drammatioi . del passato 
che ""ontinua «d ».«wre un pro-
blema quotidiano di esisten 
za. nell'opera di rinascita. in
sieme con tutti gli al tn Da 
una parte e'e il lavoro per 
ricostruire le cas^. tiattivare 
1'aericoltura. deb?Uare 1P ma 
Iattie. che «ha gia raggiunto 
livelli soddisfneenlin, daU'altM 
part^ e'e 1'az'one <t per rtifen-
d°rc le zone l'hTr e con <"*<? 
to vita e »" beni della popo 
lazione e I'accordo di Part 
gi» per instaurare un clima 
di concordia e unione nazio
nale. • • 

n.Un popolo che ha subito 
trenl'anni di guerra non pud 
avere altra aspirnztone che 
Vindipendema, la libetta e la 
difesa delta pace ». La pace do-
veva arrivare 11 28 gennaio; 
arrivd invece nella provincia 
di Quang Tri una divisione 
«aigonese che, dal 28 al 31 
gennaio, cerc6 di occupare la 
zona di Cua Viet, un centro 
strategico in pieno territorio 
llberato. da.cui parte la stra-
d& numero nove che porta nel 

Laos. Cosi si e dovuto ronti-
nuare a combattere per difen 
dere la pace. K »i e costretti 
a farlo ancora oggi, di fron-
te a tutti gn attaceni che e.i 
Stati Uniti e Thieu muovono 
ai terntori del C»«tP, f^ipen-
do, violando I'accordo di Pa
ngi lirmato piu d: dieci me-
si fa, e rendendo moito »<*sa 
la situazione in Sud Vietnam. 

E" questo' messaggio di pa-
z:ent< lavoro e di tenace lot-
ta che Sanh ha portato in 
Italia con l suoi compagni di 
delegazione. L'ha portato in 
particoiare al popolo deil'Emi 
l;a Romagna e ai suoi organi-
smi eieiiivi, per raflorzare il 

patto di gemehaggio con la pro
vincia di Boiogna e qucno di 
amicizia e di sohdarieta con 
le province di Reggio Emi
lia, Parma, Modena, Porli. Ker-
rara, Raveruia ^ ron lo <-iUa 
di Kimim, Cesena, Sassiiolo, 
Vignola. Suha sua strada na 
incontrato i rappresenlanti m 
tutte le lorze po!it;che dmio 
cratiche deU'Emilia-Romagna, 
centinaia di migliaia di per-
soiir, migliaia di studenti nel
le loro scuole e di operai 
nelle loro ftibbriche, e anche 
due vcscovi, quello di Mode
na. mens. Amici, e quello dt 
Ravenna, mons. Baldassarri 
Entrambi i vescovi — dice 
Sanh — a si intereswno al 
problema dell'applicazione del
i'accordo dt Pangi e alia nc-
cessita di supernre - to atato 
dt guerra ». 

• in particolare con mons. 
Baldassarri — agciunee — 
abbiamo anuto un incontro 
molto aperto. Egli non solo 
ci ha parlato delle attivita con-
crete per il Vietnam di cui 

>. stato animatore, ma ci ha 
anche espresso tutto il suo so-
slegno politico e morale*. Ha-
usato lnsomma 11 linguaggio 
cite Sanh ha srntito da tutt i : 
« E'. il linguaggio del soste-
QTIU ana nostra lotto, per la 
liberta e Vindipendenza e di 
una soltdarieta che oggi e for
te come ieri e, ne stamo cer
ti. come lo sara domgni». 

Si tratta di una solidarieta 
particolare, viva, che si con-
trappone aU'attegiamento del 
governo e al suo persistente 
rifiuto di riconoscere la real

ta del GHP. riconosciuta da de
cine di governi di tutto il mon 
do. il messaggio con cui - la 
popolazione deU'Emilia Roma 
gna na risposto a quello che 
ha ricevuto da Quang Tri e 
stato affidato agli aiuti carina 
ti. con gli aitri sulla nave 
Australe «:ne c oggi 'n "otia 
verso il Vietnam: macchme a-
gricole. automobili, motocicli, 
biciclette. vestiario. motori ma 
rini. uarche da pesca. materia-
le e apparecchiature san'tane 
che sono il frutto di una col-
letta, attuata attraverso l'unl 
ta politica raggiunta negli or-
ganismi elettivj della regione. 
a ogni livello. e risultata di 
dieci volte superiore a quan 
to si prevedeva. «Di questo 
nostro viaggio — dice 'nfine 
Nguyen Sanh — riporteremo 
a Quang Tri il protondo $rn 
ttmento che ci ha accompa-
gnaii ~ die avra un signifi
cato molto importante. di aiu-
to e di incoraggiamento. per 
il nostro popolo in lotta per 
csigerc I'applicazione • dell'ac 
cordo di Parigi». - -

