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L'UNITA' 
E' questa la seconda tavola roton

da che il gioruale organizza per valu-
tare i riflessi di una crisi che, lungi 
dall'attenuarsi, si accentua sempre piu 
e coinvolge soito molti aspetti larghissi-
mi strati sociali. Ecco perche, interpel-
lati nei giorni scorsi alcitni speciqlisti 
di diversa competenza sul rapporto Ira 

• crisi energetica e risorse mondiali, tor-
niamo ora sulla questione tentando di 
allargare il discorso ai temi del pro-
fondi mutamenti che appaiono in pro-
spettiva. 

Dopo aver valutato la portata poh-
tico-economica e ideologico-culturale 
delta stretta energetica, soffermiamoci 
cost su un'altra serie di qnesiti. 11 
primo, e in certo senso fondamentale, 
rigttarda il tanto discusso « modello di 

. sviluppo a>, il cui cambiamento — ur-
gente e necessario — viene sostenuto 
da tante parti. 11 cambiamento del mo
dello comporta ovviamente anche un 
viutamento di abitudini, consumi, per-
sino • mentalita. Viene quindi sponta-
neo chiedersi, e percio chiedervi: sul 
soddisfacimento di quali bisogni. e sul-
I'affermazione di quali valori, ha pog-
giato sinora lo sviluppo del Paese? 
Ancora: in quale direzione, e secon-
do quali idealita, va effettuato tl mu
tamento? E infine: in quale misura ci 
si \'deve~. nvolgere ai 'diversV- ceti so-
ciali? Limitiamo a questi interrogativi 
la prima parte delta nostra discussione. 

RUFFOLO 
Occprre dire per prima cosa che un 

discorso sul nuovo modello di svilup
po rischia, a mio avviso. di divenire 
un fatto alia moda. Sono stato colpi-
to dalla facilita con cui e stata impo-
sta all'opinione pubblica l'idea di un 
messianico « modello alternativo >>. Mi 
pare giusto sottolineare una caratteri-
stica delle classi dirigenti italiane: quel-
la di credere poco nei valori di cui 
esse dovrebbero essere portatrici e al 
contempo di far proprie idee critiche. 
da " altre parti proposte. svuotandale 
del loro contenuto aggressivo e trasfor-
mandole in una moda culturale. 

Voglio poi accennare a possibili in-
terpretazioni regressive che si tende 
ad avallare quando si parla di un nuo
vo mocio di sviluppo. Interpretazinni. 
direi, mistico-reazionarie. che ad ogni 
crisi dell'umanita ripropongono lo spau 
racchio di un'apocalisse: e che espn-
mono in tal modo -un sostanziale scet-
ticismo nella ragione e neH'uomo. sot- -
tintendendo un senso autoritario deJla 
risposta alia crisi. Un'altra possibile m-
terpretazione. moderata e conservatri-
ce, tende ad esprimersi cosi: dobbia-
mo tutti fare bene i conti; smeicerla 
con questo spreco assurdo e incivile; 
acquijtare il senso della morigeratez-
za e dell'austerita. 

Cosa si vuol far passare con questo 
tutti? Lo sappiamo bene: il monito. 
abituale, sta a significare: < Siamo tut
ti nella stessa barca >. Non e vero, non 

. stiamo tutti nelia stessa barca. e il n-
chiamo ad un'austerita collettiva puo 
mascherare in effetti il desiderio di 
far passare in seconda linea i proble-
mi del conflitto sociale. Questo. mi 
pare, e il pericolo principale che si 
corre quando si pone con enfasi lo 
accento sul «nuovo modello di svi-

. luppov Cio non sjgnifica naturalm^n 
t<* che il problema non esista: e per 
di piu che la cnsi energetica — Ha 
Cui esso e stato messo in evidenza — 
non, possa costituire l'occasione per 
una nuova presa di coscienza. Q:iello 
che voglio dire e che la crisi non de-
ve fornire il pretesto per prediche mo 
ralistiche o. pernio. per soluzioni MI-
toritarie. Essa deve funzionare da sli-
molo per una azione riformatrice che 
comporti una redistribuzione del po-
tere. Non si sceglie insomma un nuo 
vo « modello » come un vestito nuovo. 
Ne il modello di sviluppo e gratuito: 
si tratta di operazione complessa. che 
implica la realizzazione di tutta una 
serie di riforme. la sconfitta di deter
minate forze sociali. e il supcramento 
di certe istituzioni. 

