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Un libro di Umberto Massola 

GLI SCIOPERI 
DEL 1943 

Una verita comunisfa che divenfo verita di massa: il 
proletariato come forza dirigenfe delta lotfa antifascista 

mi1 

Nel trentennale della ca-
duta del fascismo e dell'ini-
zio della Rcsistenza si situa 

• bene la pubblicazione di una 
serie di opere, tutte di al to. 
livello e di grande impor-
tanza, non solo documenta-
ria: dal IV volume della 
Storia di Spriano al volume 
di Secchia (11 Partito comu-
nista Ualiano e la guerra di 
liberazione, Milano 1973), 
dalle memorie di Amendola 
(Lettere a Milano, Roma 
1973) al recentissimo volu
me curato da Luigi Longo 
sui centri dirigenti del par
tito comunista durante la 
Resistenza. Non e solo una 
occasione celebrativa, • evi-
dentemente, a spiegare la 
coincidenza di tale messe di 
contributi, ma ancora una 
volta si tratta di un inter-
vento politico preciso sulla 
storia del partito comunista, 
in un momento di acuta cri-
si generale della societa 
italiana, tale da investirne 
le stesse prospettive di svi-
luppo, i rapporti tra le for-
ze • politiche e sociali, le 
strutture istituzionali della 
repubblica antifascista. •'.:•' 

Non e necessario, soprat-
tutto da qiieste colonne, sot-
lolineare con forza il corag-
gio intelleltuale e la matu
rity politica che sta dietro 

- questa scelta: ' discutere le 
ragioni e ribadire la validita 
di una linea nel suo proces-
so di formazione, attraverso 
contrasti aspri e pesanti, si-
gnifica essere capaci di su-
perare ogni angustia di 
parte o settarismo di partito 

" per porsi, anche a questo 
. livello, come forza dirigen-

te nazionale. 
Nel quadro di queste ini-

ziative un posto non secon-
dario spetta :• al volume di 
Massola sugli scioperi del 
1943 (Umberto Massola, 

, Gli scioveri del '43. Ed. Riu-
niti, pp. 194, L. 1.800). Si 
tratta di una riedizione, am-
piamente rimaneggiata, del 
volume edito 10 anni . fa 
(Marzq, 1943, ore 10, Roma 

•1963). Largo spazio occupa 
una rninuta ricerca d'archi-

; vio, ricca di interesse, ten-
dente a ricostruire le con-

• dizioni di vita delle masse 
popolari, il quadro generale 
in cui maturarono gli scio-

•. peri ' assicurando <• loro un 
• consenso cosi ampio. Si er-

rerebbe tuttavia se nel leg-
gere questo libro si fissasse 
l'attenzione su questo aspet-
to documentario, certo pre-
valente: il dato piu signifi
cative a mio avviso e un al-
tro. Infatti il contributo di 
Massola, anche se piu data-
to, in quanto a differenza 
delle ' opere richiamate in 
precedenza, e intenzional-

. mente circoscritto alia rico-
struzione di quel momento 

. particolare della storia ita
liana e dell'iniziativa comu
nista che furono gli sciope
r i del 1943, in un'Europa 
ancora tutta dominata dal 
nazifascismo, proprio per la 

. insistenza sulla . importanza 
del fenomeno analizzato ac-

' quista un • significato non 
puramente celebrativo. * 

La storiografia sulla Re
sistenza assume ormai come 
datazione gli scioperi del 
'43 e stabilisce un rapporto 

. preciso tra questi e la cadu-
ta del fascismo: sia in senso 
positivo (forte spallata al 

. regime fascista: il discorso 
.' , di Mussolini riportato inte-

' gralmente in appendice da 
• Massola e un documento 

eloquente di questo rappor-
-: • to) < sia , in senso negativo 

. (gli scioperi come catalizza-
•..". tori dell'iniziativa antifasci-
f sta dei ceti conservatori, mi-

• ranti a precostituire un qua
dro politico in cui contene-

• r e e limitare l'iniziativa ope-
/'• raia e comunista. Si indivi-
' dua cioe un rapporto tra il 
;\ marzo e il luglio del .'43). 