Renzo Foa 

questo cambia, in parte per 
effetto del bombardamenlo 
pubblicitario e consumista. In 
sostanza: a monte della no-
vita piu rilevante e positiva 
— Vallargamento della co
scienza critica e di classe, 
Vinfluenza crescente dei co
munisti — si colloca il dete
rioramento del sistema e dei 
suoi tabu, che va compreso 
e analizzato nei suoi termini 
reali, se si vuole compren
dere anche il-senso che deve 
essere attribuito alia avania-
iti comunista^' alia ^e'aficre-

• tezza^della.Qliefmtiva^eJl 
PC propone.- ''• :-.-- - •„- •-
' 11 consumismo; Vallargamen
to del mercato interno in for
me caotiche e dirompenti, so
no essi stessi segni del limi-
te che la . linea di • sviluppo 
fin qui seguita incontra or
mai sui mercati internaziona-
li; e d'altra parte rendono 
piu difficile perseguirla ulte-
riormente perche determlna-
no all'interno una spinta'in-
flaltiva destinata a far sali-
re t costi. 11 saggio di -.nfla-
zione in Giappone e ora fra 
i piu alti del mondo: un chi-
lo di bistecche a Tokio co-
sta quasi il doppio che a Ro
ma, i prezzi delle automobi
li e delle , macchine fotogra-
fiche sono all'incirca al livel
lo europeo, le stoffe di seta 
ci sono sembrate piu care 
che in Italia, e praticamente 
il settore delle apparecchiatu
re elettroniche. e il solo che 
offre prezzi veramente van-
taggiosi. Non e che questa 
spinta inflattiva dipenda— • si 
badi — dalla incidema dei sa-
lari sui costi: in Giappone 
questo non lo sostiene • nem
meno il padronato.dati i for-
ti increment! di produttivita. 
Ma dipende dall'orientamento 
indotto della domanda verso 
consumi futili, e dalle enormi 
spese pubblicitarie connesse 
con tale induzione della do
manda e che a loro volta si 

collocano nel quadro di una 
espansione delle attivita ter-
ziarie non direttamente pro-
duttive. 

' 11 sistema e in crisi (lo si 
e osservato in un preceden-
te articolo) essenzialmenle, 
perclie ha perseguito una li
nea di sviluppo largamente 
dipendente da fattori interna-
zionali che sfuggono al con-
trollo di chi lo dirige. E la 
crisi rifluisce all'interno co
me una droga che altera i vec-
chi rapporti. o oscura il sen
so di una attivita prodigiosa, 
di cui non si vede • piu la 
destinazione come cosa certa 
o' anche solo attendibile: ' le 
strutture d'acciaio dei gratta-
cieli che a Tokio salgono a 

. centocinquanta melri in poche 
srtt'nnane. fra le autostrade 
urbane sopraelevate a piu li
velli. le luci .dei pannelli 
pubblicitari a perdita d'oc-
chio, come un oceano. dai tet-
ti dei cantieri di Yokohama 
a qnelli dei negozi della Gin-

• za e di Akihabara. e degli al-
berghi di Ch;godaku non con-
figurano una nozhne stalica 
di citta — come scmb-a an 
cora compalibile in Suropa 
con i tempi di sviluppo o di 
mutazione di Roma o di Pa 
rigi o Londra — ma piutto-
slo un processo tumultuoso. 