SARACENO 
' Mi chiedo se l'idea del modello da 
cambiare non costituisca un ostaouio 
* una corretta comprens one del mon 
do di espenenze che si afferma di 
voler modificare. Un modello e una 
rapprestniazione delle forze che -igi-
scono in una data reaita; una reaita cht-
not vorremmo mod Ticare in com irmi 
ta ai nostn ideali e — perche nun 
dirlo — ai nosin interessi. Ma la reHl-
ta alia quale not nfenamo i iiosln 
propositi c rapidamente mutata nei 
Corso degh ultimi tempi; se £ a quel
la reaita che si riferiscono i modelli 
4i cui si parla, mi pare ci si proponga 
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di cambiare qualcosa che e gia morto 
o che sta morendo. - " - > 

Siamo in sostanza in una fase di 
transizione, e cio comporta incertezze , 
cosi grandi da rendere impropno par 
lare di scelta di quello che frequente-
mente viene indicato come modello al
ternativo. In questo stato di transizio 
ne. le decisioni da prendere non pas- • 
sono quindi ispirarsi tanto a • un mo-' 
dello ideale cui vorremmo • tendere, 
quanto all'urgenza di risolvere gli sta-
ti di crisi che la morte del vecchio 
modello ci ha lasciato in eredita. In 
altri termini 1'espressione < modello di 
sviluppo da cambiare > vincola - il' ao 
stro ragionamento a schemi- eccessi- • 
vamente astratti. * • 

Noi - non ci troviamo nella situazio-
ne di chi. trovandosi in un certo iuo 
go e avendo scelto un altro luogo in 
cm • recarsi. si propone di identificare 
con esattezza il percorso da seguire. 
Noi. dobbiamo seguire un altro meto-' 
do; pur avendo ben fermi ideali. valo
ri o obiettivi. non saprei che termini 
us>are, dobbiamo renderci conto che 
non sappiamo quale e la strada che 
dobbiamo percorrere per giungere al-
la meta e di questa meta abbiamo una 
idea piuttosto vaga. In conclusione fa-
rei un uso piu prudente dell'idea di 
modelli da lasciare o da prendere. 

LAMA 
Francamente non mi appassiona una 

discussione sul nome da dare alia co
sa Credo piuttostu che si debba Tare 
una sforzo per stare alle cose, ai fat-
ti Che cos'c dunque questa cosa di 
cui parhamo? Io la vedo cosi: la gen* 
tc ritiene. giustamente. che la situazio- • 
ne esistente oggi nei Paese. non puo 
durare per la gravita della condizione 
j>odale, economica e molto spesso an
che morale cui la situaz.one stessa la 
coatnnge. E la gente vuole cambiare 
questo stato di cose. Quando d:co la 
gente non intendo tutta la societa ita 
liana, globalmente presa; perche c e dei-
la gente che vive benissimo nelle con 
dizioni attuali. ma ce n e altra che 
in queste condizioni vive invece malis 
simo. e ce n'e ancora di piu che non 
su neppure quale sara il suo domani. 

Ecco. rmcertezza del domani e un 
dato dell'inquietudine diffusa ira le 
masse dei cittadmi; ed e tanto piu 
grande, questa incertezza. quanto piu 
alt: sono i sacrifici a cui oggi una 
parte della popolazione e costretta. II 
problema del cambiamento — '• lo - si" 
chiami modello. o come si vuole — ri-
^uarda quindi per me prima di* lut-
to le motivazioni, anche ideali. che si 
danno alia prospettiva di < fare dei sa
crifici ». Sono convinto. e credo siamo 
in molti ad esserlo. che se ' si vuole 
dcterminare un mutamento profondo 
nelle strutture sociali del Paese. e an-. 
dare verso una societa diversa da quel 

. la di oggi — e questa 6 un'aspifazio-
. ne molto diffusa, soprattutto tra chi 

lavora — bisogna anche sapere che cer-
ti sacrifici debbono essere fattt. Ma ta 
gente vuol sapere perche If deve fa-
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re. Se deve fare dei sacrifici oggi per 
star peggio domani, allora non vuole 
farli, e non c'e ragione che li fadcia. 