\ Se questo giudizio e ormai 
- - largamente. acquisito, pure 

va sottolineato con grande 
' . . forza il valore discriminan-

' t e , e per questo di datazio-
: ne, che gli scioperi hanno 

nel caralterizzare la storia 
italiana degli ultimi trenta 
anni: essi segnano il ritorno 
della classe operaia come 
soggetto politico e conse-
guentcmente ' il mutamento 
dei termini della lotta poli
tica in Italia. ' 
. Nel 1943 la tesi sostenuta 

•- con fermezza dai comunisti 

. per vent'anni — il proleta
riato asse e forza dirigentc 
della lotta antifascista — da 
patrimonio ideale e ispira-
zione politica di un nucleo 
di militanti clandestini di-

• . venta verita di massa. Mas-
< sola insiste molto sulla esal-

tante conferma - di questa 
verita comunista, ma senza 
mitizzazioni, assumendo cioe 
gli optr&i come « uomtni in 

came ed ossa» e quindi ri-
chiamando '•''• continuamente 
la estrema difficolta di da
re una struttura unitaria al 
movimento, le sue zone di 
ombra e di passivita che con-
tinuavano a rimanere (per 
esempio Genova). • ••'•'.".... 

Altra conferma e l'afttora-
re in tutta la sua portata 
della validita della scelta 
comunista, anche questa so
stenuta con fermezza, di la-
vorare nelle organizzazioni 
di massa- fasciste. Massola 
fornisce dati significativi sui 
risultati ottenuti da questa 
linea: basta citare solo un 
dato, cioe l'espulsione di ol-
tre 60.000 fascisti del par
tito nel 1942 (p. 38). Anco
ra piu chiaro il quadro che 
della situazione tracciava lo 
stesso Mussolini nel ricorda-
to discorso al Direttorio del 
PNF. Nel 1943 di questa li
nea comunista emerge con 
chiarezza il significato poli
tico complessivo, che inve-
stiva il giudizio sui fascismo 
come nuova forma di dire- , 
zione politica borghese e 
piu in generale la conce-
zione • stessa • del" carattere 
popolare della rivoluzione, 
per cui nessun ' mutamento 
reale " poteva realizzarsi se 
non venivano messe in mo-
to le grandi masse, assunte 
cosi come sono, con le loro 
forme di coscienza e il lo
ro rapporto con le proprie 
organizzazioni; cioe senza 
mettere in movimento le 
stesse masse fasciste. 

Franco De Felice 

Mostra 
fotografica 
su Messina 
prima del 
terremoto 

. . , : , - - MESSINA. 28 1 
- Una grande mostra fotogra
fica dedicata agll aspetti ur-
banistici. at costumi e all'ar-
chitettura della Messina scorn-
parsa, e stata Inaugurata nel-
la sala dl rappresentanza del 
palazzo municipals 

L'iniziativa, patrocinata dal-
1'Azienda di soggiorno e turi-
smo, e del fotografo Venero' 
Domlnici, il quale, attraverso 
pazienti ricerche, e riuscito a 
ritrovare le immagini dimen-
ticate della citta distrutta dal 
terremoto del 1908 ed a dare 
loro la freschezza e la sugge-
stione delle foto di cronaca. 
Una esposizione. dunque. che 
ha il valore del documento s 
dell'opera didattica. ...;'•- .• 
" Nella mostra. - che restera 
aperta fino al 15 gennaio. ven-
gono presentate 300 tra foto-
grafie e stampe. Ha curato 
Tallestlmento lo scultore Fran
cesco Pinocchlaro. 

ALLE PORTE DI UN ANNO DIFBICILE 

Un sondaggio demoscopico effettuato nei giorni scorsi ha rivelato che la grande maggioranza dei cittadini vede Feconomia seria-
mente minacciata e che ne attribuisce la responsabilita all'organizzazione stessa della produzione capitalistica - Si paga il prezzo di 
una dissennata politica di sprechi, di speculazioni e di imprevidenze, a cominciare dallo smantellamento dell'industria carbonifera 

Dal nottro corrispondente 
PARIGI. dicembre 

11 1974 e alle parte. 1 gran
di magazzini di Parigi fan-
no « tl pieno» di clienti, le 
automobili circolano, nelle ore 
di punta, alia normale e sner-
vante velocita di 12-15 chilo-
metri all'ora, e gli automobi-
listi imprecano oggi come 
« al bei tempi» in cui il greg-
gio sembrava non dovesse fi-
nire vwi di scorrere dalle. 
sabbie medio orientali ai de-

lpositi dei grandi porti fran-
cesi. 

