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L'esempio 

di Campobasso 

e gli "strani 
alleati., 

Eim•itiu l>irl'llort'. 

11t'llo •tt'--o momento i11 1·ui 
11• ( .• 1nwrt' riunii!' tratta\ ano d,•) 
t·a·o Tral111l'l'hi, la 1·ronarn giu. 
di1iaria 'i oN·upa' a di ;,tro .. ..,i 
affari 1·ompinti da notahili rii·· 
moni•tiuni u Foggia. ad \o•llt 
t dtnt• ' •Ono di rifle••o .irenttl~ 
lt• 1ru11u1hr 1wr il t'entro-.ini· 
•trai a Nu11oli t' a Campolrn-.o. 
doH... 1·on1,~ j.tli italiani htlnno 
JJIJlrt'•O 11ttrnH·r·o la -tampa. 
•ono •I.ili dic-hiarati in arre·to. 
1wr 1><·c·1il.110 e fdl·i ag1<ra\ali. il 
11n··idt>ntt' <I Pila Pro' inc·ia , •• 11-
tri trr ,, .. , ... ori. 1 I natile dirt' 
dw -uno 11111i clem0<·ri-1iani. \). 
tri JIJrtiti .11nmini.1rano dt'c·irw 
rii llrCI\ irw1• I:' miJ:liaia di 1·omu· 
ni~ n1~t t'O't' 'imili non .. i .. ono 
mui \i•tl'I. 

\ 11ropo•ilo i Trahunhi l'un. 
( . uHt l'hht> udire: c .Xoi ri-1w1. 
1iamo 11• perpJ.•.,ità dei •Ol'ÌJli· 
1i. ma i -ol'iali•ti de,•ono ri-p1·t· 
t.trl' lt• no•trl" 1·rrtezzl' ~ . .\)l'uni 
l'•porwnli dorott'i, 1><~n-ando ai 
-01'i.1li-1i. hanno parlato di «•lr.t· 
ni allc•ati Ora -i lralla cli din• 
J rhiJr1· ll'th•n• a tutta la l)( .. 
o·lw il p-,J non promo--c• la flO· 
li1i1-.1 di 1•1•ntro-·ini•tra pt'r rn· 
11rir1• il mall'O•lume di o·ui il 
11arlilo 1·a11oli1·0 dà a ripe1i1io· 
th'. tht \ènli anni, ~l'.'ICffi(li 'eru· 
ntt'nlt• ·•·01w1•r111nti. Oi qui lu 
111i.1ru 11111onomiu tli 11iuclizio •ul 
o·:t-o Tr.1h11c·l'hi 1·ome 'li tulli j!li 
Jltri C'J•i •lllalol(hi. Del r1»to. 
-i,1 do•llo 1wr int·i-o, non ·i Hrl1• 
romt' nt> U·•·irebbe lo ·pirito 
ori,:inario t' rHormatort' del 1·rn· 
trn-·ini•tra 1,:iù tanto l'Ompro
lllt'--o 1 ·t' Jrlt'ht' i I PSI -i nwl· 
h···<' ,1 far.i 1·om1)lire indirt•llo 
oli 11u<'i rorrolli clt-moni•liani, 
)J 1·ui clo11pit>uu morale, fJ:t'•Ui· 
ti1·u, in Italia ha una preri-a ro). 
lnn11ione• ... tori1·a. 

111 mc>ritn ui rlamoro·i latti 
clt'I \lo)i,c•, il o·on-igltel'\' 1ir11-
' irwiulo• •oriali•La Cumpopiano 
JW\11 piì1 \Olt1• nilÌl'ato il ra• 
Za111pi11i 1• il .uo mono1·olort• 
·t·ro•ditulo. 11rt'c·i·•mdo le re-pon· 
-.1ltili1:. ilei -01101!'.o'erno clt'mu. 
..ri-tianu, 1·0-ì t·omt' <I\ e.-ano fot· 
lo altri partiti. 'ioi ·le·•i. ·li 
< Il nuo\ o id,•ale J del 9 map;iiio 
111111 tlt><lio·ammo un"inh'ra Jlap:i
n.; <lllt• 1·tmdi/.ioni della r<'j(it1tw 
•L11•c·a1a-i clall' \hrnzzo. 

Il no•lro invito rima•t' nalll· 
r.1 l11w1111• inii.1·olta10. Quando .; 

.1 - ri\;1 ;1) p11n10 cli deliberar" lo 
•lilll/.i:tm••n10 di iO milioni, <1llu 
'iir.ilia dt>llt' elezioni, pl'r •O\· 
'1·11zionurr 1Jarroc·i e -indad <I•·· 
111oni-1iani, '('ll\'alrando i limiti 
1·l1t• in mu1eria impongono lt• 
l1·1C1d ,. per u•,i('u raroi, c·on il 
'1·qr:op:110.o metodo ciel la rnrru
/.iOtlt' la rit·onqui.ta dl'lla map:· 
itiorunzu a--olota. rn•a ·i devi• 
dir••'! Si de' e for·t' lal't're 1wr 
non Jflparire 1·omt' « -trani al
l1•a1i J '! Que•to non ·i può t'hie· 
dert' ai di-t·epoli di Guido Dor
·O, di !'lahl:'mini. di Fortunato, 
di \forandi. Si de'e dire. in· 
't\t•'i• ("ht .. e c1oe~te c·o .. e at•t•u. 
dono, •Pl't'Ìalmentt' nd .ud, i· 
•t'gno 1·ht> là dove il ventennio 
di dominio !'leric·ale im·ontra:.111. 
lo hu hlo1·1·ato ogni energia 11t•. 
1110..r111 i1·u I u 1·ominriare dal ., •• 
no •h'••O d1•lla DC>. doH ma11· 
1<iornwnte -i rit"ono,c·ono offe ... 
la dij!nitù e la libertà. là rit'•rt' 
nw1dio il p:iol'o dei fai.i cl1•mo
..ratic·i t•omt' Zampni. Oi Grt•!rn· 
rio. Tt>•La t' di lul1o il •Otloho
·t·o <li afTari·ti t·he intrallauJno 
.ullJ 1t•-1a delle mi-erie t• clt•i 
•.11·rifi1·i dei lavoratori. 

In (ltu'•li nw-i ri1·orrt' il 
'enlt•,irno annivcr:-iario dt .. 11a .. o .. 
•lituzionf' cli P arri c·on D .. c;u. 
• Jlt'ri nll11 <lirczione del !(OVt'rno 
ituliuno. E' ora di trarrt' 1111 
hilarwio rnmple-.ivo della 1·011· 
di1ion1' t·hile del no-tro popolo. 
t:• orn cli •UJlt'r•' ·e l'Italia d cl· 
lu Rc'-i•len1a, della Repnhhlint. 
dt>ll.1 <.o-titu/Ìone. d1•lla 1011,1 
rnnlro la 1<',:;:e truffa e del luiclio 
J •160 ;. di.po-la a t•ontinuan• -u ). 
la •I rucl11 rhe ha ,;.10 prima la 
rt••tuura1iorw " poi il 1·on.olid.1· 
1111·n10 dl'I t'apitaliomo. E' ora 
cli •llJlt.'rt' fino a quando clo\ run
no pr1·va lt•rc le e o·crtt•zzt' > •ti· 

licluli <l i C:onella ,. ddlu D C: 
,,.r,o !(li umic-i d1e 1•alpe•t:1no 
lu Co,tituzione .- le leic11i u clan· 
no clt'I popolo. Il t"Onc·ctLo o•lw 
i 1loro11•i hanno delle all1•a11/.t' 
lr;1 f>artiti demoeratid. poi. ri· 
,eJ.1 una mentalità borhonir•I ,. 
pro' inc•ial1• non re rio in lint'.I 
o·on lo :0-tuto di diritto in 1·11 i 
puri• formalmente ,-i, iarno. 

1'.' uno « •lrano allealo J an· 
1·h1• La \1alfu t·he Jlrt>f>One, !(ili· 
•l.in1t·nlt', un'inrhie,La •lilli' r1·· 
•pon-uhilità dei politid, rc.11-i 
ru•c•r.-ariu ' r11•1·ia lmentr dop o i I 
1·11•0 lprml ito'! .\ qoe•t-o 1Jun10 
11on •i \l'llp:a a di r t', 1·on uri 
lin1cuu!(j!io rhe •la hent' •llllu 
hort'<I cli <.o-tantino di Gn•t•ia. 
rlw fut·c·iamo il ,:ioro dei o·omu
ni•ti. '\oi ahhiamo an.110 il 1·0· 
ru11i:io di fon• i l'Onli 1·011 la 
cle11tt'nera.tiorw autoritari.i t' hu· 
rtH'ratic•a ciel -oral i-mo nei ,,,., •• 
-i 1·on1uni .. 1i, noi ..,j3n10 ,. c·i 
•1•11tiumo clt•mo1·rat iri Jlcr,.hi· 
·offrirl'mmo nPI veden• 111i.1ri 
'" "'r•11ri 1>rh i di liher1i1 1wliti· 
1·a, noi -iumo per la li h cra rom· 

11t·ti~io1w Ira le forze idt'ali, 
perc·h1; in c·ro •la la •Upt•riori1i1 
11,.JJ,• no-tre idee o non •arem· 
mo noi .1 .... i. Ma non pt>r qut'· 
•lt• tolll'rt'remo rinl(ordi11ia e 111 
pr1•11ott'nza dell'anima t"Oll•Cr\ll· 
1ri1·1• cl1•mo,.rbtianu e dt'llu,.. d1•· 
•trii <'UtlOJif'a, "1011 JJl'r CfUe•IO 
rinunl'iumo alla pro-petlh u •t>
t•iuli•ta pt'r fare da 1rnntt>llo. 
1·om1• hanno fauo altri « alleali 
·in1•eri >. della •Ol'ietà rapitali· 
•tira n.•i -uoi a•pt>tti I per ,:iun-
1.11 11iì1 dt>·olanti t' medior,ali . 

Enzo Cfl\/11/t/1 
t c.1mpol1a--0 1 

La rivoluzione 
Lenin 
e Robespierre 
1';/(rt' flW DirPllor<'. 

lt'f(fl:O -ull'c .\-trofahio cJ,·I 
16-31 luf(lio, nella nota ·li J.j. 
l1rrti1 e ri' oluzione >. la •('j!llt'tl· 
ti• frti-t': « Lihertà t' ri' oluzion1• 
c•runo davvero momenti in•ritt· 
clihili 1wr Mazzini e l)Cr Rth· 
···lii. non per RolJe•r>it•rrr o 
Jlt'r Ln1in >. Sono d'anor1lo J>H 
11uan10 riguarda Lenin, 1• 1·on-
1·ortlo an1•ht' l'On il rt'•lO <ll'I· 
l'ar1i1·olo: 'orret tn\ t're 1··11ri
nwr t' il mio di--en·o più rnm-
1111•10 1wr 11uan10 ri11u.1rcla Ho
ltt'·pi.·rr1·. 

l na lt•g;:cnda, <"he ri-alt• in 
p.1r1t• .li periodo lt'rmidoriJno 
<' in parti' al liberali-mo c•on
'"rvntorl' dl'lla Re-taura/.iont• 
I CJUt'llo ili Con,tantl, ha 'i-lo 
in Roh1••pi1•rr t> un 1111i-tro ,u11-
l(t1inurio o, -enza !(iu11g1•rt.• u 
•1n1••li f'l'('t'••i. 1·omunc1ue un in· 
tollerante, un autoritario. un 
di11u1ore. Que•La imma1tine i• in 
rrahà molto lontana dalla ..r. 
r1•t1i\U per-onalità di Rohr-pi1·r· 
r1• 1• 1lall'e--l'nza del •uo Jlt'n· 
-i1•ro 11oli1ic·o. :;i pen-i infatti 
.11l\111i' ità dN·i·amente lihna). 
cl1•mona1ira di Robe-pit'rrt' .11-
1.1 \ ••t•mhlea Co-titul'ntt', .ti 
-uoi di.c·or-i in difo-a clrllu 
lilwrtit cli -tampa, ('011lro J,1 11en.1 
cli morii', tontro )p limiuizion1 
cl1•l .ufTraio rlettorale ha•ate 'ul 
1·1·11~0 :· -i pen,i al -uo dht·or•O 
-ulla 1·0-1ituziont', tenuto il IO 
111.1i.:i.:io 1793 alla Con\ 1•n1iont'. 
111110 11ena·O dalla preoo·c·upJ· 
1iont' di clifondere la lihrr1j cl1•1 
ril1;ldin i ronlro ;:li ahu-i cl1•I 
riotC'rt' . ..,I' Rohe-pierre f in-i1•mt' 
11t•ri1 Ji -uoi 1·olleghi dt'I Comi-
1.110 cli •• 1luh' pubhlil'a I' all.t 
nt•ll(f[iorarua dt>l la Con' r111i111w. 
puit·ht~ non e .. erf>ÌIÒ n1Ji una 
1li1111111ra p.-r-onalt'I i-tituì un 
~o' t•rno a•·c·f>ntrato e in uu t·rr· 
lo ·1•1i-o 1li11a1orialc nel periodo 

I 7CJ:J.tll, 11ue-10 ru do' 1110 .ili.• 
1•irt·1i-tanz1•, .illa ne<·•·•-ità dt'lla 
1lifo•u delle 1·onq11i•lt' ri•olu/.io· 
nurie, non a una icl1•olop.L1 auto
ritaria. 

~l·I n1urxi .. 01o·lenini .. n10 \i 
1

t~• 
l'ITe11ivanwn1e una lt•oriu 11.·IJ,1 
1li1111111r11, nel pen•iero 1dac·ohi
no no: di.,tro Robe•pit>rrc "i i· 
J"illumini·mo. 'i Ì> l"ideolo11ia 
umanitaria ,. morali-1i1·a dt>l .... 
rolo \ \ 11 1. Purtroppo né i mo· 
\ inwnti politil'i né i 1wn-,11ori 
italiani t ·i pen-i a Gollt'lli o .1 
. ah emini I di i-pira1 io111• dt•mo. 
rrati••o.proJ!:re--i .. ta non n1Jr,i ... 1.1 
li.inno ric·ono-1·iu10 il ·i11nifirn10 
lihrrale t' clt'monatiC"O d1·l JH'fl · 
•iero <li Rohe-pier rt'. S1· il 1>ar
ti10 radfrale ·i fo.-1• ·•·rnpr1• 
roeren1enwn1e r it'hianwlo al 11111· 
mli-mo cli Rob ... p ierr1•, 11011 .i 
•urdihe ,,:iunti u (lllt'llu •itu.1. 
ziont' in rui molti do·i •uoi 
t•l)Onenti appop:11iurono il 1·t>n· 
tro.-ini-tra. 

\lolti o·ordiali -.1luti 

lf (/T/Q l11t11/ll('li 
\filano I 

<}111indo ho v·ri1111 t /r,. N ,,. 
l1f",\t/JÌPrr1> e l.11>11in ci nt•er11110 

d1110 f'.~em1>i di rit,o/11:.icm11ri 
,1•11:.11 libertlÌ i11tP11dPr11 «>l1t111t11 
'0110/i11P11r<'. ro11 d1w ri/1•ri111P11· 
ti 11011 proprio ·"'C'0111fori. 111111 

n'"' 1/e/ tutto on•iu /JPT d11 11011 

'' fo~ri /r11,1or1111re t/111/11 rPlo· 
ri('(I. rh<' rioè il momPlll11 rno· 
/11:io1111r10 non ,pn111re ,·,1t.,.01n· 
/>llf,:1111 11<1 Ullfl /JTll"i 1/1•1111>1 TI/• 

t1n1. Ft1rl't o una 1·0,t11t11zw11f'. 
non 11u .. 1tet·o i11 tfi3<·11,,;0111> /1 

rt1flio11i ,toriche dP/111 di1111111ru 
11iucobi1111 o di qupl/a co1111mi"'"· 
I/ i b11Ml/I"(/ COll.\/l//t1r1• ('/IP 11011 
l'\.<Pn1fo /ibf'rttÌ <' ril'ol11:.io11P 
« 111omf'11/i i11.w·intlibi/i > i• 111>· 
1wrt111w q11,,lch1• c1wlf>l<i <11111111/o. 
111 "" r<'gime dPmocrutico. dw 
bf'llCh; 1/if PllO.\O 11011 è d<J/111 • 
111110 né lo mon(lrrhin dt /,111111 

\I I llP lo :.(lri.,mo. 1·i 'i l ÌPll•' 
Il /JTCJ/JOrrp i/ « \(l[/Q r1t 11/11z11>· 
1111rio J . I." rit·olu:io11P. qu11/
'"''' ritolu:.io11<'. " J(ru,11/in1 
1wr 1 '""i ro111e11uti di "'"' ,,. 
n1t•1110 11m11no. <' <1111111/1 111wlr1• 
di /ib<>rtlÌ; 11011 è "" fll()\/rt) 

\lll'T() Il ('lii si /l!MMllW Vl<'rifi· 
l'llrP 1/i<i1woltame11t1> f<. lil>1•r1• 
i,,fit11:.io11i di 1111 /JOpOfo, 1·/if' 
/l/lr(> .\0110 CO.<lf/ft> \llC'fijic1. /11· 

1 rimp <> \fm{lu<>. 