L'UNITA' 
t 
it 

Bisogna darle delle noW'ziorj so- ' 
ciali... 'n^ ft - ' 

LAMA •"* ' 
Certo, e necessario proprio dare una 

motivazione alia richiesta di sacrifici, 
una motivazione che non sia soUanto 
materiale anche se le ragioni matena-
li sono un altro faltore di spinta ai 
mutamento della societa. E qui vfgho 
fare un'osservazione a proposito dei 
recenti documenti della pubblicistica 
politica, ivi compreso il documento ela-
borato dal « vertice > quadripartite E* 
vero. questo documento mutua larga-
mente anche la terminologia di cui le 
forze di sinistra e quelle sindacali ave-

- vano fatto un'arma per dare significa-
to generale agli obiettivi che • si vo 
ghono conquistare: \ i si parla infatti 
d cambiamento del modello dei con 
sumi, e vi si parla di un cambiamen
to del meccanismo di sviluppo. Sono 
d'accordo con Ruffolo bisogna diffida-
re di certe parole d'ordine che fini-
scono per diventare bandiere i cui al-
fieri sono di fisionomia alquanto in-
certa. Perche. in effetti. sotto enjpeia-
zioni di carattere generale, il c verti
ce » non propone in termini specifici. 

' concreti, quei contenuti che • soli 
possono qualificare questo cambia 
mento. ' ' 

lo so bene che certe cose sono dif-
ficili, e che forse non appartengono 
neanche alia natura dei problem! ri-
solubili - in un vertice di partiti poll-' 

tici. Perd, se non si scende nei con
crete, se non si da carattere operati-
vo all'azione politica per il cambiamen
to delle strutture economiche e socia
li. allora parlare di cambiamento di 
modello di sviluppo non significa nul
la, e anzi diventa una pura mistifica-
zione. Ecco perche le attuali lotte dei 
lavoratori per dare appunto contenu
ti specifici a definizioni di carattere 
generale — siano esse filologicamente 
giuste, o non — costituiscono un con
tribute del movimento operaio a ren
dere concrete quelle che oggi sono so
lo. almeno nei documento del c ver
tice », generiche petizioni di principio. 
La Federazione sindacale e impegnata 
proprio nella direzione di dare a que
sta questione dei contenuti la maggio 
re concretezza possibile. 

ZANGHERI 
Neanch'io vorrei fare question! di 

forraule. ma non c'e dubbio che un 
mutamento e necessario. ma in dire
zione di quali fini e valori esso va 
effettuato? Credo che sia abbasianza 
diffusa la consapevolezza che la svol-
ta deve essere compiuta in" direzione 
di consumi e attrezzature sociali, e di 
modi di vita sociale. Qui si pone su 
bito un quesito: i valori sociali coliet-
tivi sono antitetici e altemativi nspet-
to a quelli individual!? Non \o credo. 
II libera e spontaneo realizzarsi di 
ognuno. la felicita personale. la versa 
tiiita delta inclinazione possono anzi 
trovare span'o proprio ta dove cessa-
no la sfrenata competitivita individua 
le e la ricerca egoistica del profitto. 

Se dovessi indicare in concreto dei 
valori nuovi, essenziali — perche mi 
pare che di questo dobbiamo parlare 
— suggerirei quelli piu semplici: la 

salute fisica e psichica. il verde e io 
ossigeno, 1'alimentazione, la cura del
le eta deboli. Tonnellate di tranquil 
lanti: ecco invece la incredibile nspo 
sta della societa capitalistica al biso 
gno di serenita. Ma la serenita e tur-
bata dalla rottura deU'equilibrio fra lo 
uomo e l'ambiente, per i traumi provo-
cati dal macchinismo, per il modo co 
me e organizzato il lavoro; e turbata 
perche le famiglie sono disperse; e per 
che 1'uomo, nella societa del profitto. 
non realizza se stesso; ci sono insod 
disfazioni e alienazioni profonde. 

Ma intanto molte malattie si posso 
no prevenire, molti incident!" sul lavo 
ro si possono e vita re; ma 1'attuale si 
sterna degli ospedali e delle mulue e 
il contrano di cio che e necessario 
Cosi, la deficienza di attrezzature spor
tive, la prevalenza schiacciante del'o 
sport competitivo su quello formativo 
tolgono ai ragazzi la possibility di e-
splicare una parte necessaria di se 
stessi. Si e scoperta la mancanza dei 
verde in queste domeniche di forzato 
appiedamento; si e anche detto, giu 
stamente, che le corse domemcali fuo 
r: citta rispondono ad un bisogno di 
contatto con la natura, impossible or-
mai nei quartieri cittadini sepolti dal 
ccmento. II verde nelle citta e dunque 
un valore per cui combattere. 