Messmer ha detto due gior
ni fa che la Francia non ha 
mai • ricevuto r tanto petrolio 
come in ottobre e in novem-
bre, che per tanti paesi so
no stati duri mesi di inizia-
zione alia penuria e alia cri-
si. Parigi vive come ad ogni 
fine d'anno — pioggia tedio-
sa, luminarie, regali e pre-
notazioni per la cena di San 
Silvesiro — e tutto sembre-
rebbe annunciare una anna-
ta eguale alle altre, con i 
suoi alti e bassi, se non fosse 
per Villuminazione dei nego-
zi e dei grattacieli che, al
le died di sera, si spegne 
piombando la citta in un'at-
mosfera che ricorda quella 
cupa degli anni di guerra. 

La gente non si fa illusio-
ni. L'ingannevole euforia che 
accompagna sempre le feste 
di fine d'anno e a cui iutti 
contribuiscono non ha tolto ai 
francesi la lucidita di rifles-
sione. Un sondaggio demosco
pico effettuato nei giorni 
scorsi diceva che il 78 per 
cento degli interrogati «ere-
de in una minaccia seria di • 
crisi econqmica in Francia 
per il 1974 ». Colpa del petro
lio che^manca, quindi della 
politica dei paesi arabi pro-
duttori? No. E qui sta la 
sorpresa. Soltanto il; 21 per 
cenfo dei francesi crede che 
la crisi, d\ cui tanto si parla 
a proposito e a sproposito, sia 
da attribuirsi alia scarsita di 
petrolio. Per contro, il 70 per 
cento e convinto che se cri
si ci sara, essa sard dovu-
ta tad una crisi pofonda 
del sistema economico capita-
listico», di cui la scarsita 

'• di petrolio non ha fatto che 
. accelerare, semmai,' Tesplo-
sione. 

La cosa e interessante per 
due ragioni: • prima di tutto 
perche se Vopinione francess 

• non ha • creduto alia teoria 
' della penuria di petrolio come 
causa di tutti i mali, vuol di
re che non sara facile do-
mani, al governo scaricare 
la responsabilita di una even
tuate politica di austerita-e 
di compressione dei consumi 
e dei redditi su fattnri ester-
ni al «sistema ». In secondo 
luogo perche, ravvisata nel 
* sistema » . la - vera ragione 
della crisi, acquista credibi
lity I'azione dei sindacati e 
dei partiti di opposizione per 
cnxtringere il governo e U pa-
dronato a mantenere livelli 
decenti di crescita. menlre 

L'uscita degli opera! dagli stabilimenti Renault di Boulogne- Billancourt 

perde dt 'credibilita la '. cam-
pagna che-si sta abbattendo 
sui francesi" per convincer-
li della inevitabilita dei sa-
crifici:da.sopporiare>nel 1974. 

• > II prgblema e che qui, co
me in altri paesi di Europa, 
la crisi del petrolio e venu-
ta a imbrogliare le carte e, 
in. uh certo senso, a masche-
rare una crisi gia. in atto e 
maturata per la politica di 
compromessi. di sprechi, di 
speculazioni, di • inflazione, 
enndoita dai vari paesi capi
talistic'! al solo scopo di man
tenere elevali i livelli dei pro-
fitli e senza badare all'abis-
so verso il quale si stavq con-
ducendo I'economia europea.' 
•' Nessuno pud negare che il 
fenrrmeno inflazionistico che 
ha divorato un terzo o un 
quarto o un quinto nel potere 
di acquisto di eerie monete 
europee, a seguito di una de
liberate! politica portata avan-
ti dai governi in nome di una 

*, - • •• 
espansioAe anarchica e incon-
trollata, non ha nulla a che 
vedere • con la crisi del pe
trolio,,perche era in atto as-
sai prinih dell'ultimd guerra 
nel Medio Oriente. 

Una vast a 
operazione 

• E oggi_ i responsabili del
ta • Comunita europea cerca-

.no di fare passare come mi-
sure •-• dettate • dalla crisi e-
nergetica una vasta opera
zione di austerita destinata a 
riassorbjre i guasti della in
flazione . e a fame ricadere 
sui lavoratori, sui salariati, le 
conseguenze nefaste. Questa 
e la prima caratteristica del
la situazione francese, del re-
sto riscontrabile in Inghilter-
ra e in Italia, in Germania 
e altrove. • . . 