(Jul'.\/O l'r(I i/ '1'11\0 (/p/ /lllli 
dl\rono. \ 011 rP 1'11vet·o 11é um 
/,p11111 11é ro11 Robl''l'"'rr1•. m11 
1·011 fo """i' 11 retorira JJ'<'ll· 
<fogi"robi1111 <' µ>eudo/p11111i'111. 
Qu<111to " Robe•piPrrp, t Ì\IO rlrP 
llP J><1r/it1mO. </et·o clirP r/11• 11011 
riP,<·o u ron>i<f PrurP il S11r1•rdo11• 
1/pl/n <fp11 Rnflione 11110 '/)irit<> 
11r<>11ri11111p11/<' df'mo1·r11tiro. 

L. C. 
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Lettera • socialisti a1 

N ELLA LETTERA di Nenni interessa ed impressiona il piglio ed il ca
rattere di documento conclusivo di una lunga esperienza politica, 
ed in particolare della travagliata evoluzione del socialismo ita

liano. Credo di leggere nelle sue parole una certa testimonianza d'insoffe
renza, che ha anche un sostrato di delusioni e verosimilmente di sfiducia. 
L'alternativa che Nenni bilancia nell'altra mano esige dal partito una 
funzione ben difficile: se lapprodo alla responsabilità di governo porta 
fuori dal piano del massimalismo protestatario, se strada facendo si può 
superare una certa scolastica classista, questo processo di depurazione 
vorrebbe trovar compenso nella chiarezza e determinatezza della volontà 
politica, nel livello morale e tecnico dell'apparato, in un largo consenso 
esterno. 

L'Italia giovane ha esaurito la sua carica di energia nella Resistenza. 
Si è creata a destra e sinistra una realtà dura, non facilmente modifìca
bile. Il partito nello stretto corridoio in cui è obbligato non ha la forza 
di proporre efficacemente la sua alternativa; deve svoltare, a destra o a 
sinistra. Il confronto, la concorrenza a sinistra è più temibile; a destra 
una certa strada la evoluzione della politica italiana è venuta aprendola. 

Vi è uno stato da rifare; una umile Italia che oscilla tra S. Antonio 
e la rivoluzione da educare; una democrazia che non sia quella dello 
sporco comodo, privato o di gruppo, da imbastire. Lavoro lungo. Ma è 
finita l'ora dei colpi di mano, è venuta l'ora della pazienza e della tenacia, 
e si è accertato che un lavoro socialista è possibile solo in alleanza con 
forze di centro. La esperienza di centro-sinistra è stata fatta. Se ne cono
scono i limiti, le difficoltà, il costo; ma alla resa dei conti porta avanti, 
può portare avanti. Perché troncarla finché è praticabile? Per ossequio 
alle sacre ricette? A profitto di chi? 

Le conclusioni dell'on. Nenni sono condizionate. Contengono cioè 
due riserve: l:i rottura è inderogabile se interviene la giustificazione 
palese, clamorosa di mancamenti programmatici; la riunificazione, con i 
socialdemocratici, che è sempre stata nelle prospettive dei socialisti, deve 
verificare alla base la sua praticabilità. Non si tratta di furberia precon
gressuale. La esperienza di un capo-partito non suggerirebbe mai posi
zioni diverse. 

Ma le riserve non alterano, anzi confennano, il carattere non dubi
tativo delle conclusioni nenniane, la identificazione definitiva di una sola 
strada da percorrere, senza più ambagi, senza incertezze, senza verifiche 
semestrali, senza ostruzionismi interni. 

Il precedente Congresso di Roma ha autorizzato il partito alla espe
rienza di governo. Questo deve confermare la scelta e la pratica del centro
sinistra. Nenni vuol avere alle spalle una solenne decisione congressuale. 
Ringrazia De Martino, riprende il posto di capo-partito, e chiede egli 
1' avallo al Congresso. 

Chi sia immune dalle risse che ardono tra i socialisti, chi consideri 
con obiettività le vicende recenti della storia e della politica italiana non 
giudicherà con spirito leggero la impostazione nenniana. E si guarderà 
da giudizi avventati chi consideri realisticamente il poco che si può cavare, 
al di là dei tornei oratori, dalla politica italiana. 

Ma chi crede al valore non sostituibile di una politica socialista alla 
guida della società italiana, di fronte alla importanza straordinaria del 
prossimo Congresso di Roma chiamato a decidere per lungo tratto di 
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tempo della sorte del partito che dovrebbe essere il pri
mo portatore di quella guida, cli fronte alla posizione 
Nenni intesa ad orientarne le decisioni, e ne ha l'auto
rità, deve con non diversa attenzione valutare le condi
zioni e ragioni che invitano in contrario ad un deciso 
arresto su una strada diventata scivolosa. E questa volta 
può non esser più sufficiente remora neppure l'incubo 
di nuove elezioni. 

N os SI orscuTE la formula elci centro-sinistra. Un par
tito che rivendica la sua autonomia ha pieno di

ritto di cogliere occasioni di potere e di governo quando 
esse permettano effettive e decisive realizzazioni demo
cratiche e sociali. E' in questione questo centro-sinistra 
all'italiana. 

Il quale, come vizio d'origine, non è mezzocentro e 
mezzosinistra, ma due terzi centro e un terzo - ad esser 
benevoli - sinistra. Ed il centro è legato ad un'esigenza 
egemonica, cioè di controllo del potere e del governo, 
assolutamente prioritaria. E' una esigenza limitata, co
me è ben noto, dalla insufficienza numerica in Parlamen
to della Democrazia cristiana. I partiti minori dispon
gono cli quest'arma di pressione, e se ne sono sen•iti nel 
primo momento nazionalizzatore del centro-sinistra. Po
tevano valersene di più dopo. Quella esigenza egemo
nica riaffiora, pesantemente talvolta, nei momenti critici; 
i partiti minori sono respinti ad una funizone ausiliaria, 
specialmente da quando fon. Rumor, dopo lo scompiglio 
seguito alla elezione presidenziale, ha ristabilito I unità 
nelle sue disordinate legioni. 

Nessuno sa dire e prevedere se il suo partito riuscirà 
a mantenersi indefinitamente ed elettoralmente in bilico 
tra le sue vocazioni di destra e di sinistra. Tutto in Italia 
può accadere. E' chiaro che il fulcro valido di questo 
instabile ma non precario equilibrio è la Chiesa, anzi 
il Vaticano. Da noi chi si allea con la Democrazia Cri
stiana, si allea alla lunga con il Vaticano. L'on. Nenni 
ha mostrato di capirlo. 

Il vizio di uno dei ragionamenti nenniani sta appunto 
nel carattere all'italiana dell'incontro storico socialisti
cattolici. Rodolfo Morandi lo vedeva ed auspicava come 
incontro diretto di forze popolari, storicamente così im
portante cla valere il sacrificio di alcune posizioni laiciste. 
Da noi, lavoratori cattolici ed adisti restano sempre al 
cli là di un certo recinto che impedisce l'incontro alla 
base e l'accordo per alcuni programmi di lavoro. Resta 
il sacrifìcio. 

Io non credo, come si pensa cla molti, che la Demo
crazia Cristiana sarebbe felice, se appena lo potesse, di 
liberarsi dell'alleanza con i socialisti, che le è costata e 
le costa frequenti ragio1ù d'insurrezioni interne e d'irri
tazione. L' alleanza con partiti non confessionali le è 
utile, anzi necessaria, come le ha insegnato De Gasperi, 
anche se il suo costo è relativamente alto. Ma alto in 
termini di spartizione di potere, non di condizionamento 
politico generale. Sono graditi gli alleati, ma debitamen
te smussati. Ed ecco il primo conto che dovrà fare il 
Congresso socialista: che cosa significa, nella realtà di 
governo, dato il rapporto delle forze, un'alleanza a lungo 
termine con la Democrazia cristiana. 

Il secondo conto lo dovrà fare, o rifare, con i legami 
che vincolano al di là dei programmi la politica econo
mica democristiana. Lasciamo stare l'interclassimo isti
tuzionale. E' normale in una formazione politica di cen
tro, a tinta prevalentemente moderata. E' più grave lo 
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ancoraggio ai grossi interessi, inevitabile quando domina 
la prC'occupazione della conservazione clel potere, che 
ha gioco limitato contro i detentori del potere econo
mico. Nell'urto contro certe resistenze, la spinta rifor
matrice si deforma e si distorce. 

I socialisti soffrono attualmente di una duplice man
canza di coraggio, o cli forza. Non osano dichiarare con 
chiarezza che essi come partito di governo intendono 
rispettare le condizioni di miglior funzionamento della 
impresa privata, dalla quale attendono il massimo pro
dotto di reddito distribuibile. Non hanno per co11tro la 
forza di ottenere le garanzie a salvaguardia contro le 
concentrazioni di potere necessarie a permettere il con
trollo democratico dello sviluppo economico. Non vorrei 
che il Congresso si sfogasse a dissertare della trasforma
zione socialista quando non si riesce a superare la soglia 
della trasformazione democratica. Ma il Congresso do
vrà porsi il problema della responsabilità di una pro
grammazione con le mani legate. 

Il terzo conto, sempre più spinoso, riguarda la poli
tica internazionale. L'on. Fanfani è politico prudente cd 
aperto. Ma opera in un quadro che appare sempre pili 
pericoloso per i socialisti. Il rifiuto dei passaporti ai 
delegati del Viet Xam del Nord, piccolo episodio in sè, 
conferma la coincidenza nella interpretazione italiana 
della politica atlantica con la politica americana, così 
malamente paralizzata nell'Indocina. In tempi cosl tur
bati, essendo già aperta una crisi atlantica, è per l'avve
nire, e per il Congresso, un ancoraggio preoccupante. 

Tutte cose note, ch'è persino fastidioso ripetere e 
ricordare se, mentre si chiede al Congresso l'autorizza
zione a proseguire l'attuale politica, questo sistema auto
frenante, anziché autopropulsivo, non avesse dimostrato, 
e non dimostrasse, un progressivo potere d'inaridimento 
della volontà riformatrice e rinnovatrice. 

Il boom economico e la sua disordinata liquidazione 
hanno travolto il centro-sinistra, e con esso anche i so
cialisti. Il livello del costume pubblico non è certo mi
gliorato, né si è fatto meno [esante il disagio ntll'am
ministrazione dello Stato, e in tutti i rapporti che 
legano, o contrappongono, i poteri pubblici. 

A rifare, rimediare, rinnovare occorre una volontà 
forte, ecl occorre certo un'opera ed una presenza quoti
diana paziente e tenace, ecl occorre ancora autorità e 
consenso popolare. Non è colpa dei socialisti se queste 
condizioni fanno difetto, ma è pericoloso per essi conti
nuare a portarne le responsabilità. 

Giustizia sociale significa in primo luogo diritto al 
lavoro e difesa del lavoro; le chiacchiere non tengono 
quando contano più i fratelli Riva che i 12.000 dipen
denti. Economia democratica significa intervenire a che 
non si creino situazioni finanziarie e industriali che vin
colino la politica generale: in questi stessi anni si è 
non ampliata ma riguardosamente limitata ogni possibi
lità di estensione della sfera dell'azione pubblica e del 
controllo a difesa dell'interesse generale; e non nel solo 
caso più clamoroso dei farmaceutici. Bastano i risultati 
della Commissione anti-trust a valutare il centro-sinistra. 

In questi stessi anni il dominio delle concentrazioni 
neo-capitaliste si è non diminuito ma rafforzato, ad un 
punto tale da far temere che siano cadute possibilità 
riformatrici forse ancora aperte tre anni addietro. 

La colpa, si dice, è della congiuntura. Certo la con
giuntura ha operato, come l'alluvione, e sta travolgendo 
anche la programmazione. In realtà, da parecchi mesi a 
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questa parte è la congiuntura che fa il programma; e 
l'amico Pieraccini è ridotto a sperare nel bel tempo di 
domani. Né Pieraccini, né i socialisti sono responsabili 
delle alluvioni, e delle difficoltà angosciose dell'investi
mento. Ma la giustificazione dei socialisti al governo sta 
nella possibilità e capacità di controllo del piano e di 
un nuovo ordine urbanistico. 

TUTTO È DIFFICILE; facile è solo la critica. E sarebbe 
svilire una discussione così seria mettendo in causa 

la buona volontà, la capacità dei capi e dei ministri 
socialisti. Tutte le attenuanti sono concesse. Ed è ugual
mente concesso che buone cose possono ancora esser 
fatte ed attese, anche da un centro così poco a sinistra. 

Ma quello che impressiona più negativamente è la 
accettazione quasi rassegnata di una situazione quasi di 
forza maggiore, dalla quale si può in teoria evadere, ma 
non conviene evadere. Nella quale una parte del partito 
attende di adagiarsi, senza più patemi, senza più dia
tribe, in un~ nuova t~anquilla condizione, portata su da 
una lama d1 fondo di calcoli, convenienze, piccoli inte
ressi, rinuncia a lotte sterili, preferenze per l'ordinaria 
amministrazione di un fruttuoso condominio. E' una con
dizione in definitiva di accettata prigionia, nella quale 
diventa difficile, poco efficace l' appello che Nenni si 
preoccupa di rivolgere ad un'ampia alimentatrice cer
chia d'intellettuali, di simpatizzanti, di socialisti senza 
tessera. Ed è fatalmente la condizione dei partiti che si 
condannano a restar piccoli, non amano I' apporto di 
forze nuove, e tendono a restringersi come la pelle di 
zigrino: è una prova che altri partiti laici hanno già 
fatto. 

Ed è ancora un processo di livellamento che avvicina 
i socialisti ai socialdemocratici, e può facilitare ed acce
lerare quella riunificazione cui Nenni in realtà apre la 
porta, anche se si rimette alla prova dei fatti. Ouello 
che si può rimproverare di più ai socialdemocratici, col 
desiderio di un giudizio obiettivo e sereno, nei riguardi 
della loro convivenza e quasi simbiosi con i democri
stiani, è la rinuncia ad una volontà condizionatrice. La 
riunificazione aperta su una premessa quietista porte
rebbe i socialisti allo stesso livello. 

Note e commenti 

Un dibattito 

E' quello che la Democrazia cristiana desidera. un 
regime tranquillo di partiti mansi. Non tutta la Demo
crazia cristiana. Quella parte, e non solo la sinistra, che 
considera l'interesse generale della società italiana, del 
suo equilibrio, della sua vitalità, sa che è da preferire 
un partito di piena coscienza socialista, anche se mole
sto. Il Congresso considererà certamente il pericolo di 
una trasformazione lenta o rapida, della base del partito, 
conseguenza della sua trasformazione al vertice in nor
male partito di governo. Credo di essere personalmente 
il meno classista dei .filo-socialisti: ma giudico per do
mani più grave di ogni altro il pericolo che il partito 
socialista perda il voto prevalente e determinante dei 
lavoratori, perda il volto che gli dà la rappresentanza 
della classe lavoratrice. Questa resta la condizione di 
una capacità di guida socialista della democrazia italiana. 

Non contrario a suo temf o al centro-sinistra, ma con
trario al primo ingresso a governo in considerazione 
delle alee politiche e delle difficoltà economiche, in con
trasto - e me ne rincresce - con il giudizio di Pietro 
Nenni, a me sembra giunta l'ora di rompere un esperi
mento destinato ad un deterioramento progressivo. Gli 
adempimenti formali dei quali egli attende la attuazione 
non bastano a fare una politica nuova: occorre una vo
lontà ed un impulso che se esistessero troverebbero le 
strade sbarrate. 

Resta al partito la responsabilità di una politica non 
sua, e di una condizione di fatto subalterna che ne ri
duce il formato e ne blocca l'avvenire. La ripresa della 
libertà d'azione è il primo rimedio contro le abdicazioni 
del lasciarsi portare dalla corrente, contro una abdica
zione a destra, che è certo fuori della volontà degli uomi
ni ma è dentro la dialettica di questa situazione ed è 
altrettanto inaccettabile che una abdicazione a sinistra. 

Vi è sempre un'alternativa. Vi è sempre il dovere di 
operare e la colpa dell'inerzia. Il partito ha sempre una 
sua posizione strategica che può sempre permettergli di 
contrattare all'esterno del governo polìtiche riformatrici 
sue e solo sue. Ed è solo una forte coscienza di partito 
che richiama i giovani ed i consensi e può anche aprire 
la via alle sicure riunificazioni. 

FERRUCCIO PARRI 

I N?STRI lettori troveranno nelle pagine 
d1 questo giornale un questionario sul

l'unificazione socialista al quale seguono 
tre prime risposte, quelle di Enzo Forcel
la, Giorgio Galli e Roberto Guiducci. 
Abbiamo scelto di proposito, per iniziare 
il dibattito, tre interlocutori non pregiu
dizialmente contrari alla proposta di uni
ficazione tra PSI e PSDI, volendo dare 
alla discussione che proseguirà su queste 
colonne un avvio quanto più possibile 
pacato e svincolato dalle polemiche di 
parte. Il nostro obiettivo è di dare un 

contributo di riflessione cnt1ca al dibat
tito in corso sulle prospettive del socia
lismo italiano. 