• font a no dall'idea di pianifi-
cazione o di visione d'assie-
me. organica, quanto si pud 

. esserlo. Ma la funzwne in cui 
tale processo poteva trovare 
una sua logica, t forse gid 
esaurita, perche le ^on'Yuio-

' ni da cui aveva preso orig'x-
. ne non sussistono pin o non 
sussisteranno a lungo; quello 
che si vede ora i forse tolo 

overshooting, mi - abbrivio 
che potrebbe estinguersi con 
conseguenze disastrose, se non 
trovera nuovo alimento in una 
prospettiva diversa da quella 
a cui era stato finora inteso. 

Certo, le varie, vivaci espe-
rienze di lotta di questi ven-
ti anni — in particolare quel
le dirette a Okinawa contro 
I'occupazione miliiare ameri
cana dal Partito del popolo, 
che e confluito ora nel Parti
to comunista in occasione del 
12. Congresso — hanno pre-

.ptira'ttf' il\teneno al nw06, 
piii airipip e'profondo apprpc-
•oiv • critieo,< atla realta •giap
ponese, di Cui proprio t l 12. 
Congresso del PC si d fatto 
promotore. Ma la vdstita del-
Vimpegno che questo richiede, 
sul piano ideale e concettua-
le, non meno che sul • piano 
politico, abbiamo • potuto mi-
surarla anche grazie al bre
ve contatto con il vecchio 
Giappone, nella serenita 
del tempio Zen sulla collina 
di Kyoto, di fronte al pre
te che aveva letto il discorso 
di Vecchietti trasformato in 
ideogrammi (2500 sono quelli 
normalmente impiegati dalla 
tipografia di Akahata, come 
dagli altri quotidiani). 

Un eompito 
nuovo 

Vantica cultura giapponese, 
nobile e attraente. nella ricer
ca della serenita e del rap
porto con la natura, emargi
nata dalla violenta realta del 
.Giappone odierno, non h'a.for-

:'zd 'bastante per interpretare 
e superare questa realta. la 
crisi • del • sistema da • cui i 
stata sostanzialmente • espun-
ta. Ed ecco allora che il sa
cerdote di Buddha legge il 
giornale dei comunisti, e tro-
va che la ricerca del vero 
pud non essere conclusa nella 
pratica dello Zen, ma spinger-
si nella storia del reale e 
assegnarne il corso. Dicersa-
mente anche la lezione del 
Buddlia. come ogni retaggio 
dello spirito, sarebbe forse un 
giorno perduto. 

11 eompito dei compagni 
giapponesi e immenso. e il 

lavoro gid compiuto sul terra-
no della analisi e recato al 
Congresso, prova che essi so
no pienamente cunsapevoli 
della esigenza di portarlo 
avanti, per essere in grado 
di assumere le responsabili-
td politiche — e in prospetti
va di governo — corrispon-
denti alia nuova grande in
fluenza che esercituno nel 
paese. Spetta a loro un eom
pito nuovo nella storia del 
Giappone: elaborare una im-
magine del loro paese che 
prenda il posto, nella opinio-
ne pubblica e nel senso co
mune, di quella convenziona-
le che le classi dominant! 
hanno sostenuto fino a quando, 
in questi ultimi anni, non ha 
cominciato a disfarsi nelle lo
ro mani, per lasciare il posto 
a zone di vuoto o di incer-
tezza. 

Le condizioni internazionali, 
in cui i compagni giapponn-
si si assumono questo eompi
to, non sono propizie. a causa 
dei contrasti all'interno cM 
motmne/ifo operaio mondiale, 
che si manifestano sul piano 
teorico • e analit'tco ~ non me
no che, nei coiicreti rapporti 
politici.'Jh quakheinudo, qun-
ste difficoltd sono enierse nel 
dibattito congressuale, non 
nella forma di dissensi ma 
piuttosto in qualche incerte??.n 
di approssimaz'ione o eccesso 
di cautela. D'altra parte, U 
discorso aperto, costruttivo 
che nel Congresso si e instnu-
rato fra i compagni giappovr-
si e i rappresentanti di alcu
ni partiti comunisti, fra i qua
li il PCI, potrd essere conti-
nuato con profitto reciproco, 
attraverso il confronto delle 
rispettive esperienze. Cosi la 
nostra esperienza italiana, in 
un paese la cui classe domi-
nante e incorsa in responsa-
bilitd analoghe a quelle del
la classe dominante giappone
se — esperienza Hlustrata dal 
compagno Vecchietti, che ha 
messo in luce soprattutto la 
esigenza della unitu delle 
masse lavoratrici anche di di
versa ispirazionn — viene se
guita con un senso di parte-
cipazione, non minore di quel
lo con .cui'nai guardTamo al
ia 'aWtiiata V alU'prospcliive 
del..EC del. Giappone, . ',. 
,,tteirfamr'tfm¥C'6l Con