:>• « Un abbassamento del con-
sumo materiale — scriveva 
giorni fa un diffusissimo set-
timanale parigino — appare 
dunque inevitabile nei mesi, 
senza dubbio negli anni a ve
nire. Chi ne fara le spese?, 
La tentazione e gia forte, 
nell'insieme del mondo capi-
talistico, di farle sopportare 
principalmente alia classe 
operaia >. Ormai perb non si 

. tratta piu di « tentazione > ma 
di un piano elaborato nei det-
tagli • per - fare pagafe • alia 
maggioranza della popolazio-
ne gli errori, le impreviden
ze e le follie di una classe 
dirigente che ha favorito con 
tutti i. mezzi la politica del 
grande capitate alia ricerca 

• del massimo profitto (non 
escluse le enormi speculazio
ni monetarie dei capitali er-
ranti) e che ora deve fare 
marcia indietro per evitare 
di precipitare in una crisi 
economica senza precedenti, 

se si eccettua quella del 1929. 
^uando Pompidou dice che 

i francesi «debbono aiulare 
I'azione del governo > per fa
re si che il 1974 sia im anno 
c difficile ma non catastrofi-
co »; quando esorta ' tutti a 
fare la loro parte di sacri-
ficio per non costringere il go
verno - «a prendere misure 
brutali >; quando parla del
la necessita di adattarsi mo-
mentaneamente ad una situa
zione " nuova, rivela gia che 
questo piano e gia in alto e 
che tocchera a tutti i fran
cesi di subirlo. E tutti i fran
cesi vuol dire la gente a red-
dito fisso, i lavoratori che vi-
vono del proprio salario, non 
certo •' quella minoranza alia 
quale il sesto piano economi
co aveva dato tutti i mezzi 
per arricchirsi e che continue-
ra ad arricchirsi, anche se, 
forse, in misura minore. 

E parliamo delle imprevi
denze. La Francia, come la 

UN NUOVO LAVORO TEATRALE DEL REGISTA UNGHERESE 

IL «SALMG ROSSO* DI MIKLOS JANGSO 
Unopera sulle fallite rivolte contadine della fine del secolo scorso ha aperto un vivace dibattito sulla stampa - Da una parte si accusa 

Taufore di fomire una rappresentazione vuota. di contenuto, dall'altra lo si elogia per lo «smascheramento di miti nazionalistici» 

• i 

Dal nostra corrispondente 
BUDAPEST, dicembre. 

''' Un signore ungnerese del-
. la fine del secolo scorso 
' stringendo una pistola nella 
mano cantlcchia accompagna-

> to da un violino alcuni moti-
vi tipicl del repertorio nazio
nale nobiliare." Di tanto in 
tanto accenna alcuni passi di 
danza. Gli spettatori intanto 
prendono posto nella p:.cco-
la sala del 25. Teatro dove 

- la rappresentazione • di Sal-
mo rosso, iniziata nel vesti-
bolo. sta proseguendo. Piu 
avant! con la stessa trasogna-
ta malinconia il signore un
gnerese impone prove umi-
lianti ai propri contadini o li 
abbatte fisicamente quando in 
rivolta pretendono giustizia; 
ma invano. perchfe i rivolu-
zionari tornano continuamen
te a vivere e a lottare. Me-
sch'.nita signorile, manipola-
zione clericale, terrore con-
trorivoluzionario si esprimo-
no in mozziconi canori o in 
accenni di danza o di panto-
mima. Strutture politiche o 
ideologiche, movimenti socia
li, rapporti umani. si conden-
sano quasi per miracolo in 
forme di movimento, in gesti 
e solo in via subordinata in 
parole, in pensierl espressi. 

Cos! Miklos Jancso e Gyu:a 
, Hemadi hanno trasformato 
per 11 teatro il loro ultimo 
film girato in Ungheria, Sal-
mo rosso. 
• Ma che cosa sono 1 salmi 
rossi? « I salmi. rossl — ha 
spiegato Gyula Hemadi in 
una intervlsta — sono delle 
meravigliose creazionl specifl-
che. sono dei salmi sociali
st! che noi abbiamo adope-
rato anche nei film. Questi 
salmi si presentano come poe-
sia popolare dato che vengo-
no diffusl senza l'indicazione 