I fatti sono quelli che sappiamo e che 
hanno condotto al drastico ridimensiona
mento delle speranze che avevano accom
pagnato il sorgere del centro-sinistra, alla 
liquidazione delle e due anime> della coa
lizione e al trionfo dell'anima moderata 
sull'anima riformatrice. In questo senso, 
la data più significativa è quella della 
formazione del secondo governo Moro: 
e da questo momento è chiaro che la 
collaborazione tra cattolici e socialisti po
trà svolgersi soltanto su un piano mo
derato > ... e la direzione lombardiana del
l'Avanti! e quella giolittiana del Bilancio 
sono davvero qualcosa d'esterno e di in
conciliabile con il e sistema >. Il PSI in-
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Appunto il carattere critico e non par
tigiano delle analisi che allineiamo nelle 
pagine seguenti ci consente tuttavia di 
formulare alcune considerazioni di ordine 
generale. 

Che ci dicono in sostanza i nostri inter
locutori? 

Secondo Forcella, il problema dell'uni
ficazione socialista e per i quattro quinti 
è già stato risolto dai fatti>. 
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somma e ha fatto tutto quello che c'era 
da fare per annullare i numero~i motivi 
ideologico-politici della divergenza> col 
PSDI. e Saragat ha atteso vent'anni ma 
infine i suoi antichi compagni sono arri
vati all'appuntamento>. 

Se il quadro dell'unificazione è questo, 
non resta molto spazio per le illusioni. Il 
nuovo partito unificato potrà anche avere 
maggior peso contrattuale nei confronti 
della DC, ma continuerà a mantenere 
un ruolo subalterno. Nella qualcosa, be
ninteso, non c'è necessariamente un moti
tivo di degradazione, ma soltanto il rico
noscimento di un dato obiettivo della 
situazione, da accettarsi anzi con virile 
consapevolezza. 

Questa, secondo Forcella, è la realtà. 
Davanti a questa realr.ì, che sarebbe scioc
co pensare di eludere con una tattica 
temporeggiatrice, sono giustificabili due 
atteggiamenti: una coraggiosa accettazio
ne (quella di Nenni) e un rifiuto moti
vato (quello di Lombardi). 

Ma un rifiuto, per essere motivato, deve 
anche contenere un'alternativa. Un'alter
nativa all'unificazione come al centro
sinistra. In che misura la posizione lom
bardiana contiene quest'alternativa? La 
proposta di Amendola sul partito unico 
offre seri motivi di riflessione e non è 
certo riconducibile a un'ispirazione del 
tutto strumentale. Ma è già una realtà 
concreta, sia pure in sviluppo, o non 
resta ancora una mera potenzialità? 

Il discorso di Forcella si chiude su que
sto interrogativo. 

Anche per Giorgio Galli non è il 
caso di farsi troppe illusioni sul contenuto 
dell'unificazione socialista, che non potrà 
non essere moderato, e sulla sua forza 
politica, che non potrJ non essere assai 
limitata. e L'unificazione socialista rispon
de ad una esigenza di razionalizzazione; 
ma vi risponde in modo insufficiente; 
a\'verrebbe, forse, al prezzo di qualche 
ulteriore scissione e causando non poche 
delusioni a molti tra i migliori militanti 
non solo del PST, ma anche del PSDI > ... 
e AHemo una maggioranza governativa 
a direzione moderata, senza alcuna ener
gica ripresa di azione riformatrice (le 
riforme verranno assai lentamente) e tan
to meno con un New dt:al socialista>. 
Inutile attendersi - dice Galli - un 
contributo decisivo alla razionalizzazio
ne della lotta politica italiana da un'ope
razione che non investe l'irrazionalità là 
dove questa ha il suo centro di gravità, 
cioè nel PCI. E' il PCI, con la sua strut
tura autoritaria, che imprigiona grosse 
forze riformiste insieme a cospicui nuclei 
rivoluzionari e che impedisce così il 
naturale sviluppo della sinistra italiana. 
Questo è il nodo da sciogliere. Su questo 
nodo però l'unificazione PSI-PSDT può 
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incidere soltanto in misura marginale e 
rischia di non incidere affatto collocan
dosi interamente e a priori fuori da que
sta prospettiva. 

Anche per Guiducci il problema, visto 
<la una diversa angolazione, consiste nel 
dare una nuova struttura, più moderna 
ed efficace, alla sinistra nel suo complesso. 
Sotto questo profilo l'unificazione tra 
PSI e PSDI appare in partenza inade
guata: «l'unificazione, così concepita, di 
forze esistenti ha come vocazione e sco
po, appunto, il consolidamento della si
tuazione attuale. Ma questa situazione 
è tutt'altro che soddisfacente. E ~i può 
obiettivamente valutare che il PSI e il 
PSDI, separati ma uniti di fatto nei con
fronti della contrattazione con la DC, 
non sono riusciti ad avere che un peso 
limitato nei confronti dell'interlocutore, 
non si vede perché la loro somma possa 
avere un potere contrattuale maggiore> ... 
e Ma la cosa più grave che ne deriverebbe 
è la codificazione della situazione esi
stente, per altro debole e ancora subal 
terna del socialismo italiano, che perde
rebbe, con questa fissazione, quelle pos
sibilità evolutive ed espansive che, fino 
ad oggi, ha conservato>. 

La e costituente socialista > di cui Nen
ni parla dovrebbe essere, secondo Guiduc
ci, l'organismo permanente della nuova 
sinistra; un'organismo rivolto ad elabo
rare la piattaforma politico-ideologica di 
una alternativa democratica e socialista 
nel paese. Questo è il tema effettivo di 
un socialismo che non abbia rinunziato 
in partenza a tutte le proprie caratte
ristiche. 

Non è questo il luogo di una valuta
zione sia pure sommaria delle tesi che 
abbiamo assai sinteticamente esposte e 
che dcl resto i lettori troveranno più com 
piutamente svolte nelle pagine di questa 
rivista. Si tratta di riscorsi che meritano 
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una ben p1u ampia e meditata risposta. 
Possiamo però sin da ora rik\'are una 
singolare concordanza di giudizio, al di 
là delle di\'erse angolazioni prospettiche, 
su due questioni a nostro avviso centrali 
del problema dell'unificazione socialista: 
il carattere sostanzialmente moderato e 
socialdemocratico dell'operazione e la sua 
inadeguatezza rispetto al problema reale 
della sinistra italiana, che resta sempre 
quello di riuscire a costituire a breve o 
a lungo termine un'alternativa al potere 
moderato. 

Per quanti come noi hanno fatto da 
tempo una certa scelta, che rispetto alla 
proposta di unificazione tra PSI e PSDI 
comporta un giudizio negativo, queste 
considerazioni potranno sembrare sconta
te e può apparire in definitiva naturale 
che questo sia anche il giudizio di un 
socialista come Guiducci, dalle cui tesi 
ideologiche ha tuttavia tratto ampie sug
gestioni proprio Pietro Nenni nella sua 
e lettera > ai militanLi del PSI. Ben diver
so valore ha il fatto che a conclusioni di 
questo tipo siano giunti anche Forcella 
e Galli, che pure si dichiarano, malgrado 
molte riserve, in definitiva favorevoli al
l'unificazione tra PSI e PSDI. 

Ad una valutazione critica rigorosa, an
corché condotta con la più favorevole 
disposizione, la proposta di unificazione 
socialisLa finisce per svelare il suo carat
tere moderato e i suoi limiti invalicabili. 
Non stupisce, pertanto che gli esponenti 
della maggioranza del PSI abbiano pre
ferito e\Ìtare un'analisi seria dei termini 
reali della questione e si sforzino di man
tenere il tema dell'unificazione nel cielo 
della retorica e nella nebbia delle formule 
generiche. La demistificazione può forse 
condurre anche ad un giudizio positivo 
sull'unificazione e certo gioverebbe alla 
chiarezza dcl dibattito congressuale. Ma 
:i chi gioverebbe poi la chiarez7.a? 
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Reversibilità socialista 

SE s1 PARAGONA l'esperimento del cen
trosinistra a un fiume - come ha 

fatto Pietro Nenni nella sua Lettera ai 
compagni - è chiaro che non ci si potrà 
fermare prima di averlo portato alle sue 
ultime conseguenze: fermandosi e: a metà 
del guado> si rischia di affogare. Le con
clusioni non cambiano se all'immagine 
nenniana si sostituisce quella più tecnica 
del Ministro dei Lavori Pubblici: una 
galleria, dentro la quale si può solo an
dare avanti o tornare indietro. Avanti 
verso il sole dell'avvenire socialdemocra
tico, indietro verso un neofrontismo senza 
alternative. 

Le immagini citate non sono gratuite, 
esse indicano piuttosto, con tutta eviden
za, quale diagnosi politica stia alla base 
dell'involuzione moderata del gruppo di
rigente socialista. All'infuori dcl centro
sinistra, ha detto Nenni, il PSI non ha 
alcuna prospettiva politica. Oltre il cen
trosinistra c'è il vuoto, il tuffo nel buio: 
l'involuzione autoritaria dellaDC, il ri
torno dei socialisti all'unità d'azione col 
PCI. e: II discorso della rottura non tanto 
del governo quanto della formula si ri
solverebbe... in un salto indietro senza 
prospettive (ciò che è più grave dell'as
senza di alternative immediate) >. 

Ciò che lascia maggiormente perplessi 
è la visione fatalistica del!' attuale situa
zione politica e delle sue prospettive: una 
visione che, malgrado i patetici appelli 
alla mobilitazione degli spiriti, rivela una 
dose notevole di rassegnazione. Il vecchio 
leader s'è compiaciuto del passaggio del 
PSI « dalla propaganda e dall'agitazione 
alla politica>; ma è lecito chiedersi se 
questo processo non abbia a tal punto 
logorato il gruppo dirigente del partito, 
da fargli perdere ogni capacità combat
tiva e soprattutto la volontà politica di 
costruire, anche a lunga scadenza, una 
alternativa demccratica alla DC. La dia
gnosi presentataci da Nenni è molto si
gnificativa al riguardo, costruita tutta at
t~rno al principio del « meno peggio >, 
c10è dell'accettazione della leadership de
mocristiana. Non è vero - ha scritto 
Nenni - che ci consegnamo legati mani 
e piedi alla DC: l'accusa non ha il mi
nimo fondamento. Ma le buone inten
zioni contano poco in politica; specie 
quando sono contraddette da una diagno
si politica che riduce qualsiasi alterna
tiva all'attuale linea moderata del PSI 
nell'unico modulo dcl ritorno al fron
tismo. 

«Il PSI all'opposizione con tutte le 
sinistre? > - si chiede Nenni - «Ma 
non è dunque quello che abbiamo con-
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sapevolbente, e credo ineluttabilmente fat
to dal '48 in poi, fino a trovarci di fronte 
al vuoto di potere ed alla avventura rea
zionaria dell'estate 1960? >. L'argomento 
è capzioso, e dimostra che la polemica 
dell'on. Nenni, per riuscire convincente, 
deve inventarsi dei contraddittori di co
modo, che non hanno riscontro nella mi
noranza del PSI. Nessuno oggi invoca 
un ritorno alle esperienze superate del 
frontismo, né, ritenendo esaurita la for
mula del centrosinistra, intende sostituir-

L'imbarazzo 

LA MORALIZZAZIONE dell'amministrazio
ne e degli enti pubblici è stato sem

pre uno dei temi preferiti della stampa 
conservatrice. Questa ne ha tratto frequen
temente gli argomenti più facili nella sua 
polemica sulla decadenza dello stato e 
contro l'iniziativa pubblica nel settore eco
nomico. Da qualche tempo però avviene 
che i giornali di destra abbiano i peg
giori infortuni proprio su questo terreno, 
che dovrebbe essere il più facile da sfrut
tare polemicamente. Ricorderemo soltan
to il caso del sen. Trabucchi, del quale la 
stampa moderata chiese l'incriminazione, 
per poi, una volta portata la questione in 
parlamento, fare precipitosamente mac
china indietro e affannarsi a parare i 
pericoli di una discussione troppo « spre
giudicata >. Da quel momento, la paura 
di continuare un gioco che poteva avere 
conseguenze spiacevoli per la classe diri
gente moderata, legò le ali ai moralisti 
dei grandi organi d'informazione. I quali 
hanno preferito dedicarsi alla « moraliz
zazione dei moralizzatori>. 

In questo quadro acquista un suo si
gnificato la polemica che, recent~mente, 

è stata condotta dalla stampa conserva
trice contro L'Espresso. Subito ciopo la 
chiusura del caso Trabucchi, il settima
nale romano aveva dato notizia dell'aper
tura di inchieste penali a carico di due 
ministri e di due ex-ministri (tra i quali 
Colombo e Medici), ma era stato preci
pitosamente smentito da un comunicato 
dell'autorità giudiziaria romana. L'occa
sione era troppo bella perché i fogli di 
destra non ne approfittassero. E così dal 
Corriere, al Tempo, al popolo - tutti 
giornali che si erano ben guardati dal 
dare ai lettori le notizie riportate dal
l'Espresso ma ben note anche ai loro 
corrispondenti romani - montarono la 

vi l'unità d'azione col PCI. L'on. Nenni 
fa male a ricorrere al fantasma del vec
chio frontismo: certi argomenti erano, 
fino a poco tempo fa, patrimonio di Scel
ba, dei dorotei, dei liberali, dei socialde
mocratici. I quali, se ben ricordiamo, li 
usavano proprio contro l'on. Nenni che, 
dopo la svolta autonomista, contrappone
va alla formula centrista la prospettiva di 
un'alternativa socialista all'egemonia de
mocristiana. Pietro Nenni evidentemente 
fa tesoro anche delle critiche degli avver
sari, e con lo stesso entusiasmo con cui 
in passato le respingeva le gira adesso 
contro i suoi attuali oppositori. 

s. 

dei moralisti 
loro brava speculazione sulle denuncie 
scandalistiche, sulla retorica della mora
lizzazione ecc. 

Ma la fretta è cattiva consigliera. Le 
not1z1e riportate dall'Espresso erano 
autentiche, come è risultato in seguito, 
anche per ammissione della Presidenza 
della Camera. A questo punto, se la cor
rettezza giornalistica del Times, così in
cautamente ricordata dal Corriere, servis
se effettivamente da modello alla nostra 
stampa moderata, i lettori dei giornali 
citati sarebbero stati informati almeno 
dell'esistenza effettiva di alcuni procedi
menti penali a carico di alti esponenti 
democristiani. Ma in effetti i giornali 
moderati, quando è il caso, sanno essere 
molto discreti. Sanno soprattutto che l'uni
co modo di condurre una campagna mo
ralizzatrice che non dia guai alla destra 
e alla DC è il silenzio. In questa pro
spettiva un infortunio giornalistico non 
può impressionare, né può essere presa in 
seria considerazione l'ipotesi di ricono
scere i propri errori nei confronti di un 
giornale accusato con tanta leggerezza. 
Con tanti saluti allo stile del Times di 
Londra. 

FILMCRITICA 
mensile di cinema - teatro - tv 

direttore Edoardo Bruno 

abbonamenti 
annuo L. 4.CXX>. estero L. 6.CXX> 

versamenti sul e/e postale n. 1/33033 
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L'unificazione socialista risponde effettivamente a L'UN I FICA ZIO NE SOCI AL I STA un· esigenza di razionalizzazione della lotta politica 
italiana? Avremo davvero una grande forza socia1ista 

e democratica dotata di maggior potere contrattuale nei confronti della D.C. e capace di attirare 
consensi anche nell'elettorato comunista? O avremo un partito socialdemocratico numericamente 
ingrossato ma politicamente debole, destinato a svolgere per molti anni un ruolo subalterno nel 
quadro di una maggioranza governativa a direzione moderata? Il risultato dell'unificaione tra P.S.I. 
e P.S.D.I. sarà un'energica ripresa dall'azione riformatrice, il "New deal socialista" di cui 
Nenni ha parlato, o l' unificazione si risolverà nel prolungamento e nella stabilizzazione dell'at
tuale fase del centro - sinistra? Rispondono: Enzo Forcella, Gicrgio Galli e Roberto Guiducci. 

Il nodo da sciogliere 

A ME PARE che ogni problema di scis
sione o di unificazione nell'ambito 

dcl movimento socialista da oltre un 
quarantennio, non sia che il problema 
derivante, in Italia, dalla scissione più 
ricca di storia: quella che ha dato ori
gine, nel 1921, al Partito Comunista 
d'Italia. 

Questa scissione è, a sua volta, il pro
dotto più tipico del permanente ripro
dursi, nella storia dei movimenti socia
listi, del contrasto tra una interpretazione 
gradualista ed una interpretazione rivo
luzionaria del marxismo. Tante volte si 
è creduto di aver superato questo contra
sto, ma esso si ripropone continuamente. 
Si ripropone oggi, per esempio, nella e li
nea generale> che il Partito comunista 
cinese suggerisce al movimento comunista 
internazionale. 