gresso', il particolare interes-
se del partito giapponese per 
le esperienze italiane ha tro-
vato espressione in alcuni ri-
ferimenti a Gramsci; e anche 
il saluto portato dalla nostra 
delegazione e stato accolto co
me un contributo non forma
te, in particolare per quanto 
riguarda la situazione del mo-
vimento operaio internaziona-
le: « La nostra politica di uni-
ta nella diversitd — ha detto 
Vecchietti — con i partiti fra-
telli comunisti e operai non 
significa agnosticismo nel dis-
senso fra URSS e. Cina. Al 
contrario, riteniamo necessa
rio un confronto aperto. al 
qua'e intendiamo dare il no
stro contributo costruttivo. in 
una visione della unitd delle 
forze comuniste e _ operaie 
che non pud perd rifarsi al 
passato, oggi obicttivamen-
te superato. Tuttavia, proprio 

• perche riteniamo che il con
fronto ' oggi - debba avveni-

-re nella azione'diretta a ri-
solvere i grandi problemi del 
mondo — e quindi a fare 
avanzare il • socialismo nella 
pace —-ci sembra che su que
sto obiettiro debba misurar
si la validitd delle dicers'; 
posizioni, e si' debba quindi 

. ralutare anche il ruolo deci-
sivo che oggi assolve VURSS 
e quello altrettanto decisiro 
che potrebbe assolvere la Ci
na. se la sua politica non 
fosse viziata dal deteriora
mento dei suoi rapporti eon 
VUnione Soviet'tca ». 

Francesco Pistolese 
(2 - Continua) 

NOTIZIE DAL MONDO ARTISTICO 

SUGGESTIONI P0ET1CHE 
NELLA GRAFICA DI EN0TRI0 

E' difficile dire in quali 
esperienze della grafica — se 
nel disegno vero c proprio o 
nella litografia. nell'acquaforte 
o nella xilografia — il pittore 
Enotrio riesca ad offrirci il 
meglio di se stesso. Lc nume-
rose. e pur selezionate. «to; 
stimonianze > di tale attivita 
creativa che sono • allineate 
nelle sale del Cehtro d'Arte 
< La Barcaccia » possono in
fatti laseiar perplesso l'osser-
vatore. Non perche vi sia con
traddizione tra questo o quel 
settore. ma al contrario poi-
eh& si resta affascinati da una 
produzione che puo collocarsi 
sullo stesso livello deU'opera 
pittorica. •. . 

Si ritrovano gli stessi sog-
getti. dalle marine solitarie 
alle case appollaiate su aspre 
colline, dai caselli ferroviari 
alle angolazioni di paese, c via 
via sino alle tematiche tipiche 
del Sud. tra operai o nesca-
tori che in npparenza sembra-
no oziare sotto il sole. II sole, 

che avvolge queste rappresen 
tazioni. diventa per l'app'jnto 
quasi elemento di religioM'a. 
pur trovandoci dinanzi ad un 
artista laico per eccellenza. Mi 
c proprio questa «religiosity 
della natura » o. se si vuolc. 
della realta di ctii partecipia-
mo giorno per giorno. ad at-
trarre l'attenzionc di Enotrio 
e di riflesso la nostra emo 
zione. , . . . 

Nelle duecento c piu opere 
grafiche esposte in coinciden-
za > delta pubblicazione di un 
volume monograrico dedicate 
all'artista si awerie una « for-
za segnica » che non mira a 
manipolare la materia, ma al 
contrario a focalizzare l'imma-
gine in un susseguirsi di ac
cordi e di contrasti. netti e 
squadrati. Ma proprio da que
ste eontrapposizioni scaturisc* 
una suggestione noctica cr» 
travalica il fatto rappresenta-
to e qualifica la grafica di 
Enotrio in una dimensione tttt-
ta particolare. . A.C. 
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