dell'autore, ma probabllmen-

te nascono dall'ispirazione di I 
un contadino socialista intel-
ligente, che aveva anche una 
vena poetica. Queste opere 
splendide portano in se il ger-
me di tutto il dramma. U 
moto strano e quasi utopi-
stico-religioso dei movimenti 
contadini della fine del seca 
lo scorso™ lo ritengo che 
Tutopia sia uno degli elemen 
ti sostanziali della categoria 
deli'azione e del modo di 
pensare umano. II Salmo 
rosso e una composizione ti-
picamente utopistica perche 
pretende la vittoria della ri
voluzione in un'epoca nella 
quale le condizioni non sono 
ancora del tutto maturate. 
ma si ha gia il presentimen-
to della rivoluzione del 1917. 
ET Ic lotta dei nostri eroi Tal-
liti. ma il loro fallimento por
ta avanti la storia come le 
azioni e i piani razionali dei 
politic] saggi. dato che la vi
ta e la conclusione tragica 
di questi eroi precoci sono 
un motivo molto importante 
della formazione della co
scienza storica « . . . 

Pu scritto a proposito del 
film, che Jancsd. nei con
front'. delle opere precedenti, 
era passato dal pessimismo 
dell'intelligenza aH'ottimismo 
della volonta. Questo giudizio 
esce - confermato dal lavoro 
teatrale, dove l'affermazione 
che si possono uccidere i ri-
voluzionari ma non la rivolu
zione si arricchisce di con-
vinzioni - piu radicate e di 
nuovc csperienze (non si pud 

- fare a meno di pensare alia 
fine di Salvador Allende e 
alia tragedla cilena osservan-
do il lavoro degli attori). Ma 
e'e un altro elemento tipioo 
nella concezione della storia 
di questo artlsta, che esce 
con piu evidenza che in pas

sato da queita opera, 81 trat

ta del rapporto con la storia 
del proprio - paese. rapporto 
che per Jancso non pub che 
essere di odio verso cio che 

' veramente deve essere odia-
to. di rottura con una parte 
del proprio passato naziona
le, Iasciando al tempo il com
pile di salvare la conlinuita 
storica Atteggiamento questo 
che fu " definito da Lukacs 
« un grande passd in avanti_ 
Per quanto riguarda la conce

zione della storia Jancsd de-
:. ve essere considerato all'avan 

guardian. Questa concezione 
• egli !a esprime qui- con una 

lucidita nuova come forse so
lo in uno dei suoi primi 
film era riuscito a fare, nei 
Disperati di Sandor. 

Jancsd fa propria la tradi-
ztone contadina della fine del 
secolc scorso e rifluta la tra-
dizione signorile, non perche 
e a signorile», ma perche e 
negat!va.La nobilta. ungnere
se esercitd si un ruolo posi
tivo e progressivo in difesa 
deil'integrita e dell'indipen-
denza • nazionale contro gli 
Asburgo. ma solo tra il 1790 
e il 1849 (epoca delle rifor-
mei. Successivamente inter-
ruppe Topera di liquidazio-
ne del feudalesimo e dette 
Inizlo ad - un tipo di svilup-
po che port6 (tra le due 
guerre) rUngheria diretta-
mente nel fascismo. Questo 
tipo dl sviluppo fu esaluto 
dagli intellettuali dl quell'epa 
ca (alcuni' dei quail erano 
stati anche Tegatl al moti rivo-
luzionari del 1848-49) ed an
cora oggi e'e la tendenza a 
giustlficarlo in qualche mi
sura. - . 

-E* contro questo che Janc
sd insorge (e . con lul tutto 
un ampio strato di intellet
tuali ' ungheresi) proponendo 

.un. modo.del.tutto nuovo di 
vedere la storia nazionale. £ 

in questa battaglia artistica 
e culturale si trova • contro 
due forze diverse, ma per la 
occasione strettamente allea-
te: nazionalisti e burocrati. 
I r primi • vedono minacciata, 
da una tale concezione della 
storia, la loro influenza cul
turale; i secondl il loro pote
re residuo. «L*Ungheria non 
diventera mal un paese svi-
luppato e civilizzato — affer-
mo una volta Lukacs — se 
10 strato chiamato aila dire-
zione intellettuale e politica i 
non vedra questo contrasto 
nella storia ungnerese e non 
odiera • e ' non sentira ripu-
gnanza per cio che in essa e 
odiabile e detestabile ». E cer-
ti suoi allievi aggiungono og
gi che non si pud costruire 
11 socialismo se non ci si li
bera prima di questa pesante 
eredita culturale. 
• n problema, come h facile 
comprendere, e tutfaitro che 
accademico; basta pensare al-
l'applicazione di un tale cri* 
terio alia storia piu reccnte 
del paese, quella compresa tra 
il 1948 e il 1956. E del re-
sto il problema ha assunto 
un valore pratico immedia-
to con 1'introduzione della ri-
forma economica, quando si 
e posto il problema di ope-
rare una - svolta rispetto al 
passato recente oppure di 
mantenere una certa - contl-
nuita con esso nell'intento di 
salvare quanto di positivo vi 
era stato. 