La contrapposizione tra interpretazione 
gradualista e interpretazione rivoluziona
ria, a sua volta, è conseguenza del vuoto 
che si è determinato, nel pensiero marxi
sta, circa il ritmo e i tempi del passaggio 
dal capitalismo al socialismo. Un proces
so che - nel pensiero di Marx - era 
visto come collocato nell'ambito di alcuni 
decenni, e che avverrà invece - se av
verrà - nel corso di un periodo di tempo 
considerevolmente più lungo. Il che sposta 
e complica i termini del problema dcl pas
saggio dal capitalismo al socialismo. 

Con queste brevi premesse non inten
do dire né che il marxismo è superato, 
né che accantonandolo si renderebbero 
più semplici e più risolvibili le questioni 
del socialismo. Vorrei solo sottolineare 
che senza richiamarci ai presupposti teo
rici (o, secondo l'espressione di Rodolfo 
Mondolfo e di Gramsci di filosofia della 
prassi) è difficile capire appieno le origini 
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storiche e ideologiche della contrapposi-
1ione che caratterizza tutta la vicenda dei 
movimenti socialisti da un secolo ad oggi. 

La sopravvivenza e lo sviluppo - al
meno sino ad ora e presuntivamente al
meno per alcuni decenni (più in là non 
è possibile fare previsioni) - del sistema 
capitalistico di produzione come il più 
efficiente nelle aree industriali più avan
zate del pianeta, rende assai difficile la 
definizione di una posizione e di una stra 
tegia rivoluzionaria che si richiamino al 
marxismo. E se la rende difficile oggi, la 
rendeva addirittura improponibile mezzo 
St"colo fa, allorché Lenin credette di aver 
restaurato per sempre il marxismo rivo
luzionario contro l'involuzione socialde
mocratica. 

Il PCI rimane legato non già al leni
nismo, ma al suo atto di origine basato 
su una ipotesi dello sviluppo degli avve
nimenti che senza dubbio era legittimo 
formulare nel 1917, ma che oggi appare 
manifestamente infondata. Il voler tentare 
di giustificare un atto di nascita ed una 
storia basata su una ipotesi erronea (la 
possibilità di una rivoluzione socialista 
entro pochi anni nell'Occidente europeo) 
rende il partito comunista la forza poli
tica meno razionale (cioè meno logica
mente motivata) tra quante oggi operino 
con grande influenza sulla scena politica 
italiana. 

E con questo termine - razionale -
entro, dopo la premessa, nel merito nella 
prima domanda. A mio giudizio, l'esi
genza di razionalizzazione della vita po
litica italiana dovrebbe investire in primo 
l•Jogo la forza politica che giudico meno 
razionale, cioè il PCI. A me sembra 
che l'unificazione socialista quale oggi è 
concepita dalle forze che si delineano 

come maggioritarie nel PSI e nel PSDI 
non è idonea a raggiungere questo scopo. 
Non è idonea, cioè, a modificare l'irra
zionalità del nostro sistema di forze poli
tiche laddove ha il suo centro di gravità, 
cioè nel PCI. 

Chiarisco, come già ho avuto occasione 
di scrivere altrove, che, a mio giu<lizio, 
la razionalizzazione della vita politica 
nell'ambito del movimento socialista, non 
significa ridurre tutte le forze che vi 
operano al minimo comun denominatore 
del riformismo. Sono convinto che in 
Italia vi è anche spazio per una forza 
politica di una certa consistenza (maggio
re, per fare un esempio, dell'attuale 
PSIUP) che si richiami a Lenin ed alla 
versione rivoluzionaria del marxismo. Ma 
il raggruppamento politico maggioritario 
nel movimento socialista sarebbe indub
biamente di tipo riformista, per le ragioni 
oggettive (sviluppo del capitalismo) che 
ho prima indicato. 

La razionalizzazione, dunque, consiste
rebbe in una nuova dislocazione di forze, 
che raccogliesse -ia un lato i riformisti 
(maggioritari) e ò.ill'altro i rivoluzionari 
(minoritari). 

L'unificazione socialista della quale at
tualmente si discute, a mio avviso, rag
grupperebbe, sì, nel nuovo partito unifi
cato, un vasto settore riformista (PST più 
PSDI più altre forze di cui ha parlato 
Nenni nella sua lettera); ma lascerebbe 
fuori il largo settore riformista oggi in
gabbiato nella struttura autoritaria del 
PCI, che ingabbia anche le componenti 
leniniste (o neo-leniniste) che vi figurano. 
Su scala alquanto minore, analoga è la 
situazione del PSIUP, che pure compren
de - in un contesto assai composito -
gruppi riformisti e gruppi rivoluzionari. 
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In sostanza, se fosse portato a termine 
il processo politico detto di unificazione 
socialista, avremmo da un lato un par
tito socialista democratico unificato forse 
un poco al di sopra del 15% dei voti; 
e dall'altro lato rimarrebbe il PCI sempre 
più simile, quanto a razionalità, al socia 
lismo diciannovista da Gramsci definito 
e Barnum >, ma assai più efficiente data 
la sua struttura autoritaria; e accanto ad 
esso un piccolo partito socialista di sinistra 
che darebbe all'insieme di questo schie
ramento un complesso di voti attorno 
al 30%. 

In queste condizioni, la lotta politica 
in Italia sarebbe appena un poco più 
razionalizzata di quanto lo sia ora (quat
tro partiti che si richiamano al socialismo 
costituiscono un massimo, forse, di irra
zionalità); ma in misura probabilmente 
non sufficiente per portare avanti con 
celerità e con efficacia una politica di 
riforme. Le riforme, per intenderci, che 
figurano nel programma di centro-sini
stra, che sono sostanzialmente ancora 
quelle che figuravano nei programmi dei 
governi centristi, che hanno come meta 
h società democratico-pluralista della qua
le molto parlano i dirigenti della ne, 
riforme che non si sono ancora reali7.zate 
perché le coalizioni sin qui sperimentate 
(di centro e di centro-sinistra) non hanno 
avuto for7.a e volontà politica sufficienti 
per attuarle. (Quello che ho detto prima 
rende del tutto implicito che, a mio av
viso, è impossibile pensare di utiliz1.are 
il PCI per accre~cere quella forz:i: il PCI 
per la sua colloc:izione nella storia della 
politica italiana, rende non già più facili, 
ma più difficili e talvolta impossibili per
sino le riforme che sinceramente pro
pugna). 

T n sintesi, dunque, l'unificazione so
cialista risronde ad una csigen7.a di ra
zionalinazione; ma vi risponde in modo 
insufficiente; avverrebbe, forse, al prezzo 
di qualche ulteriore scissione e c.1mando 
non poche delusioni a molti tra i migliori 
militanti non solo dcl PST, ma anche 
del PSDT. 

Naturalmente, il minimo di raziona
lizzazione che l'unificazione, comunque, 
rappresenta, potrebbe essere giudicato po
sitivamente, se non esistesse altra alter
n:itiva possibile e se, rinunciando all'uni
ficazione, si lascias~ro le cose così come 
stanno, con la sopravviven1.a di PCI. PSI. 
PSDT e PSIUP quali essi sono. 

fa~ere ostili all'unificazione per lasciare 
la situazione qual'è attualmente, dun
que, ancora meno razionale dcl proporla 
e tentarla; cd essere ostili all'unificazione 
illudendosi di avvalersi, in qualsivoglia 
modo, del PCI per controbilanciare la 
posizione moderata della DC, costituircb-
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be, poi, il massimo della irrazionalità. 
Fra queste tre formule - le più ricor
renti nel dibattito politico - l'unifica
zione socialista è ancora quella che mag
giormente risponde all'esigenza di razio
nalizzazione della vita politica. 

Per tentare di proporre una alternativa 
più razionale che investa l'irrazionalità 
laddove ha il suo centro di gravità (cioè 
il PCI), si possono vedere le conseguenze 
dell'unificazione attraverso le altre due 
domande. In sintesi, il potere contrattuale 
nei confronti della DC dcl partito socia
lista unificato sarà quasi sicuramente 
maggiore, dato che la sua consistenza 
politica risulterà accresciuta, rispetto a 
quella suddivisa tra PSI e PSDI. Ma an
che accresciuto, tale potere sarà conside
revolmente inferiore a quello della DC: 
immaginando le due forze come espres
sione di circa il 40Y, e di poco più dcl 
15% dell'elettorato, i rapporti tra loro 
non potranno essere determinati che da 
questo scarto. La DC sarà, come sempre, 
abbastanza generosa in termini di posi
zioni di potere, al centro e alla periferia; 
ma intenderà mantenere il ruolo di par
tito egemone, che <letta il modo e il ritmo 
di attuazione del programma. E non vedo 
come in una coalizione un partito che 
rappresenta elettoralmente meno della 
metà dell'altro possa reagire di fronte ad 
una distribuzione dei ruoli che ha una 
base oggettiva. 

Avremo, dunque, una maggioranza go
vernativa a direzione moderata, senza al
cuna energica ripresa di azione riforma
trice (le riforme verranno assai lenta
mente) e tanto meno con un e New dea!> 
socialista. Vorrei dire, a questo proposito, 
che dare un indirizzo socialista a un pro
gramma di governo sarebbe problema 
assai complesso anche per un partito che 
controllasse il governo: si veda il caso 
di Wilson. E ciò non per carenza di 
volontà politica, ma perché è difficile 
delineare una alternativa al tempo stesso 
più efficiente sul piano produttivo e più 
produttiva sul piano sociale, finché il 
capitalismo funziona come in questi de
cenni. Si può ironizzare quanto si vuole 
su Erhard e sulla e economia sociale di 
mercato >, ma finché non si individuano 
e sperimentano migliori modelli di svi
luppo è inutile e pericoloso definire e so
cialismo > sistemi economici o insieme di 
iniziative che rimangono al di sotto del 
rendimento produttivo e del livello di 
vita non solo degli USA, ma anche della 
Germania, u~cita dalla e tabula rasa > eco
nomica che tutti sappiamo. 

Questo problema (o questo dramma) 
del socialismo, è connesso alla tematica 
che ho indicato all'inizio, e cioè al vuoto 
teorico circa i ritmi e i tempi della pos-

sibile evoluzione dal capitalismo al socia
lismo. Questo vuoto non può essere riem
pito né da una fermissima volontà poli
tica (della quale certo non mancavano 
né Lenin né Stalin}, né da una maggio
ranza parlamentare (come quella che han
no avuto o hanno i socialisti inglesi e 
scandinavi). 

Che si possa fare, col 15% o anche 
col 20% dci voti, in Italia, ciò che non 
è stato possibile né per via rivoluzionaria 
né per via riformista a gruppi e a partiti 
politici che - pur nella divcrsitJ delle 
motivazioni e dci contesti sociali - era
no di alto livello e sono arrivati a gestire 
con pochi condizionamenti il potere po
litico - è a mio avviso ipotesi non rea
listica. La prospettiva socialista, proba
bilmente, deve recuperare e sperimentare 
la dimensione dell'efficienza aziendale 
accompagnata dalla partecipazione non 
alienata, secondo una linea di pensiero 
alla quale ho accennato su e Tempi Mo
derni > e che qui ricordo perché i lettori 
dell'c Astrolabio> non abbiano l'impres
sione che poiché i problemi sono complessi 
tanto vale non affrontarli e accontentarsi 
dell'esistente. 

Quello che i socialisti possono fare, in
tanto, è di ottenere la attuazione dci pro
grammi delle maggioranze e dci governi 
ai quali partecipano, posto che sono pro
grammi che non hanno nulla di eversivo 
e che solo si propongono di portare l'Italia 
al livello di società costituzional-plurali
stichc (il termine è di Aron) pi\.i avan
zate. Ora, ritengo che il futuro partito 
unificato, pur avendo maggior potere con
trattuale rispetto alla DC del PST e dcl 
PSDI ora, non ne avrà abbastanza per 
ottenere questo risultato, cioè una politica 
di riforme organica e tempestiva, non 
continuamente bloccata dagli interessi e 
dai gruppi di pressione che ricattano una 
maggioranza debole, divisa, dotata di 
scarso vigore politico. 

Ritengo, quindi, probabile, una sta
biliz1..azionc dell'attuale fase dcl centro
sinistra; che farà le riforme (ne sono 
state fatte anche in periodo centrista), 
ma con grande lentezza e senza tenere 
il ritmo con le esigenze della società ita
liana in crescita. 

Questo partito socialista in questa mag
gioranza avrà, a mio giudizio, scarsa pos
sibilità di attrarre consensi nell'elettorato 
comuni~ta. E non già perché il PCI pro
pon~a riforme più efficaci o più rapide 
o dimostri maggiore sollecitudine per gli 
interessi popolari. Ma semplicemente per
ché un partito che sta permanentemente 
all'opposizione e che ha salde radici nel 
Paese non può essere ridotto elettoral
mente, al di là di oscillazioni limitate, 
una volta che il suo impianto organizza-
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ti\O rimanga invariato in un periodo di 
so)tanziale stabilità elettorale. 

L'elettorato comunista è acquisito alle 
liste del partito da una serie di « media
tori >: l'apparato del PCI, i suoi attivisti 
non professionali, e l'Unità>, la CGIL, 
la Lega delle Cooperative, il potere locale, 
e così via. E' in queste istituzioni che 
operano gli e opinion leaders >, per usare 
un 'espressione sociologica, che orientano 
e organizzano il voto comunista. Con 
C)uegli strumenti questi uomini determi
nano il voto, illustrando l'articolo dcl
i' e Unità>, svolgendo una pratica dcl
i'INCA, commentando in un certo modo 
una trasmissione TV in un circolo ARCI, 
e così via; possiamo dire che circa 80.000 
persone procurano ognuna cento voti alle 
liste dcl PCI. 

Attirare i consensi dell'elettorato comu
nista significa influire su questo rapporto 
per modificarlo. Per incidere sull'eletto
rato comunista occorre influire sui suoi 
e opinion leaders > che operano nel qua
dro delle istituzioni a direzione i:omuni-

sta. Questi militanti, questi attn·1st1, sono 
oggi di fronte a problemi di orientamen
to che non esistevano nel periodo stali
niano, e che sono infinitamente maggio
ri di quelli dcl 1956, che erano trauma
tici (il rapporto Krusciov, l'Ungheria), 
mentre oggi sono diventati organici (la 
permanente contestazione tra PCC e 
PCUS nell'ambito di una situazione cao
tica di tutto il movimento comunista in
ternazionale). 

L'unificazione socialista così come ora 
viene pensata (almeno mi sembra) tra
scura questo problema del contatto per
manente coi militanti e con gli attivisti 
che mediano il voto comunista. Coloro 
che si pongono la questione, pensano, 
tutt'al più, che l'unificazione metterà que
ste persone di fronte a un fatto nuovo e 
le farà ripensare, inCluendo sul loro orien
tamento. Questo è probabile; e se proprio 
non vi fosse altra prospettiva, c'è da augu
rarsi che l'unificazione ottenga questo ri
sultato. Che però è limitato. 

A mio giudizio, è possibile concepire 

l'unificazione come processo che non solo 
faccia pensare, ma coinvolga quella parte 
elci quadro attivo del PCI che potenzial
mente è già su posizioni gradualistiche. 
I problemi e le prospettive dell'unificazio
ne socialista, cioè, possono essere discussi 
anche coi comunisti. Anche se, ovvia
mente, discutere insieme non voul dire 
trovare insieme le soluzioni. 

Può essere che dopo un anno di dibat
tito che investa tutto il movimento ope
raio, si verifichi che la soluzione più ra
zionale immediatamente possibile sia la 
unificazione nei termini concepiti da Nen
ni (attraverso i comitati d'intesa e quella 
che egli chiama costituente socialista). Ma 
sarà molto diverso se si arriverà a questo 
risultato escludendo a priori il dibattito 
coi comunisti, o invece dopo averlo facto, 
soprattutto a livello della base comunista. 
A me pare che questo dibattito, presto o 
tardi, creerà le premesse per una autentica 
razionalizza7.ionc della lotta politica in 
Italia nei termini che ho inizialmente in
dicato. GIORGIO GALLI 

Una scelta senza illusioni 

e ARO DIRETTORE, seguo da anni con 
interesse e partecipazione le vicen 

de del socialismo italiano ma questa volta 
debbo confessare che la lunga e tormento
sa disputa sulla opportunità o meno del
la unificazione con i socialdemocratici mi 
ha lasciato piuttosto perplesso. Mi sembra 
che si stia discutendo attorno a un pro
blema che non esiste: o, più esattamente, 
un problema che per i quattro quinti è 
già stato risolto dai fatti mentre, per lo 
appunto, si stava cercando di interpretare 
il senso e il valore di questi fatti . 

Penso a quella che, globalmente, si 
può considerare la esperienza del centro 
sinistra nell'arco degli ultimi dieci anni: 
dalie grandi speranze che avevano soste
nuto la lotta contro il centrismo al ridi
mensionamento che la realtà (ci metto 
tutto, in questo termine: la crisi congiun· 
turale e i piani previsionali sballati, gli 
errori, le sordità, gli opportunismi della 
'classe politica ' e le deficienze strutturali 
della 'società civile ') ha imposto a quel· 
le speranze. 