Cosi per quanto riguarda una scuola 
per l'infanzia: e nella prima eta che 
awengono le piu gravi discriminazio 
ni, che viene decretata la condanna al 
I'ignoranza. E poi i vecchi, gli anzia 
ni: I'uomo. in questa societa, c una 
macchina per produrre; e quando ces 
sa di essere questo, viene meno ogni ri 
conoscimento e attribute di dignita. La 
epoca antica era piu rispettosa del vec
chio, anzi ne esaltava le doti — ncqui-
site col tempo — di esperienza, pru-
denza, saggeaa. II vecchio insomrga in* 

vecchiava meglio. Ma oggi incombe su 
. d: noi la « fatalita * di una eta inutile 
e poco amata. Assistere gli anziani nel
le loro abitazioni, evitare l'umiliante 
ricovero e • lo straziante distacco dai 
luoghi dove hanno vissuto, rifiutare 
come un oltraggio la miseria a cui li 
condanna 1'eta: ecco altri valori da far 
prevalere. 

Puo sembrare poco, rispetto ai gran
di ideali di riscatto del genere umano, 
ma e molto rispetto all'odiemo scem-
pio di esigenze elementari; ed e so
prattutto la via per scongiurare una 
regressione irreparabile. Al fondo di 
questa via stanno le grandi intuizio-
n: socialiste del superamento della di-
visione del lavoro e della separazione 
o opposizione fra tempo libera e tem-
pc di lavoro. Ma il regno della liberta 
ancora precluso, non si realizza ad una 
ora determinata. miracolosamente fis-
sata. Lo si prepara nella reaita quoti-
diana. non certo puntando al peggio ma 
salvando intanto la dignita e Tintegri-
ta dei lavoratori e dei cittadini. 

SARACENO 
Completerei le osservazioni da me fat-

tc poco fa chiedendomi se la situazio-
ne di oggi non sia simile a quella di 
un dopoguerra: un dopoguerra, per no
stra for tuna, senza guerra. Questo 
straordinario vantaggio va pert paga-
to con una intensa e rapida riflessio-
ne sulla situazione che si e oggi crea-
ta e che ovviamente sarebbe piu chia-
ra se Tesito di un reale conflitto ci 
mettesse di fronte con evidenza al 
nuovo stato di cose. 

ROSSI 
Io vorrei tornare per un momento 

alie interpretazioni regressive e misti 
co-reazionarie, come le ha chiamate 
Ruffolo. Ho infatti I'impressione che 
molti degli ingredienti della rivolta neo-
romantica contra la scienza stiano rie-
mergendo nella cultura italiana anche 
in quest'occasione di crisi. Ho I'impres
sione che, come abbiamo assistito, co
si stiamo assistendo ad una serie di 
prediche sul ritorno alia natura incon-
taminata, sull'opportunita di un ridi-
mensionamento radicale della tecnolo-
gia, sull'esaltazione del Comune medio-
evale e della vita semplice e piena di 
« buonsenso» degli uomini che visse-
ro prima del 700. prima cioe che 1'uma-
nita desse con la rivoluzione industria
le 1'awio a quel processo che ha con-
dotto alia nascita della scienza moder-
na, della tecnologia. deH'industria e an
che deiristruzione obbligatoria. 

Non varrebbe neppure ,1a pena di sof-
fermarsi su questi temi, un tempo di 
esclusiva pertinenza del pensiero rea-
zionario, se concetti analoghi non fos-
sero venuti emergendo in questi ulti
mi decenni anche in molti discorsi al-
l'interno della sinistra. Sicche, la cri-
tica agli aspetti negativi del mondo 
moderno cui si richiamava Zangheri, si 
e congiunta spesso con quello che Ruf

folo indicava come « lo scetticismo nel
la ragione e neH'uomo ». Ora, l'attivi-
ta deprecatoria che caratterizza molti 
dei discorsi dei sostenitori di un rivo-
luzionarismo verbale offre piincipal-
mente due vantaggi. II primo e di of-
frire garanzie di sicuro successo; il se-
condo e di fornire la chiave per sfug-
gire alle difficolta e ai problemi che si 
pongono nei tentativo comptesso di ^ 
comprendere il mondo contemporaneo. 