Ma non e questa la sede 
per sviluppare oltre l'argo-
mento. Abbiamo voluto solo 
fare un esempio di come i'al-
ternatlra continuita • svolta 
rappresenti la chiave di vol
ta della situazione ungnerese. 
Si tratta di una lotta nella 
quale, prima di Jancsd, han
no speso le loro energie. in 
moltl.casl addlrlttura le loro 

vlte.' Endre Ady, Attiia' Joz-
sef, Bela Bartdk, cioe i piu 
grandi intellettuali ungheresi 
di questo secolo. - Una lotta 
che il socialismo non e riu
scito < a risolvere definitiva-
mente e che anzi oggi passa 
al suo interno. Dietro le pole-
miche che 1'intera opera di 
Jancsd ha ' aperto e'e dun
que ormai tutta una srona 
dl lotte politiche e - cultura-
li delle quali. negli uitimi 
anni, finche era in vita. Lu
kacs fu il protagonista. Fu 
fatto osservare qualche anno 
fa ai filosofo che opere di 
questo tipo, privano il popo-
lo di certe tradizioni o di un 
certo tipo di orgoglio nazio
nale. «Che lo privino!» fu la 
secca risposta di Lukacs. 

Nessuna meravigiia dunque 
che questo lavoro di Jancsd 
abbia agitato, ancora una vol
ta, le cronache cultural! un
gheresi. Intorno a Salmo ros
so infatti si e aperto un vi
vace dibattito che ha aggre-
dito i nodi centrali della bat
taglia politicoculturale in cor-
so. «II nuovo lavoro teatra
le di Jancsd e di Hernadi — 
ha scritto Andras Barta su 
Magyar Nemzet — ci fa ve
nire in mente i due sarti del
la favola di Andersen. Essi cu-
clvano una nuova veste fatta 
dl nulla, o meglio di quasi 
nulla. Questa volta tocca a] 
critico il compito non pro
prio piacevole di gridare: II 
re e nudo!, mentre la corte 
imbellettata non osa nemme-
no rifiataren. 

L'articolo, intitolato appun-
to «Teatro nudo*. accusa 
Salmo rosso di non avere un 
contenuto, spiegando che «In
vano esso rievoca un fatto, 
celebra i movimenti • sociali
st! contadini, se in quest'am-
bito non riesce a rappresen-
tare sort! umane, se non rie
sce a rappresentare la so-

stanza del genere drammati-
co». A questi attacchi nspon 
de, dalle colonne del Nepsza-
badsag, organo del partito, 
Tamas Koltai, sottolineando 
la «straordinaria capacita di 
Jancsd » di esprimersi ' per 
mezzo del movimento e l'im-
portanza del suo «smasche
ramento di qualsiasi mito na-
zionalistico J> affermando poi 
che questo «teatro» ha por-
tato nuovi elementi al teatro 
ungherese con la sua lotta 
contro gli stereotipi naturali-
stici. Questa tendenza ha mol-
ti antagonist i. prosegue Kol
tai; e piu facile, ed e meno 
pericoioso. affermare che II 
teatro e nudo anziche parla re 
delle rappresentazioni delle 
autorita teatrali rlconosciute, 
vistose dl fuori e vuote di 
dentro». ' . • ; • » 

"E* evidente che dietro que
sti scambi di battute non 
e'e una mera disputa esteti-
co-formale. II critico di Ma
gyar •. Nemzet si preoccupa 
della rappresentazione di 
« sorti umane ». da « uomo che 
lotta contro il proprio desti-
no e lo supera ». II critico del 
Nepsznbadsag sottolinea in-
vece il contributo alio svec-
chiamento del teatro e dei 
costumi cultural! che vl stan-
no dietro e lo «smaschera
mento » del mlti nazionalisti
ci. Dietro questo contrasto 
accademia-avanguardia vl e 
Sunque uno scontro fra con-
cezioni generali della cultura, 
della societa e della storia. 
Uno scontro al quale k> Sta
to socialista. lo «strato chia
mato alia direzione intellet
tuale e politica* della socie
ta ungherese, garantisce, con 
suo grande merlto, gli stru-
mentl necessari a un rego-
lare e fruttuoso svolgimento. 