Penso anche alla collocazione che nella 
fase realizzatrice della loro nuova politica 
i socialisti sono andati assumendo nei 
confronti delle altre forze politiche e, in 
particolare, dei democristiani e dei comu· 
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nisti. (La data più significativa, da questo 
punto di vista, mi sembra quella della for
mazione del secondo governo ~foro, nel 
luglio dell'anno scorso. Il sacrificio di Gio
litti e di Lombardi sull'altare della colla
borazione non può essere considerato un 
semplice fatto interno cli partito. E' l'im
plicito riconoscimento che la tesi delle 
'due anime' del centrosinistra in diffi
cile ma fruttuosa coesistenza non ha re
çistito alla prova dci fatti. Da questo mo
mento è chiaro che la collaborazione tra 
cattolici e socialisti porrà S\'olgersi soltanto 
~u un piano «moderato>. Oppure si rom· 
pe. La direzione lombardiana dell'Avanti! 
o quella giolittiana <lei Bilancio sono dav
vero qualcosa di esterno e di inconcilia
bile con il e sistema > ). 

Ebbene, proprio al lume di questa espe· 
rienza le discussioni che per venti anni 
hanno diviso i socialdemocratici dai socia
listi appaiono vanificate, il ricordo di una 
altra epoca. Nella recente lettera ai com 
pagni Pietro Nenni si chiede: 

e Cosa sarebbe il partito oggi senza la 
scissione di palazzo Barberini che ci pri
vò del vantaggio politico e morale conse
guito con la vittoria elettorale del '46, 
quando il consenso popolare fece di noi il 
più forte partito politico della sinistra? >. 

:-\essuno può dirlo; in ogni caso occor
rerebbe chiedersi non cosa sarebbe avve
nuto se non ci fosse stata la scissione ma 
perché ci fu la scissione. Si può dire però 
con certezza (e la lettera di Nenni ne offre 
una ulteriore, eloquentissima conferma) 
che negli ultimi anni il partito socialista 
ha fatto tutto quello che c'era da fare 
per annullare i numerosi motivi ideolo
gico-po!itici della divergenza. Saragat ha 
aneso vent'anni ma infine i suoi antichi 
compagni sono arrivati all'appuntamento. 
Che poi ora ci si decida a riconoscerlo e 
a trarne tutte le conseguenze organizza
tive del caso oppure si preferisca rinviare 
la presa di coscienza, questo è un aspetto 
della questione che ha certamente la sua 
importanza ma - per lo meno visto dal
l'esterno, con l'occhio di chi non partecipa 
alle lotte interne - secondario rispetto al
la sostanza. 

L'unificazione corrisponde dunque a 
una esigenza razionale della lotta politica 
italiana? Mi sembra indubbio. E' razio
nale che due partiti i quali fanno b stessa 
politica, hanno la stessa concezione ideo
logica, offrono le stesse soluzioni <lei pro
blemi del paese, si presentino anche con 
lo stesso volto vuoi di fronte all'elettorato, 
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\ uoi :igli altri interlocutori del dibattito 
politico. 

So benissimo che una parte degli stessi 
autonomisti continua a considerare i SO· 

cial<lemocratici con aria di sufficienza, co· 
me parenti con i quali è bene mantenere 
le distanze. Leggo in Netu Deal sociaiwa, 
il libro di Guiducci che Nenni in<lica 
come il testo base sul quale i socialisti 
possono ritrovare il clinguaggio <lei nostro 
tempo > e « un solido criterio di orienta
mento per il futuro >, che la differenza 
tra socialdemocrazia e socialismo sta nel 
fatto che la prima si limita aJ appoggiare 
lo sviluppo capitalistico con funzione ac· 
celcrativa e modernizzante senza modi
ficare sostanzialmente le strutture dcl po
tere a favore delle classi subalterne men
tre il secondo incide, per l'appunto, su 
tali strutture. Sarà vero sul piano concet
tuale, per quanto non mi risulti che né 
Saragat né alcun altro esponente della so
cialdemocrazia internazionale abbiano mai 
concepito in questo modo la loro fun
zione. Ma per il punto che ci interessa 
resta pur sempre da dimostrare perché 
Pieraccini e Mancini esemplificano la lot
ta per la modifica sostanziale delle strut
tu rc di potere mentre Lami Starnuti o 
Trcmelloni rappresentano soltanto gli ac
celeratori dello sviluppo capitalistico. 

Mi sembra altresì indubbio che l'unifi
cazione rafforzerebbe il e potere contrat
tuale > dei socialisti nei riguardi della dc· 
mocrazia cristiana. «Converrà dirlo sotto
voce - ha scritto recentemente il diret
tore dcl Resto del Carlino - ma la ve
rità è che per la democrazia cristiana è 
molto più facile e vantaggioso collaborare 
con due partiti socialisti, divisi e necessa
riamente rivali, piuttosto che con uno solo. 
E non è detto che il ' comodo ' della de
mocrazia cristiana coincida o possa coin
cidere all'infinito con gli stessi interessi 
della democrazia italiana>. Una volta 
tanto sono d'accordo con Spadolini e con 
il resto della stampa benpensante. 

Meno e razionali > mi sembrano le at
tese e le speranze che da varie parti ven
gono caricate sull'evento. Cito ancora 
Nenni: e L'unificazione ha un senso se 
nasce da un rilancio dcl movimento socia
lista, da una mobilitazione di spiriti e di 
forze in tutto il paese, se si pone come 
obbiettivo di rivendicare il potere per tra
sformare in senso socialista la società ita
liana, nei modi e nelle forme che le sono 
appropriati>. Ci sono i presupposti per 
una azione di questo tipo? Direi che lo 
stesso ~enni ci esorta a non farci troppe 
illusioni al riguardo. Da una parte cerca 
di suscitare attorno alla prospettiva quel 
clima di entusiasmo e di attivismo indi
spensabile per il « lancio > di qualsiasi 
operazione politica: e annuncia la costi-
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tuzione di comitati per l'unificazione in 
\'arie città, un moltiplicarsi di iniziative 
e di dibattiti, tutto un gran fermento che 
dopo il necessario periodo di decantazione 
e di rodaggio, dovr;Ì approdare alla e Co
stituente socialista>. Ma, dall'altra, allar
ga le braccia e dice: e cari compagni non 
c'è altra strada>, nessuno conosce meglio 
di me le difficoltà d'ogni ora, i motivi di 

dubbio e di amarezza >. Cioè fa capire che 
nel partito unificato non ci si potrà cer

care un vino diverso da quello che ci si 
è messo dentro. Il vino che ci si può ver
sare è quello che ormai tutti conosciamo 
attraverso l'esperienza dcl movimento so
cialista italiano in questi ultimi vent'an
ni, con tutte le sue grandezze e le sue 

ser\'ittt, sia che avesse scelto la strada del
l'opposizione, sia che avesse optato per 
quella del governo. Non è certo per ma· 
sochismo che i socialisti - per riprendere 
le espressioni dcl questionario dell'Astro
labio - si sono posti nella condizione di 
e svolgere un ruolo subalterno nel quadro 
di una maggioranza governativa a di re· 
zionc moderata >. E se questo, come io 
propendo a ritenere, è il prezzo da paga
re se si è decisi a proseguire in una po· 
litica che, comunque la si giudichi, ha la 
sua logica e la sua nobiltà, l'unificazione 
potrà razionalizzare e in qualche modo 
anenuarnc gli effetti: non certo cancel
larli. 

Vorrei dire ancora qualche parola a 
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proposito di una obiezione che si potreb
be avanzare contro questo mio modo di 
vedere. Va bene, il processo di unifica
zione è in atto e le esitazioni che ne ri
tardano la presa di coscienza per quanto 
rispettabili e comprensibili non modifica
no questa realtà. Ma tutto ciò - si può 
obiettare - riguarda soltanto la maggio
ranza autonomista mentre il partito socia
lista ha una dimensione assai più vasta 
di cui occorre tener conto. 

Non ho simpatia per i capitani che pro
cedono senza preoccuparsi di verificare se 
sono seguiti dal grosso del convoglio e 
sono quindi portati ad apprezzare le cau
tele d1 Nenni e le mediazioni di Dc Mar
tino. Ma la mediazione, per essere efficace, 
deve essere reale e concretarsi non in un 
compromesso tattico ma in una vera e 
propria indicazione politica. Mi chiedo se 
evitare la discusisone congressuale del pro
blema per poi lavorare più tranquilla
mente alla sua soluzione a lumi spenti, 
o anche - nella ipotesi più favorevole 
agli e antiunificazionisti > - accantonarlo 

in attesa di tempi migliori rappresentanti 
davvero una mediazione re.ile. L'orienta
mento prevalente mi sembra quello di 
considerare unificazione e politica gover· 
nativa come due questioni indipendenti 
l'una dall'altra. A mio modo di vedere 
sono due aspetti della stessa scelta. Ritar
dare o evitare l'unificazione e procedere 
nella politica di centrosinistra mi sembra 
un nonsenso, una scappatoia formalistica 
che aumenta gli svantaggi della attuale 
politica socialista e impedisce di coglierne 
1 vantaggi. 

Sostanziale è invece la lotta delle mi
noranze. Non vogliono l'unificazione per
ché sperano di riuscire prima o poi a 
rovesciare la politica che della unificazio
ne è espressione e che all'unificazione do
vrebbe necessariamente portare. Il giudi
zio sulla e razionalità > di questa battaglia 
è legato alla previsione sulle possibilità di 
durata e di sviluppo della politic;i di cen
trosinistra. Se si ritiene possibile capovol
gere entro un termine relativamente bre
,.e l'attuale corso allora è giusto battersi 

per e:\ i tare che il e connubio> si istitu· 
zionalizzi in un e matrimonio > . .Ma se 
si ritiene (come ad esempio mi sembra 
riteng.1 Giolitti) che il centrosinistra, al 
di là delle vicende ministeriali e delle 
eventuali battute di arresto, sia un corso 
irreversibile, allora la battaglia contro la 
unificazione mi appare soltanto come una 
battaglia di retroguardia, capace di impe· 
dire gli sviluppi e il consolid:imento di 
una politica ma incapace di indicarne il 
cambiamento e tanto meno di determi
narlo. L'unificazione corrisponde :i un di
segno strategico: rappresenta uno degli 
strumenti atraverso i quali si concreta la 
politica dcl centrosinistra. Ma la lotta con
tro l'unificazione a quale strategia corri
sponde? Amcndola ne ha indicata una. 
Non credo - come dice Nenni - che 
essa e non contenga nulla di nuovo che 
non sia già stato sperimentato >. Spetta 
però ai suo avversari dire se accettano 
tale alternati\a o se, a loro avviso, cc ne 
wno altre. 

ENZO FORCELLA 

Condizioni per un "contratto socia]ista" 

A MIO Avviso bisogna, innanzitutto, 
intenderci sul concetto stesso di 

politica: se si segue, ancora, la vecchia 
idea machiavellica di composizione e 
scomposizione di forze immediatamente 
esistenti, o se si accetta la nuova conce
zione secondo la quale la politica è, in
sieme, scelta democratica dei valori da 
comcguirc e scienza verificabile per rag
giungere gli obbiettivi desiderati attra· 
verso un programma razionale, calcolato 
a breve e a lungo periodo. 

Il cosidctto problema della e unificazio
ne socialista >, secondo la vecchia conce
zione della politica, si riduce alla com
posizione di forze esistenti che si erano 
divise in passato. In questo senso il pro
blema della unificazione ha un disegno 
ben limitato e incerto non essendo nep
pure stato calcolato se la somma possa 
essere maggiore degli addendi ccl essendo 
dcl tutto possibile il contrario. Dcl resto 
l'unificazione, così concepita, di forze esi
stenti ha come vocazione e scopo, appun
to, il consolidamento della situazione at
tuale. Ma questa situazione è tutt'altro 
che soddisfacente. E si può obiettivamen
te valutare che se il PSI e il PSDI, se
parati ma uniti di fatto nei confronti 
della contrattazione con la DC, non sono 
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riusciti ad avere che un peso limitato 
nei confronti dell'interlocutore, non si 
vede perché la loro somma possa avere 
un potere contrattuale maggiore. 

Ma la cosa più grave che ne derivereb
be è che la codificazione della situazione 
esistente, per altro debole e ancora subal· 
terna del socialismo italiano, che perdereb
be, con questa fissazione, quelle possibilità 
evolutive ed espansive che, fino ad oggi, 
ha conservato. 

Si potrebbe concludere che il fatto stes
so di impostare il problema di un e nuovo 
socialismo > in Italia come semplice unio
ne fra forze tradizionali, sia dunque da 
scartare come erroneo e deprecabile e che 
la stessa parola e unificazione> rispecchi 
una intenzione passiva, riduttiva, limitata 
e, in definitiva, conservatrice. 

L'osservazione che abbiamo visto sopra, 
e che è ormai corrente anche fra i fau
tori dell'unificazione e, cioè, che il partito 
somma non possa essere che uguale o mi
nore dei partiti addendi, è un indice sin
golare per dimostrare che l'unificazione, 
così intesa, non ha né la forza né la 
volontà politica di prospettarsi come al
largamento dell'area socialista al fine di 
conseguire una nuova maggioranza. Con 
il che si riconosce anche che l'organizza-

zione di questi partm, così come sono, 
non è in grado di essere canale e tramite 
per la formazione di un e campo > socia
lista di nuove e maggiori dimensioni. 

Viceversa se, come è ovvio, tma unifi
cazione di gruppi socialisti separati 11011 

può essere tm fine in sé, ma soltanto 11n 
mezzo per nuovi e maggiori e più im
portanti scopi, questo mezzo deve essere 
in grado di raggiungere il suo obbiettivo 
naturale di coagulare in ttn'area socialista 
non solo forze esistenti, ma sopratutto 
forze nuove per dar luogo a una e m1ova 
frontiera> socialista prima, e a un e nuo
vo socialismo> poi. Di qui la significativa 
proposta dì Nenni nella sua e lettera > su 
e I problemi del socialismo e della demo
crazia > di indire una e Costituente socia
list:i >. 

Ma il problema è di vedere con chia· 
rezza quali forze potranno essere intcres· 
sate alla Costituente. 

N'enni ne elenca diverse: i molti ~ia· 
listi che si sono estraniati dalle organiz
zazioni; i vasti gruppi di lavoratori dei 
vari settori industriali sia pubblici che 
privati e dei settori primari e terziari; 
i gruppi di intellettuali, di specialisti e di 
tecnici interessati alla programmazione; 
i compagni dcl PSIUP che hanno segui-
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to n1.1 alla fine disapprovato la sc1sswne; 
i democratici laici che vogliono uno Stato 
repubblicano e moderno, libero da egemo
nie confessionali; i cattolici militanti che 
chiedevano garanzie, ora ottenute, circa 
il rispetto e la tolleranza verso la religio
ne; molti lavoratori comunisti o filo co
munisti ormai persuasi della inefficacia 
del PCI e consci della necessit:t di solu
zioni politiche progressive ma dcmocra· 
tiche nei paesi occidentali. 

L'elenco di queste forze è già vasto. 
Tuttavia douebbe ancora essere allargato, 
sopratutto agli attuali gruppi di pressio
ne critica di economisti, sociologhi, ur
banisti, ccc. e sopratutto al campo degli 
operatori economici, senza diretti interessi 
capitalistici, impegnati a tutti ì livelli del 
paese, sia nell'industria pubblica che pri
vata e degli specialisti di tutti i settori, 
qualsi:isi sia il loro grado, dai livelli diri
genziali :i quelli impiegatizi e operai per
ché sentano, per la prima volta, che il 
socialismo li riguarda direttam<"ntc e of
fre loro attraverso le linee della program
mazione democratica una effettiva po~si

bilità di inserimento razionale ed t'fncace 
a servizio della società civile, liberandoli 
dallo stato di soggezione cui sono sotto
posti dall'attuale egemonia autocr:itica ciel 
mondo industriale. 

Occorrerebbe, in breve, che la Costi
tt1ente socialista fosse in grado dt racco
gliere tutti gli elementi atti alla forma
zione di 11na nuova maggioran::a respon
sabile e capace di condurre in prima per
sona, senza altre forze, un paese moderno, 
soddisfacendone le esigenze in termini di 
efficienza sociale e produttiva e muoven
dolo verso una effettiva prospettiva so
cialista. 

TI programma della Costituente socia
lista non dovrebbe, quindi, trovare il 
minimo comune dominatore delle varie 
forze convocate, ma, al contrario, il li
vello necessario e sufficiente per rappre
sentare una alternativa globale alla situa
zione conservativa esistente. Per questa 
ragione è impossibile pensare che la pro
spettiva emergente dalla Costituente so
cialista possa essere socialdemocratica. E' 
bene chiarire, ancora una volta, che la 
socialdemocrazia non è da giudicarsi ne
gativa per quel che fa (e che spesso ha 
fatto e fa, come si vede in diversi paesi 
europei, anche bene), ma negativa per 
quello che ~. 

lJ di/ mo ineliminabile della socialde
mocrazia (e non certo di tutti i membri 
del Partito che porta questo nome), ~ di 
essere nel sistema e di averlo accettato. La 
politica socialdemocratica ha rinunciato 
alle ragioni contestative del socialismo e 
ha perduto ogni carattere di forza anta
gonistica. Sarebbe ingenuo rimproverarle 
dì fare scuole, ospedali, di creare forme di 
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assistenza sociale \astissimc, di avere por
tato molti paesi alla piena occupazione, 
<"cc. ecc. 