L'UNITA' 
Quali sono le basi teoriche su cui 

si fonda questa attivita che lei defini-
see deprecatoria? 

ROSSI 
Sono basi teoriche molto discuubili, 

tioe forme di commistione tra esisten-
. zialismo e marxismo. oscurantismo an-
tiscientifico, neo-nietzschianesimo. Non 
pochi tra gli intellettuali italiani, fra 
i cultori di scienze umane, hanno pre-
ferito cosi sostituire aH'analisi delle 
componenti storiche reali un discorso 
filosofico globale che non fa in reditu 
distinzioni; che parla in generale di 
scienza, di tecnica, di industria come 

^del mondo della estraniazione, della 
strumentalizzazione totale. Da qui la 
esaltazione del primitivismo, da qui il 
rilievo — o preteso rilievo — del vi-
zio che sarebbe intemo alia scientific 
cita in quanto tale e non invece agli 
usi capitalistic! della scienza e della 
tecnica. Ora. tutto questo offre eviden-
temente molto spazio da un lato a for
me di estetismo decadente e dall'altr-) 
a certe tendenze arcadiche e reton-
che che sembrano insopprimibili nel
la cultura italiana. 

Nella reaita invece. e lo sappiamo 
tutti, il mondo pre-industriale e pre-
borghese e quello delle malattie inter
polate come ammonimento divino, del-
1'isterismo identificato con la streao-
neria, delle guerre di religione al posto 
del Parlamento, delle pratiche sciamani-
che al posto della chirurgia. Dico que
sto perche e talora difficile sfuggire 
all'impressione che anche all'interno 
della sinistra si siano verificati dei re-
gressi a forme di socialismo pre-mar-
xiano. Come dire che la borghesia vie
ne criticata perche ha fatto la sua ri
voluzione. non perche non 1'ha portata 
a compimento... 

NAPOLITANO 
A me sembra che su un punto sia- ' 

mo realmente d'accordo: che si sia da-
vanti alia crisi o. come dice Saraceno, 
alia fine di un modello di sviluppo. 
quello a cui si era uniformato il Pae
se nei corso degli anni '50 e '60. II 
problema e dunque di vedere come si 
esce da questa crisi. C'e chi mette lo 
accento sulla gradualita, ad esempiO 
Saraceno, e sulle cautele che richiede 
un processo di transizione verso un 
nuovo modello di sviluppo, sulla con
cretezza con cui bisogna impostare la 
questione dell'avvio di questo nuovo mo
dello. Ma intanto non darei per scon-
tato che ovunque. ed in particola.e 
nelle sfere dirigenti della societa ita
liana. ci sia la consapevolezza dell'ir-
reversibilita della crisi del vecchio mo 
dello di sviluppo, e la volonta effetti 
va di andare verso un nuovo tipo di 
sviluppo. E sarei preoccupato anche del
le mistificazioni cui si sono rifenti 
prima Ruffolo e poi Lama. Non c'e 
dubbio infatti che ci troviamo di fron
te ad un fenomeno appariscente: sono 
bastati pochi giomi per configurare. 
in rapporto alle misure restrittive de-
cise dal govemo, una sorta di nuova 
retorica nazionale. quella appunto del 
nuovo modello. E credo che si debba 
essere preoccupati anche del fatto che 
da alcune parti la questione del nuovo 
modello venga presentata in termini 
regressivi, come ha appena avvertito 
Rossi. Questo perche proprio oggi si 
presenta invece un'occasione importante 
per far fare un passo in avanti alia 
coscienza di larghi strati dell'opimo-
ne pubblica circa la crisi di determi-
nati valori e la necessita dell'affermar-
si. ora, di valori nuovi. L'occasione, n-
peto, e importante: bisogna evitare che 
essa vada sprecata e che per contro 
si diffondano suggestion! regressive, 
reazionarie, non scientifiche. 

D'accordo con Ruffolo che non e pos
sibile fare un discorso che riguardi 
alio stesso' modo tutti i ceti sociali. 
Vorrei perd domandarmi: possiamo 
parlare di distorsioni che hanno coin-
volte, seppur in misura diseguale. mt-
ti i ceti sociali? Effettivamente ci so» 
no dei fenomeni di cui sono stati pro-
tagonisti e beneficiari alcuni ceti so
ciali e di cui altri sono stati vitti-

(Segue a pag'ma 4) 
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