Guido Bimbi 

Germania e Vlnghilterra del 
resto, aveva fondato il suo 
sviluppo industriale • su una 
fonte energetica nazionale: il 
carboriei Ancora nel 'I960, il 
carbone copriva il 60 per cen
to dei fabbisogni energetici 
del • paese. II resto di ener-
gia necessaria era prodotto 
dalle centrali idroelettriche e, 
naturalmente, dal petrolio. In 
died anni di euforia petroli-
fera — • greggio in quantita 
illimitata e a buon mercato 
— la percentuale del carbone 
nella • produzione ' di' energia 
e stata fatta scendere al 30 
per cento e nel 1980 non do-
vrebbe essere piu del 20 per. 
cento. Sotto la pressione del
le grandi compagnie petroli-
fere e dei grandi imprendito-
ri industriali che ' trovavano 
il loro tornaconto a procurar-

' si energia a basso costo, tl 
regime gollista ha pratica-

: mente smantellato Vindustria 
carbonifera - nazionale, ha 
chiuso centinaia di pozzx per
che quel carbone costava piu 
caro del petrolio. 
• Dal 1967 in poi, un paese 
ricco di *• carbone •- come la 
Francia (50 milioni di tonnel-
late eslratte in quello stes-

'• so anno) non ha piu costrui-
to una sola centrale termo-
elettrica a carbone, ma sol
tanto centrali termoelettriche 
a nafta. Anche le centrali 
idroelettriche sono state ab-
bandonate • e sacrificate al 

' nuovo dispensatore di ener
gia, il petrolio. Ed oggi, evi
dent emente, non si pud pen
sare ad una riconversione ma 
soltanto < piangere > su que
sto enorme spreco, su que
sta imprevidenza e ricordare 
le lotte che i minatori del 
Nord ' e delta Mosella han
no condolto contro la chiusu-
ra delle loro miniere. 

Pericoli di 
disoccupazione 
" Poiche la Francia deve pur 
sempre fare i conti con la 
Comunita, col Mercato euro-
peo dove esporta un buon nu-
mero dei prodolti della sua 

" industria, ecco profilarsi ef-
fettivamente — ed e qui, sol
tanto a questo punlo, che la 
crisi del petrolio entra in gio-
co — i l pericolo di recessio-
ne soprattutto per la industria 
automobUistica francese. 

La Francia esporta circa il 
50 per cento delle automobi
li che produce. L'industria 
automobUistica fa lavorare, 
direttamente o indirettamente 
(siderurgia. gomma, re
tro, accessori) circa due mi
lioni di operai. Nel mese di 
novembre, le esportazioni so
no bruscamente cadute del 
20 per cento. Una riduzione 
analoga si attende nelle oen-
dite sui mercato interno. per 
i prossimi anni. DaWautomo-
bile, dunque, che era stata 
alia testa della espansiove 

economica di questi anni ri-
schia di venire ora il primo 
grave segno di recessione. 
Gia Citroen e Peugeot pen-
sano di ridurre le ore taro-
rat'we e di licenziare la ma-
no d'opera straniera, mentre < 

il ministro del Lavoro Gor-
se conferma che, in caso di 
prolungata . crisi •'••' petrolife-
ra,' « i lavoratori, immigrali 
saranno in prima linea >, a 
subire il fuoco mortale del
ta riduzione di mono d'opera 
per salvare il pieno impiego 
dei francesi. 

11 ragionamento e di' un 
cinismo rivoltante se si pen-
sa che,, senza i Ire milioni 
di lavoratori stranieri aitual-
mente . impiegati in Francia 
I'espansione di questi anni 
non sarebbe stata possibile. 
Ma si tratta di un cinismo 
« logico •» perche e evidente 
che la Francia preferira ri-
spedire a casa loro centina'a 
di migliaia di immigrati, piut-
tosto che dover fare i conti 
con la disoccupazione nazio 
nale. 