Il grave è che i mezzi positivi non sono 
finalizzati ad un obbiettivo socialista. 
L:i socialdemocrazia, in questo senso, è 
l'esatto specchio rovesciato dci partiti co
munisti europei i quali, viceversa, colti
vano fini teoricamente rivoluzionari e 
praticano mezzi conservativi per ragioni 
di potenza e di prestigio. 

Quello che, al contrario, la Costituente 
socialista, proprio accogliendo il criterio 
della gradualità democratica del percorso, 
non può assolutamente accettare è la per
dita della coincidenza fra mezzi e fini, 
che costituisce l'essenza caratterizzante 
del socialismo. Perciò la Costituente so
cialista non può evitare di porre il suo 
programma dentro tm quadro contesta
tivo globale sia del modello capitalistico 
che del modello comunista per proporre 
1111 suo proprio modello basato sul postu
lato di voler costruire una società civile 
eg11alitaria e democratica che subordini 
a sé qualsiasi forma di potere ed in par
ticolare quello del mondo industriale in 
quanto tale. 

In questo senso, come dice Nenni, e la 
unificazione è un vasto problema che non 
sta nei limiti di un contratto del PSI e 
del PSDI >. Infatti il e contratto socia
lista >, termine che rievoca, superandolo, 
nel mondo moderno, il concetto ro11ssoia-
110 di e contratto sociale>, può avere 
senso solo nella misura in cui sia un 
e contratto> capace di interessare in sen
so socialista la maggioranza del paese. 
E' a questo livello che la Costituente so
cialista può assumere il suo vero signifi
cato: quello di offrire la prospettiva di 
:ostruzione di tma alternativa globale alla 
conservazione. Ciò significa che la Costi
tuente socialista dovrebbe riuscire, mante
nendo i propri obbiettivi peculiari, a rag
giungere le dimensioni della proposta la
burista inglese di alternativa sociale e di 
alternativa governativa. 

E' possibile raggiungere questa dimen
sione oltre che qualitativa anche quan
titativa? 

Occorrerebbe innanzitutto, a mio avvi
so, tenere conto della situazione sociolo
gica del paese. Non vi è dubbio che, al 
di 13 della crisi congiunturale, il paese 
riuscirà a raggiungere, seppure con ri
tardo, la piena occupazione e un ele
vamento generale dci redditi e del tenore 
di vita. Va considerato, inoltre, che in 
relazione al progresso tecnologico saranno 
introdotti nei prossimi anni molti sistemi 
di automazione e meccanizzazione avan
zati e che, infine, ci sarà uno spostamento 
delle classi operaie e contadine verso sem
pre maggiori utilizzazioni impiegatizie 

'opratutto nel settore industriale e nel 
settore terziario. Tutte queste trasforma· 
zioni porteranno ad una ricomposizione 
di classi e strati liberandoli dai gradi più 
infimi di subalternità o di soggezione e 
portandoli verso punti di maggiore re
sponsabilità e conoscenza. 

Molti tecnici e molti lavoratori, inse
riti a tutti i livelli nel mondo produttivo, 
si stanno rendendo conto, e si renderanno 
sempre più conto, del grado di arretra· 
tezza dcl capitalismo italiano incapace ad
dirittura di condurre un'azione sistema
tica di conversione neo-capitalistica. 

Come già per la situazione inglese, mol
te forze potrebbero essere attratte dalla 
idea liberatrice di uscire dall'orbita di 
soggezione capitalistica per entrare in 
quella di una razionale condotta socia
lista a cui poter partecipare finalmente 
in forme democratiche e responsabili. La 
Costituente socialista non deve avere pre
mura e bruciare le tappe con anticipa
zioni affrettate e controproducenti rispet
to a questo fenomeno di fondo. Essa do
vrebbe essere un istituto permanente, an
che per un periodo non breve, di coordi
namento e di cooptazione di queste forze 
mano a mano che esse dimostrino di es
sere in grado di maturare una capacità 
di emancipazione sempre più profonda. 
E' secondo questa dimensione che può 
assumere significato la proposta di un 
e New Dcal socialista> italiano. e New 
Dcal > in quanto proposta maggioritaria. 
e Socialista > in quanto la proposta è fi
nalizzata alla contestazione del sistema e 
:illa costruzione di una alternativa globale. 

La logica conseguenza di tma auten
tica e Costituente socialista > è che essa 
sia in grado di offrire il modello di un 
nuovo socialismo e di creare una nuova 
maggioranza non all'interno della sinistra 
italiana, ma della sinistra italiana all'in
terno del paese. 

Se l'obbiettivo è questo, la costituzione 
dì una e grande sinistra > italiana non 
può ottenersi semplicemente con la ri
composizione di una parte delle scissioni 
patite. L'obbiettivo è di ricomporle tutte 
in una nuova geografia politica e di otte
nere l'apporto anche di altre energie. 

Le scissioni, come ho cercato di ana
lizzare altrove, hanno coinciso storica
mente con lo spezzarsi delle classi soggette 
in Italia ai vari livelli di reddito, di ca
pacità, di prospettive corrispondenti agli 
squilibri provocati dal capitalismo per 
:ircc e settori nel nostro paese. 

Non è possibile, quindi, pensare che le 
radici struttura/i delle scissioni possano 
essere superate soltanto a livelli di accordi 
politici sovrastrtttturali. Il perseguimento 
di ttna politica di superamento degli squi
libri di ogni tipo nel nostro paese può 
costituire la piatta/ orma essenziale per 
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avere una condii:ione strutturo/e favore
vole alla ricomposizione delle scissioni. 
E' questo, quindi, un obbiettivo priorita
rio che giustamente è posto in luce dagli 
schemi di programmazione nazionale e i 
cui esiti, se positivi, porteranno a risultati 
per ora inaspettati. 

I tempi di maturazione di queste con
dizioni strutturali non potranno essere 
brevi, ma non saranno neanche lunghissi
mi se le forze saranno efficacemente im
piegate per raggiungere questo primo ob
biettivo condizionante. 

Supposto che le condizioni strutturali 
\'ia via diventino più favorevoli, anche i 
partiti che corrispondono ai dislivelli og
gettivi derivanti dagli squilibri, subiranno 
un contraccolpo trasformativo e un pro
cesso di omogeneizzazione più forti di 
quanto possano provocare ora le discus
sioni ideologiche. 

Tuttavia se questa può essere la condi
zione di fondo da tenere sempre presente 
negli atti politici, ciò non toglie che anche 
nell'immediato non solo alcune ma tutte 
le forze politiche della sinistra debbano 
sentirsi responsabili della possibilità di 
una Costituente socialista in Italia. 

Responsabile innanzitutto il PSI per 
essere il principale proponente e perché 
in esso è raccolta la massima potenzialità 
di una linea positiva nei confronti dei 
traguardi che abbiamo visti. Responsabile 
il PSDI nel riconoscere la limitatezza 
del suo telaio programmatico e l'esauri
mento delle sue funzioni transitorie. Re
sponsabile il PRI rispetto alla necessità di 
evitare frazionamenti anacronistici nella 
dimensione moderna dei problemi. Re-

sponsabile la sinistra della DC nella mi
sura in cui non sappia perseguir<', anche 
a costo di rotture, il suo programma di 
fondo, una volta cadute le riserve reli
giose. Responsabile il PSIUP di una po
litica protestataria che oggi deve trovare 
motivazioni ben più profonde e impieghi 
ben più utili. Responsabile massimo, in
fine, il PCI per la mancata elaborazione 
a fondo della crisi del mondo e della 
ideologia comunista e per il congelamen
to, a fini di potere partitario e di ege
monia, di grandi masse popolari disponi
bili ad un nuovo corso. 

Il frazionamento del campo della sini
stra italiana appare ancora più grave se, 
al fatto che le scissioni hanno corrisposto 
non già a libere scelte all'interno della 
classe operaia, ma ai frazionamenti voluti 
e mantenuti dall'avversario, si aggiunge 
l'osservazione che il capitalismo moderno 
va, viceversa, sempre più componendosi 
in unità di grandi dimensioni con in
fluenze unitarie non solo nazionali ma 
addirittura per vastissime aree interna
zionali. 

E' evidente che la proposta di creazione 
di una e grande sinistra > italiana sembra 
urtare, ineluttabilmente, contro l'obbiezio
ne che, in questa nuova dimensione, non 
tutte le parti contraenti potranno concor
dare con la linea della maggioranza e 
che alcune attuali correnti dentro un par
tito, o interi partiti autonomi, non po
tranno più avere quel ruolo in prima per· 
sona che ancora esercitano o credono di 
esercitare. 

Ma uno dei compiti della Costituente 
socialista dovrebbe essere proprio quello 

Dietro la crisi dei cotonifici Riva 

L'ombra della Edison 

FELICJNO Fclicino, torna al tuo treni
no>. Questo e altri cartelli (e Ladri 

in galera, Riva in crociera>) scolorivano 
sotto la pioggia nel mattino di giovedì 2 
settembre davanti al portone di via Se
nato 12, sede legale dcl Cotonificio Valle 
di Susa. Per quell'ora era convocata la 
assemblea della società e una delegazione 
della CISL di Torino montava la guardia 
al palazzo nella speranza che Felice Riva 
e gli altri azionisti potessero dare un'oc
chiata sul dramma degli ottomila lavora
tori da due mesi disoccupati e da quattro 
senza salario. 

Felice Riva nella mattinata non si fece 
vivo e gli azionisti, come riconoscerli, in 

quell'andirivieni di impiegati e di profes
sionisti il più delle volte dcl tutto estranei 
alle vicende del Valle di Susa? Alle 13 la 
delegazione era scomparsa lasciando qual
che volantino marcire sull'asfalto: e gli 
azionisti che entreranno in via Senato, 12 
stiano attenti ai mali passi >, e governo 
di centro sinistra, se ci sei, batti un col
po! (dalla parte giusta)>. 

Gli azionisti effettivamente erano en
trati, quattro in tutto, e il notaio e i con
siglieri di amministrazione e i sindaci. 
Non Felice Riva, vice presidente, ammi
nistratore delegato e direttore generale 
della società, il solo uomo che senza club· 
bio i lavoratori avrebbero riconosciuto, 

di creare forme moderne di rappresen
tanza e di possibilità di esplicazione delle 
funzioni e vocazioni di ognuno. 

Solo forme arretrate di democrazia 
comportano il lavoro delle maggioranze 
e la disoccupazione cronica delle minoran
ze, qu.:mdo queste non sono colpite addi
rittura dall'ostracismo o da/l'oJnnienta
mento. 

Una e grande sinistra>, nata dalla Co
stituente, dovrebbe postulare il principio, 
garantito da rigorosi istituti, del lavoro 
permanente delle maggioranze e delle mi
noranze. E' anche in questo unro che il 
socialismo potrebbe raggiungere tm li
vello istituzionale nettamente superiore a 
quello conseguito dalla democra-;:ia for
male bo1 ghese e dalla autocrazia di tipo 
comunista. 

La sinistra italiana è arrivata a un 
punto di grande crisi e tensione. Le si 
offre un 'occasioie storica unica di creare 
un modello originale di socialismo. 

E' evidente che questa prospettiva im
plica dei rischi. Ma i rischi maggiori sono 
nel perdurare del frazionamento esistente 
o nel tentare ricomposizioni a piccola di
mensione tattica. li problema della Co
stituente socialista riguarda, senza limi
ta:::iom, tutta l'area della sinistra italiana. 

'-:on si può aspettare di essere chiamati 
a una Costituente socialista né di esserne 
dci membri autorizzati. Alla Costituente 
socialista si va, e quanti più partecipe
ranno a questo esercizio democratico, tan
to più i risultati potranno essere positivi, 
e i rischi evitati. L'assenza, nella demo
crazia socialista, è sempre ingiustificata. 

ROBERT O GUIDUCCI 

non certo per averlo visto nei reparti delle 
fabbriche ma nelle foto di giornali e ro
tocalchi scattate negli stadi. 

L'assemblea, fin dalla mattinata, era 
valida anche senza di lui. Risultava de
positato tutto il pacchetto azionario, cioè 
un milione di azioni da 5 mila lire cia
scuna: il 9 per cento di proprietà della 
Unione Manifatture, di cui è amministra
tore Vittorio Riva, fratello di Felice, pres
so la sede sociale e il 91 per cento pres
~o il Credito Svizzero di Zurigo. L'assem
blea, dal lato formale, poteva sembrare 
una delle tante. Un ordine dcl giorno ben 
preciso (aumento di capitale da 5 a 10 
miliardi, nomina degli amministratori, si
tuazione aziendale), un presidente, il si
gnor Roberto Mcicr, cinque consiglieri, 
fra i quali il ragionier Raffaele Lampu
gnani, zio dci Riva e presidente dell'Unio
ne Manifatture e due sindaci. 

Aveva dunque ragione Felice Riva 
quando nel mese di agosto a ministri, 
sottosegretari, prefetti e sindacalisti che 
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riuscivano a chiedergli perché mai non 
trattasc con I' IMI il noto prestito di 18 
miliardi rispondeva di rimettersi alle de
cisioni dell'assemblea. Poi rifiuta di am
mettere il giornalista all'assemblea soste
nendo di non sopportare un ficcanaso in 
una riunione di famiglia. Come dargli 
torto alla luce dei fatti? Non solo. Quan
do dà le dimissioni da tutte le cariche nel
la società Felice Riva può dire: e tanto io 
non ho nemmeno un'azione del Valle di 
Susa I>. 

Queste le premesse di una vicenda in
tricata che ha come protagonisti tre ere
di di un immenso patrimonio, ottomila 
operai di I4 stabilimenti e sullo sfondo 
il governo, la Confindustria, il Fisco. 
Muore Giulio Riva nel 1960 lasciando 
una fortuna ai tre figli Felice, Vittorio e 
Ida valutata sui 40-50 miliardi. Per eva
dere l'imposta di successione il vecchio 
Riva aveva creato a suo tempo delle so
cietà finanziarie a Vaduz con 50 mila 
franchi di capitale e azioni al portatore 
da 1000 franchi ciascuna. Il 91 per cento 
delle azioni del Valle di Susa, comprese 
in questo disegno, si trovano tuttora in 
Svizzera. Si tratta di tre società che ven
gono rappresentate nel consiglio di am
ministrazione del Valle di Susa da tre 
cittadini svizzeri che detengono regolare 
procura. E' per questo che Felice Riva 
può dichiarare di non possedere nemme
no un'azione del cotonificio. Sarebbe vano 
infatti cercare il suo nome nel libro dei 
soci. 

Però sono stati questi tre individui a 
nominarlo vice presidente, amministratore 
delegato e direttore generale del comples
so. E saranno gli stessi che nel gioco di 
rivalità e di interessi fra i tre fratelli de
cideranno nella assemblea del 2 settembre 
l'estromissione del giovane patron da tut
te le cariche. 

Nel 1960 Felice Riva non ascolta il 
consiglio dello zio Raffaele Lampugnani 
di attendere qualche anno prima di inse
rirsi nella direzione dell'azienda. Nomi
nato, come si è detto, alla testa dcl grup
po il giovane Felice fa piazza pulita dei 
vecchi sistemi. Inizia un programma di 
rammodernamento degli impianti e dei 
macchinari dcl Valle di Susa inve~tendo 
23 miliardi. Rinnova anche i quadri di
rettivi chiamando a collaborare amici di 
infan7.ia e di scuola. Resta il professor 
Carlo Casale, attuale vice presidente, uo
mo di fiducia del vecchio Ri\'a ed esecu
tore testamentario. 

Alla fine del 1964 quando la crisi in
fierisce particolarmente sul settore tessile 
gli stabilimenti del Valle di Susa lavo
rano al 94 per cento della loro potenzia
lità e la produttività media dei vari re
parti segna un miglioramento del 19 per 
cento contro un maggior costo della mano 
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d'opera del 13,5 per cento. Per sostenere 
il ritmo produttivo occorre vendere a tut
ti i costi e Felice Riva vi riesce concedendo 
ai clienti dilazioni di pagamento fino a 
nove mesi, sostituendosi, come è detto 
nell'ultima relazione di bilancio, agli stessi 
istituti di credito. I concorrenti che per lo 
più hanno tirato avanti con vecchi im
pianti e sono costretti come tutto rimedio 
a licenziare il personale, si allarmano. Il 
Valle di Susa, moderno, concentrato, ra
zionale, sembra un'isola nel mare di de
triti della crisi. La Confindustria, alla 
quale Felice Riva non ha mai voluto ade
rire, si dimostra sensibile alla precaria 
situazione in cui sono venuti a trovarsi i 
suoi vecchi associati dcl settore tessile, 
resa più grave dalla concorrenza del Ri
va. Un fatto nuovo è alle porte. 

Gennaio 1964: le banche ritirano i fidi 
al Valle di Susa, si bloccano i crediti alla 
esportazione. Si dice che ciò rientra nelle 
direttive generali di restrizioni al credito. 
Lo stesso trattamento non viene però fatto 
al Mazzonis, un vecchio stabilimento tes
sile piemontese con telai che risalgono al 
1908. Comincia la crisi del Valle di Susa. 
il terzo complesso dcl Piemonte dopo la 
Fiat e la RIV per numero di dipendenti 
occupati. Siamo alla vigilia del e super
decreto > che già il governo preannuncia 
per il rilancio dell'economia nazionale. 
Siamo nel periodo in cui i governanti 
auspicano una concentrazione cd un rin
novamento tecnologico della nostra indu
stria tessile e promettono stanziamenti 
per crediti di favore a questo scopo. Ma 
la gestione Riva del complesso Valle di 
Susa è già destinata a morte lenta. 

Ventiquattro banche vantano crediti per 
dieci miliardi e i fidi sono tagliati. L 'ltal
viscosa, pure creditrice di due miliardi e 
passa, non consegna più la materia prima 
per la lavorazione. Il Banco di San Paolo 
e la Cassa di Risparmio di T orino per 
garantirsi di un credito di 350 milioni 
immobilizzano nei magazzini merci per 
800 milioni. La clientela italiana ed este
ra è disorientata. 

Felice Riva è alle corde. E qui sconta la 
confusione tra beni aziendali e beni per-

sonali tipica della sua gestione di neo in
dustriale. Nei periodi di vacche grasse, 
indifferente al fatto che il settore tessile 
è soggetto a fluttuazioni cicliche, il gio
vane Riva invece di costituire una solida 
base finanziaria alla sua azienda ha pre
ferito considerare gran parte degli utili 
come una riserva personale e di fomiglia. 
Pare che il solo cotonificio di Ponte Lam
bro, che è ben diretto dal cugino Giu
lietto Riva, registrasse nei migliori periodi 
utili di 45 milioni al mese che non an
davano alla società, ma direttamente ai 
proprietari. Col sistema dei contratti sen
za fattura, abbastanza frequente nel set
tore tessile, era possibile raggiungere pro
fitti in simile misura. 

Senza fondi di riserva, con forti debiti 
verso banche (IO miliardi di cui quasi la 
metà già iscritti nel bilancio '64) debiti 
verso I' IMI (5 miliardi e mezzo), un mu
tuo con la Mcdiobanca (un miliardo e 
206 milioni) debiti verso i fornitori (I l 
miliardi e mezzo) e con il contemporaneo 
rallentamento degli incassi della clientela 
il Cotonificio Valle di Susa resta senza 
fiato. Gli stabilimenti si fermano, scop
pia la questione sociale. Ai primi di lu
glio il credito dci lavoratori per salari ar
retrati ammontava già a 963 milioni. Le 
indennità della Cassa integrazione matu
rate in luglio e agosto sono altri 460 
milioni. Il credito INPS per contributi 
non versati supera i due miliardi. 

Felice Riva decide l'aumento di capitale 
della società da 5 a 10 miliardi e, come ci 
ha dichiarato personalmente, avvia tratta
ti ve per la collocazione con due società. 
La più interessata è la Edison, ma le con
dizioni sono dure: chiusura di sei dei 
quattordici stabilimenti (i sci più vecchi) 
con licenziamento di 1500 dipendenti, pa
gamento dci debiti e basta. Per sfuggire a 
questo ultimatum Riva tenta un approc
cio con la Montecatini. La trattativa si 
esauri~ce in poche ore e va a vuoto. 

La situazione è confusa e Riva pensa 
ai casi suoi. Scorpora dal Valle di Susa 
i cotonifici di Ponte Lambro e di Stram
bino, due perle del complesso valutate 
prudenzialmente a un miliardo e 700 mi-

Edoardo Bruno 

Tendenze del cinema contemporaneo 
Pr4azione di A rmando Plebe 

Edizioni Samonà e Savelli 
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lioni. (Si saprà dopo l'assemblea che i 
fratelli Vittorio e Ida intenderebbero im
pugnare l'operazione). Entra in scena 
l' IMI che, secondo Felice Riva, detta 
condizioni inaccettabili: 18 miliardi di · 
mutuo contro il deposito dcl 91 per cento 
delle azioni dcl Valle di Susa con diritto 
a voto, rientro di Ponte Lambro e di 
Strambino, garanzia con fidejussionc per
sonale. Le condizioni IMI inaspriscono i 
dissidi fra i fratelli che si riuni~ono di 
giorno e di notte assistiti da uno stuolo 
di avvocati e di commercialisti che però 
non riescono a metterli d'accordo. 

Alla vigilia dell'assemblea piomba sui 
tre fratelli l'istanza di fallimento chiesta 
da quattro banche (tutte dcll' IRI). La 
mossa si rivela come una forma, abbastan
za pesante, di pressione psicologica. Il 
fallimento significherebbe, fra l'altro, una 
revisione dci libri contabili da parte dcl 
magistrato. L'assemblea si svolge sotto 
questa spada di Damocle. 

D ai corridoi dcl palazzo di via Senato 
12, presidiati dalla polizia, giungono gri
da, frasi mozze, schianti di sedie e di 
vetri. E' l'assemblea dcl Cotonificio Valle 
di Susa. Verso sera Felice Riva çccndc 
sorridente e spavaldo per annunciare ai 
giornalisti le sue dimisisoni, poi fila via 
sulla sua Mercedes. Scendono gli altri. LD 
zio Lampugnani, che è anche consigliere 
della società, dice che gli azionisti non 
h anno sottoscritto l'aumento di capitale, 
che continueranno le trattative con le due 
società e con l' IMI, che l'assemblea ha 
deciso la richiesta di amministrazione con
trollata. Avvocati e commercialisti spie
gano che la richiesta fa cadere ope legis 
l'istanza di fallimento e che l'assemblea 
praticamente è andata incontro ai desi
deri dcli' IMI. Il mandato di trnttare è 
stato affidato al professor Casale (molto 
vicino a F elice Riva) e limitatamente alle 
cose che riguardano il Valle di Sma >. 
Il professor Casale sarà assistito da un 
collegio di esperti fra i quali troviamo, a 
tutela degli interessi di Felice Riva, quel 
dottor Mazzotta, iscritto al PST, che ri
cordiamo consigliere della Baroni e della 
Società Fnanziaria Italia (SFO coinvolte 
nel noto crak che portò in prigione il ra
gionier Baldini, e consigliere delb Cassa 
di Risparmio delle Province I..omb:irde. 

Si dice che dall'alto volessero la testa 
di Felice Riva. L'hanno ottenuta. Ed ora 
si passerà, presumibilmente, alla costitu
zione di una società di gestione con l'in
ten·cnto ddl' IMI. La società prendrrà in 
affitto dall'amministratore giudiziario, gli 
stabilimenti dcl Valle di Sma e il lavoro 
sarà certamente ripreso. Ma a chi sar~ affi 
data la gestione? Qul potrebbe riapparire 
la Ediçon che come u n'ombra ha seguito 
le vicende di Felice Riva e dcl Valle di 
Susa. 
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. Le l icenze d i commercio 

Il parassita 

LA SCOPERTA di una mafia (ma sarebbe 
più giusto chiamarla camorra) che 

domina il mercato all'ingrosso di Torino 
ha fatto chiasso e, come tutto ciò che in 
Italia riesce ancora a dare scandalo, finirà 
in Parlamento e vi finirà :mai presto. 

LD scandalo di Torino, nei termini 
riportati dalla cronaca, sta nd fatto 
che un certo giorno un grosso pro
duttore ortofrutticolo piemontese, che 
naturalmente non è il primo venuto, 
bensì un ragguardevole esponente locale 
del PLI, porta i suoi fagiolini (in ragione 
di un quarto del totale trattato localmente 
quel giorno) al mercato generale di To
rino. Li vende ai grossisti alla media di 
trenta lire il chilo: piì1 tardi legge le 
bollette ufficiali delle autorità comunali 
che e controllano> (è il ca<o di porre fra 
virgolette) l'andamento statistico dei 
prezzi e scopre che sono stati rivenduti 
sul posto alla media di 170 lire il chilo. 
Poche ore dopo nei negozi li si vende 
a un prezzo accresciuto in media di altre 
unto lire. 

Vi sono stati in poche ore due sbal7.i 
di prezzo: ma fa scandalo solo il primo. 
Ve n'è ben d'onde, naturalmente. Ma la 
macroscopicità dcl caso è tale che fa 
subito dimenticare che il secondo sbalzo 
di prezzo è un dato permanente della 
realtà commerciale italiana; il primo vi
ceversa impera ormai quasi soltanto per 
gli ortofrutticoli: per le derrate cioè sog
gette a rapido deterioramento, per le 
quali ogni produttore che non si sia e in· 
dustrializzato > deve soggiacere alle for
che caudine della vendita immediata, 
renda quel che renda. Ed cceo che natu· 
ralmente nel punto obbligato dcl passag
l!io della merce dal produttore al riven
ditore al minuto sorgono le camorre. Ma 
anche fuori dai mercati generali - ri
l!uardo l'attuale dimensione economica 
dell'a2ricoltura - è sempre e comunque 
oossibile instaurare una e camorra>: per 
le arance che si esportano, per le olive 
che si convogliano al frantoio, la camorr:i 
aei<ce sui luoghi di produzione dirett:i· 
mente, nei mesi che precedono la trasfor
ma7.ione del fiore in frutto. E in tali con
dizioni impongono al colt ivatore il loro 
nrrzzo. 

TI senatore Magliano, nella fattispecie, 
è ciuegli che l'ha sul.!gerita. Danclonr im
mediata notizia a e La stampa>. Fcconc 
i trrmini: e Mi sembra che non sarebbe 
diffici le imporre, con una apposit:i legge, 

corporativo 
che potrebbe anche essere approvata in 
brc\e tempo, che tutte le cassette di frut
ta e verdura partano dal mercaro di pro
duzione con un cartoncino sul quale sia 
segnato il nome dcl produttore o del rac
coglitore ed il prezzo all'origine della 
merce. Ognuno di noi, sul mercato allo 
ingrosso, controllando il cartellino potreb
be poi giudicare se i successivi passaggi 
delle derrate hanno provocato rincari 
ing11istiftcati (sic!). E' chiaro che dovreb
bero essere previste sanzioni severe per 
chi fosse sorpreso ad alterare i prezzi di 
partenza>. Siamo alle solite: a parte il 
fatto che le multe sono sempre irrisorie 
o che comunque, scivolando la moneta, 
presto lo diventano, resta il fatto che le 
leggi in Italia sono tali e tante che per 
controllarne lapplicazione occorrerebbe 
non soltanto lo e Stato di polizia ~ chr 
grosso modo ancora vige (con i prefetti 
e tutto il resto) ma un esercito di po
liziotti. 

TI problema, come sempre, sta viceversa 
nel creare uno Stato di diritto. Di inter
rogarsi cioè su quale sia il diritto delle 
parti in causa: produttori, grossisti, det
taglianti, acquirenti. Anni fa Ernesto Ros
si - e altri con lui - si battè (e l'ot
tenne) per una liberalizzazione dei luoghi 
di mercato. Si disse allora che occorreva 
abolire i e padroni > dei mercati consen
tendo la vendita ai produttori anche al 
di fuori di essi. Un beneficio se ne è trat
to: i negozianti che conoscono veramente 
il mestiere loro (artigiani o super mar
ket) oggi possono acquistare dove voglio
no e naturalmente lo fanno di sovente 
(ma poi conservano i prezzi di vendita 
drgli altri loro colleghi: vedremo tra 
poco questo problema). A sua volta il 
conmmatore non solo accorto ma che an
che ne abbia il modo (il tempo, la mac
china e il friser: cioè un consumatore 
gi~ benestante, non certo i pm poveri) 
acquista spesso direttamente dal produt
tore. 

La roca efficacia della legge sta nel 
fatto che il mercato è pur sempre una ne
cc.<sità per la maggior parte dci detta
trlianti così come è necessario il grossista: 
con questi si tengono conti mensili, que
sti ha magazzini frigoriferi, sicché nresso 
di lui la merce è srmpre reperibile. Il 
punto sta nel fatto che la legge consen
te sl al produttore di avere il suo spazio 
nel mercato generale, ma da un:t parte si 
verifica che vi sia ancora una miriade di 

L'ASTROLABIO • 16-30 SETTEMBRE 1965 



produttori troppo piccoli per avere co
munque convenienza economica ad affit
tarlo e dall'altra che di spazio in pratica 
non ve ne è perché fare nuovi mercati 
generali costituisce una spesa eccessiva per 
le finanze dei nostri Enti locali. Il pro
blema, se visto dalle sue origini, proprio 
in queste lascia scoprire il primo errore 
d'impostazione. 

E' la nostra agricoltura che non s'è 
ancora organizzata. Le leggi vanno quin
di fatte nel senso di aiutare le deficenze 
del suo sviluppo. Nel senso appunto (qui 
non se ne esamina il dettaglio) in cui si 
fanno i e piani verdi>. Ma occorre ag
giungere subito che comunque a nulla var
rebbe trasformare la nostra agricoltura 
(aiutare il raggruppamento delle azien
de, dar loro finanziamenti che consen
tano anche di conservare il prodotto, ec
cetera) se poi non si sviluppasse contem
poraneamente la cura anche nelle fasi suc
cessive, cioè in quella che corre tra l'uscita 
elci mercati generali e il dettaglio e tra il 
dettaglio e l'acquirente. 

Qui si trova subito un nodo che è il 
vero nodo del settore. Lo ha creato, con 
la sua legislazione corporativa, il fascismo 
(e e L'Astrolabio> ne ha già parlato). E' 
che in Italia esistono un milione e cen
tomila circa licenze di commercio date 
secondo certi parametri che impediscono 
il raggruppamento in un solo negozio di 
più licenze e che impediscono anche il 
raggruppamento di più negozi simili in 
una stessa zona misurata, oltre tutto, non 
in relazione alla sua popolosità bensì allo 
spazio. TI concetto del legislatore fascista 
era cioè che non dovessero esservi troppi 
negozi onde evitare una concorrenza che 
inducesse a fallimenti e nello stesso tem
po che ve ne fossero stabilmente in nu
mero sufficiente a dare lavoro a tutti i 
«benemeriti>. Quelli del « regime>, allo
ra, quelli degli assessori, oggi. Così è stata 
abolita di fatto ogni forma di concorrenza 
efficace in questo settore economico. 

Una riforma del settore ha il suo prez
zo: ripristinan•i la libertà d'esercizio, con
sentire così l'indiscriminato afflusso sul 
mercato di nuovi investimenti sotto spe
cie di catene di supermercati, significa evi
dentemente mettere alle corde un numero 
di negozianti ben maggiore di quanti, alle 
corde, non vi siano già. Perché il proble
ma è che già oggi la più parte degli eser
cizi commerciali ha una conduzione eco
nomica quanto mai precaria. I benefici 
tuttavia sarebbero rapidi sul lato dei prez
zi al pubblico. Si riaccenderebbe infatti la 
concorrenza, sia quella tra i vari super
mercati che, per conseguenza, quella fra 
i supermercati e i negozi. 

Tutto ciò è già accaduto nei paesi eco
nomicamente più sviluppati. Si usa dire, 
da qualche tempo a questa parte, che nella 
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stessa America si starebbe facendo mar
cia indietro sui supermercati, tornando 
verso i negozi tradizionali. Vi sono due 
caratteristiche di questo « ritorno > di cui 
però non si fa parola. Il primo è che 
comunque i negozi in America sono cam
h;:iti, trasformandosi in massima parte, 
a.1che i minimi, in negozi a self-service, 
cioè senza personale all'infuori dei suoi 
gestori. Il secondo è che il ritorno ai pic
coli negozi è possibile perché le catene 
dei supermercati hanno rivoluzionato i 
sistemi di acquisto alle origini. Alle ori
gini cioè, nelle campagne e nelle grandi 
fattorie, ~i è giunti al confezionamento e 
alla conservazione dei generi. Inoltre si 
seno rr<"ate forme d'acquisto associative 
dei piccoli negozianti, le catene di ac
quisto, che consentono anche ai « piccoli > 
di ricevere la merce, benché in piccole 
quantità, allo stesso prezzo d'acquisto dei 
supermercati. 

Altra leggenda che si pone avanti sul 
problema della liberalizzazione delle li
cenze di commercio, da noi, è che il 
fallimento di molti piccoli esercenti -
prodotto dalla liberalizzazione - farebbe 
aumentare il numero dei disoccupati. Lo 
esempio americano (oltre che la logica) 
insegna che ciò è vero solo in parte: i 
supermercati infatti assorbono numeroso 
personale. Il danno dcl resto che l'econo
mia subisce dallo spreco di denaro che 
comporta l'attuale arcaica nostra struttu
ra distribuitiva è sicuramente maggiore di 
quello che sarebbe temporaneamente in
dotto da un'aumento di disoccupazione 
nel settore terziario. 