Resta da vedere se questa 
barriera ' umana sara suff'i-
ciente a proteggere i france
si dalla disoccupazione e se 
la crisi si arrestera all'auto-
mobile. Nel suo discorso tele-
visivo Pompidou, ha fatto 
una strana e illuminante con-
fessione: ha detto che il pro
blema del pieno impiego c 
certamente quello ' che lo 
preoccupa maggiormente; ed 
ha aggiunto che, sui piano 
interno, la Francia,' avrebbe 
i mezzi per rilanciare I'attivi-
ta economica purche cio non 
signif'chi « rilancio dell'infla
zione 3>. .,. '. , V- :-•••*. 

Che ' cosa ha voluto di
re Pompidou con tale affer-
mazione? Ha voluto dire che 
in una situazione congiunlura-
le difficile comei- quella at-
tuale sui piano europeo, Vin
dustria automobUistica fran
cese. per' esempio, potrebbe 
egualmente mantenere livelli 
produttivi considerevoli senza 
intaccare il pieno impie-
go (volgendo : la !- produzione, 
temporaneamente, ad un al
tro settore che non a quello 
esclusivo dell'automobile pri-
vata) a patto di non rilancia-

're I'inflazione. Equi ha am-
messo, senza volerlo, che il 

.problema .- centrale, almeno 
per '•• la -'Francia. non v 

- quello del petrolio ma e quel-
\ lo dell'ondata inflazionistico. 
che il governo stesso aveva 
favorito '•': perche gli»'- obiet-

• tivi del sesto piano e del ca-
pitalismo francese lo esige-
vano. ma che oggi bisogna fre-

' nare a tutti i costi, ciod an 
che a costo del lavoro per 

\ migliaia e migliaia di fran 
'- cesi. ' • "' 

I remi 
in barca 

*- Come per tutti gli altri pac 
si europei il 1974 rimane dun
que difficile anche per la 
Francia, paese fin qui c prj-
vilegiato» dai paesi crabi, 
per una sua politica indubbia-
mente abile nei loro confron
ts Ma proprio perche la Fran
cia ha meno problemi ener
getici di altri paesi della Co
munita, e petrolio in abbon-
danza, la difficolta di questo 
avvenire appare, piu chiara-
mente che altrove, legato al
ia crisi del sistema capitali-
stico, - prevedibile da alcuni 

• anni attraverso la crisi del si 
sterna monetario, • la specu-
lazione sulla moneta, I'infla
zione. La cosa appare eviden
te quando si esaminino da vi-
cino le dichiarazioni di Mess
mer e Pompidou che da un 
lato si sforzano di tranquillit-
zare Vopinione pubblica van-
tando la posizione privilegiata 

. delta Francia sui terreno del
le forniture di petrolio e dal-
Valtro, preannunciano tempi 
duri die tutto il popolo fran
cese dovra sopportare. 11 fat 
to e che il tono del gover
no francese e ottimistico 
quando esalta la propria po
litica, e pessimistico quando 
cerca di giustificare i sacri-
fici che la popolazione dovra 
sopportare. 

Quanto alia incidenza ne-
gatica che la situazione degli 
altri paesi della Comunita 
pud avere sullo sviluppo del
la economia francese, e in-
dubbio che la stretta attuale 
vale a ricordare quanto e 
sbagliato fondare un certo ti
po di sviluppo (e Vltalia lo 
sa benissimo) sulle esporta
zioni, c che sono soggette a 
tutte le fluttuazioni del mer
cato anziche sviluppare i con
sumi interni. Ma anche per 
gli altri paesi della Comuni
ta e valido il discorso che » 
e fatto per la Francia cir
ca • X'imprevidenza, te follie, 
gli sprechi e la spinta volon-
taria all'inflazione • in nome 
del massimo profitto. 

- Oggi la borghesia francese 
e il suo governo tirano i re-
mi in barca invitando i lapo-
TOtori ad accettare sacrifici 
piu grandi per il bene della 
economia e della nazione. Ma 
se & vero che la tesi deUa 
scarsita del petrolio come 
giustijicazione di tutti i ma
li non i creduta da nessuno. 
il 1974 non si preannuncia 
soltanto come un anno di re-
strizioni. ma come un enno 

' di lotte e di battaglie sociali 
assai acute. 

Augusto Pancaldi 
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