Ragionamenti non nuovi, questi, nep
pure alle nostre autorità amministrative. 
Medici insediò, per lo studio dci problemi 
del settore, una Commissione, presieduta 
dal prof. Astuti, che concluse nel senso 
dell'abolizione della licenza di commer
cio (oltretutto la legge attuale pprevcde 
limitazioni alla libertà di intraprese che 
non sono costituzionali). Il CNEL accet
tò il progetto. Si era alla primavera-estate 
1964: dopo un anno ancora non se ne 
è fatto nulla. Di più: al ministero dell'In
dustria e Commercio, ora retto dal sen. 
Lami Starnuti, a nostra domanda è stato 
risposto che della cosa non se ne parla 
più. Prima che Medici lasciasse il dica
stero sembrava invece che la legge di 
liberalizzazione fosse a buon punto. 

• • • 
TI fatto è che una nuova legge sul com

mercio, benché da dieci anni almeno in
vocata da tutti, susciterebbe ovviamente 
vasti risentimenti: le categorie del com
mercio sono talmente differenti l'una dal
l'altra che sarebbe comunque evidentemen
te impossibile non suscitarvi svariate rea-

z1om negative. E i commercianti, dipen
denti e indipendenti, rappresentano, as
sieme ai loro familiari, una massa di al
cuni milioni di voti, in notevolissima mi
sura affiucnti alla DC. I responsabili di 
questo partito non si sono comunque mai 
nascosti che nel settore vi è un nodo de
stinato, prima o poi, a venire al pettine. 
Così hanno condotto una lunga, sottile e 
fruttuosa azione di conquista della dire
zione dell'associazione di categoria, la 
Confcommercio, che da qualche tempo 
è difatti retta da un loro iscritto, il Com. 
Sergio Casaltoli. 

Casaltoli è andato prepadando la cate
goria alla nuova legge di cui si ha bisogno 
e nell'autunno scorso, per l'appunto, era 
a un tal punto che ebbe a dirci che pur
chè alla legge si fosse dato un nome che 
non ne facesse derivare la formulazione 
dallo studio condotto dal prof Astuti (che 
per essere stato il primo a parlare chiaro 
in materia, ufficialmente, aveva anche, evi
dentemente, fatto chiasso e scandalo nel 
settore, tanto da venir considerato una 
specie diabolica di guastafeste), la legge 
non avrebbe più suscitato le minacciose 
reazioni che in un primo momento erano 
state annunciate. 

Occorre dire infine che il silenzio, sul 
settore del commercio, non vige più sol
tanto nell'ambito del Ministero dell'Indu
stria. Il Piano Giolitti, che con il tempo 
mostra sempre meglio la sua organicità, 
pur nella formulazione talvolta approssi
mativa che ragioni di tempo gli impo
sero, faceva riferimento al settore propo
nendo la creazione di un Ente per la di
stribuzione che svolgesse la funzione di 
diminuire il più possibile le spese inerenti 
a questa funzione. Si trattava di dar vita 
a un organismo cooperativo in cui fosse 
presente lo Stato (per le necessità iniziali 
di finanziamento), gli Enti locali (per i 
controlli democratici in funzione del con
sumatore), i grossisti e i dettaglianti tutti 
che ne sapessero scorgere l'utilità evidente. 
Evidente in quanto l'Ente in questione 
avrebbe provveduto a consentire raccol
ta, immagazinamento, confezionamento, 
conservazione frigorifera e trasporto ra
pido ai negozi, secondo l'ordine delle ri
chieste, dei generi alimentari. 

TI Piano che si prepara ad andare 
all'esame del Parlamento non fa invece 
più questione di tutto ciò, né torna a 
parlare, come di cosa ovvia, della legge di 
liberalizzazione delle licenze di commer
cio. Tn Parlamento invece dovrebbe an
dare la legge sui Mercati Generali an
nunciata dal senatore Magliano. E ma
gari altre, altrettanto settoriali e slegate. 
Non soltanto la spinta ideale del centro
sinistra si è affievolita, ma la sua stessa 
visione unitaria dei fattori economici. 

GIULIO MAZZOCCHI 

l'J 



Lettera aperta al Ministro 
per le Finanze 

Il contribuente 
modello 

DI LEOPOLDO PICCARDI 

O N. SrcNOR M1NISTRO, gli italani sanno che Lei ha po
sto tutto il possibile impegno nello studio di una 
riforma fiscale: le notizie fornite dalla stampa sulle 

linee generali della riforma, quali risultano dai lavori com
piuti sotto i suoi auspici, consentono di ritenere che Governo 
e Parlamento si troveranno, nel prendere le loro decisioni, di 
fronte a un progetto elaborato con serietà e competenza. E' 
lecito sperare che una riforma fiscale, partendo da queste 
basi, possa portare maggiore semplicità e chiarezza nel nostro 
sistema tributario, rendendo più facile al contribuente l'adem
pimento dei suoi doveri e ali' amministrazione finanziaria 
l'esercizio dei compiti a essa attribuiti. 

Ma tra Fisco e contribuente si è ormai formato, in Italia, 
un circolo infernale, dal quale non sarà facile uscire per quanto 
saggia possa essere l'opera del nostro legislatore. In questo stato 
di cose, acquistano qualche valore anche le modeste e trovate >, 
che possano concorrere a migliorare l'attuale situazione, ele
vando il livello dell'onestà e correttezza tributaria, oggi assai 
basso in Italia, con gravi conseguenze, non soltanto finanziarie, 
ma anche morali, per il nostro paese. Quella che mi permetto 
di esporre in questa lettera a Lei diretta è appunto una mo
desta «trovata>; e mi scuso di sottrarLe qualche minuto del 
suo tempo prezioso, nel caso che su questa lettera Lei credesse 
di portare la Sua attenzione. 

Ricordo di avere sentito il sen. Federico Ricci formulare, 
di fronte a questo gravissimo problema della scarsa osservan
za, da parte degli italiani, dei loro obblighi tributari, una pro
posta: che, anno per anno, si estraessero a sorte i nomi di 
un certo numero di contribuenti; che, nei loro confronti, si 
procedesse alle più rigorose indagini, consentite appunto dal 
loro numero limitato; e che, per ogni constatata inosservanza 
della legge fiscale, si applicassero, a carico degli inadempienti, 
le più severe sanzioni. Devo dire che questa idea, che di tanto 
in tanto riaffiora, ha sempre trovato in me insuperabili resi
stenze. Che un cittadino sia chiamato a pagare per tutti e che 
sia la sorte a decidere del suo destino, è sommamente ingiusto. 
Probabilmente il senso di questa ingiustizia toglierebbe alla 
sanzione il suo valore esemplare. I colpiti sarebbero piuttosto 
considerati vittime innocenti e, come tali, fatti segno alla sim
patia e alla commiserazione dei loro concittadini più fortu
nati. Nè il pericolo al quale ogni contribuente sarebbe esposto 
avrebbe un'efficacia intimidatoria rilevante. Gli italiani amano 
il rischio; e al rischio inerente all'inosservanza della legge han
no fatto il callo. Credo quindi che, sotto questo aspetto, non 
vi sarebbe molto da sperare. 

L'idea che mi è venuta in mente e che mi permetto di 
esporLe tende piuttosto a far leva sullo spirito volontario dei 
cittadini; tende a promuovere, per così dire, un volontariato 
fiscale. Anche oggi, naturalmente, ogni contribuente può, se 
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vuole, osservare scrupolosamente le leggi tributarie. Ma, a dire 
la verità, e la verità va detta anche quando si parla al Ministro 
per le finanze del proprio paese, le imposte nessuno le paga 
con piacere: né in Italia, né altrove. La via della virtù, anche 
in questo campo, è una via aspra e difficile. Vale la pena di 
fare uno sforzo per spianarla e per circondarla di qualche allet
tamento. In questo senso parlo di un volontariato fiscale, di 
un volontariato in qualche modo agevolato e premiato. 

Che cosa rende difficile al contribuente, anche ben disposto, 
la via della virtù? Due sono, a mio avviso, gli ostacoli princi
pali che egli incontra. 

1) Il primo di questi ostacoli deriva da quel circolo infer
nale di cui ho parlato. TI contribuente che denuncia il suo red
dito fino all'ultima lira sa che, non soltanto egli pagherà, in 
proporzione, più dei suoi concittadini, di lui meno scrupolosi, 
ma che la sua dichiarazione sarà presa dagli uffici finanziari 
come una base di partenza, alla quale sarà applicato l'abituale 
coefficiente di maggiorazione: così che, attraverso tutte le possi
bili contestazioni e spiegazioni, qualcosa di più di quanto, a 
rigore di legge, egli deve, finirà con pagarlo. 

2) Il contribuente onesto, o discretamente onesto, può 
rassegnarsi al pensiero che non tutto il reddito da lui percepito 
è suo; che su ogni 100 lire incassate, quale reddito dei suoi 
beni o del suo lavoro, 1 O, 20, 30, 40 o SO non sono veramente 
sue, perché sono destinate a coprire la sua quota di costo dei 
servizi pubblici di cui egli gode. Se l'imposta potesse essere 
pagata sottraendo dal reddito, fin dal momento della sua per
cezione, la parte dovuta al Fisco, il contribuente vi si rassegne
rebbe molto più facilmente. Ma tra la percezione del reddito e 
il pagamento dell'imposta vi è un forte sfasamento. L'imposta 
dovuta per ogni anno è intanto accertata in base al reddito del
l'anno precedente: e questo è probabilmente inevitabile. Ma 
poi vi sono gli accertamenti fatti dagli uffici finanziari, in sede 
di revisione delle dichiarazioni fatte dal contribuente: donde 
il carico degli arretrati che si accumulano, si sovrappongono al 
debito fiscale in corso, mettono spesso il contribuente in gravi 
difficoltà. Comunque, egli paga l'imposta quando da tempo egli 
ha percepito il reddito; quando questo è entrato nel suo patri
monio, nel giro dei suoi consumi e delle sue attività. L'impo
sta, insomma, è una sopravvenienza passiva, la quale. anche 
se prevedibile, rappresenta, per il contribuente, un grave per
turbamento dei suoi interessi. Per di più egli ha continuamente 
la preoccupazione di trovarsi, quando debba interrompere la 
sua attività, un debito rilevante, non più coperto da un reddito, 
o di lasciare, morendo, un peso ingente agli eredi. 

Ora, sotto entrambi questi aspetti, il contribuente che fosse 
disposto a entrare in un particolare rapporto, vorrei dire fidu
ciario, con il Fisco, potrebbe ottenere qualche agevolazione, 
alla quale si potrebbe aggiungere qualche riconoscimento, me
no tangibile. ma forse non inefficace: e. in corrispettivo, egli 
potrebbe indursi ad assumere impegni che garantiscano l'Am
ministrazione finanziaria del rigoroso adempimento dei suoi 
doveri tributari. Ecco come io vedrei i termini di questo rap
porto. 

TI contribuente stipula con la Finanza una convenzione 
con la quale si obbliga: 

A) a dichiarare fedelmente i suoi redditi, sottoponendosi, 
in caso di inadempienza, a sanzioni particolarmente rigorose; 

B) a Porre in qualsiasi momento a disposizione degli uf-
ffici finanziari tutte le registrazioni e documenti relativi ai 
redditi stessi; 

C) a denunciare tutti i suoi conti o depositi bancari, auto
rizzando la banca a comunicare, a richiesta, agli uffici finan
ziari, il movimento di essi e il loro saldo. 

L'ASTROLABIO - 16-30 SETTEMBRE 1965 



Quale contro-partita, il contribuente potrebbe avere i se

guenti vantaggi: 
a) Gli uffici finanziari non potrebbero contestare le dichia

razioni dd contribuente, in base a dati diversi da quelli da lui 

stesso forniti, fino a quando egli non sia stato riconosciuto ina

dempiente ai suoi obblighi e quindi dichiarato decaduto dalla 

convenzione. 
b) Presso un istituto banc:uio di diritto pubblico, si apri

rebbe un conto nel quale il contribuente avrebbe la facoltà <li 

fare, in ogni momento, versamenti a favore dell'Amministra

zione finanziaria, in modo che egli possa, sia pure in via pre

sunti\'a, far fronte all'onere tributario, all'atto della percezione 

del tributo o quando le sue condizioni glielo consentono. I 

versamenti dovrebbero considerarsi come anticipi sul tributo 

dovuto per l'anno successivo. Alla fine di ogni anno fiscale, 

l'ufficio finanziario competente comunicherebbe alla banca e 

al contribuente la cifra del debito o credit0 di quest'ultimo. Se 

il contribuente fosse in debito, la banca gli assegnerebbe un 

brevissimo termine per il versamento e, scaduto inutilmente 

tale termine, l'ufficio finanziario procederebbe alla riscossione 

coatta (più opportunamente, forse, con ingiunzione, anziché 

attraverso l'esattore). Se il contribuente fosse in credito, egli 

avrebbe la scelta tra il lasciare la somma depositata, quale 

anticipo sulle imposte dell'anno successivo, e il richiederne il 

pagamento. Tutte le somme versate sarebbero, dall'istituto che 

le riceve, messe a disposizione dell'Amministrazione finanzia

ria, la quale, per il periodo intercorso tra il versamento e la 

scadenza del debito di imposta, dovrebbe corrispondere al con

buente un adeguato interesse: direi, non meno dcl 3.50%. 
Questo sistema trova un precedente in qualche legislazione stra

niera che consente al contribuente il versamento di anticipi 

sulle imposte non ancora scadute o non ancora accertate. 

c) A-I contribuente convenzionato dovrebbe essere conces-

so il diritto di fregiarsi di un aipposito distintivo e di apporre 

un contrassegno sulJa sua carta da lettere, sui suoi biglietti da 

visita. ecc. :'>Jon '>Orrida. on. S:gnor Ministro: se si vuole rimon

tare una situazione p)icoiogtc:a nel!a quale chi froda il fisco 

e: conside-rat0 uno che sa farsi gli affari suoi, non bisogna 

ava-e ritegno a servirsi d: que:;oti piccoli artifici che giocano sulla 

vanità e sullo spirito di emulazione. Si vedono in giro molte 

persone con ji distintivo del Rotary Club, che appare come se

gno di appartenenza alfa classa dirigente ita•iana. Con rutto il 
ris-petto por quel sodalizio, i! distintivo di contribucn•e modello 

o benemerito cositerebbe di più, ma non avrebbe un minore 

significato. Forse, se la cosa attecchisse, il Presidente deHa Re 

pubblica potrebbe un giorno non dare onorificenze a chi non 

aippartenga a questa ca·egoria di contribuenti. Forse, un giorno, 

due automobilisti, venendo, come usa fra noi, a diverbio, po
trebbero guardarsi reciprocamente alla bottoniera deHa giacca, 

e queilo che portasse il distintivo <li contribuente mode!!o o 

benemerito po:rebbe dare all'ahro, che ne fosc;e privo, del

l'c evasore>, invece di qualificarlo con quegli epiteti di cui 

sono ricchi la nostra lingua e i nos-tri diailetti. E qud!o sarebbe 

per Lei, on. Signor Min:)uo, un gran bel giorno! A parte gli 

scherzi, se un numero anche non rile\'ante di contribuenti si 

decidesse a regolare i propri rapporti con il Fisco nd modo 

che ho de toto, i risultati sarebbero notevoli: sarebbe rimessa in 

onore l'onestà tributaria del cittadino, gli uffici finanziari ac

qui:..rerebbero preziosi dati di riferimento per i loro accerta· 

menti, e infine cadrebbe un tabù immeri:aramemc considerato 

intangibile, quale quello dcl segreto bancario. 

Quanti risponderebbero affappelio, se la mia proposta fos

~e accolta? E' difficiile dire. Ma Lei. Signor Ministro. può fare 

affida.memo almeno su una adesione: qud!a di chi, con la 

migliore consider:izione, ~i sottoscrive 
LEOPOLDO PICCARDI 

Processi tedeschi 
giudice dovesse preoccuparsi delle discri

minanti a favore deg11 imputati. 

U NA RECENTE indagine demoscopica 
tra i giovani tedeschi dire che il 

fanatismo hitleriano è tra essi in ritirata. 

~otizia interessante, che non basta tutta
via a tranquillizzare. C1 manca la misura 

più importante, più efficace a calmare le 

apprensioni che fuori dei confini tedeschi 

restano sul popolo tede~o. la misura cioè 

del progresso della co•cienza del passato, 
deU'orrore del passato nell'anima dcl po
polo, sulla scuola. 

E' grave per la Germania la mancanza 
della valida eredità di una resisten7.a te

desca. I generosi ed audaci cospiratori che 

seguivano von StanfTcnberg e Goedeler 
erano pur sempre dci nazionalisti. La 
eroica resistenza comunista è stata inte

gralmente soffocata nei Lager e nel san

gue ed obbediva a direttive troppo fazio

se. Eroici sono stati gli altri gruppi, ma 
numericamente esigui. 

La mancanza di un forte richiamo po
polare antinazista fa grave danno. Lascia 
campo libero alle spinte irredentiste: non 
parliamo di Pankow; parliamo della Po-
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merania, della Slesia, dei Sudeti, del Ti
rolo italiano. Sono gruppi minoritari, che 

hanno gioco e: fan chiasso specialmente 
in tempi elettorali. Ma restano pericolosi, 
se non trovano reazioni efficaci nella co

scienza nazionale. 

Ed i processi che si svolgono in Ger
mania contro gli aguzzini dei Lager non 

danno una testimonianza confortante. 

Tutta l'opinione pubblica mondiale ha 

protestato contro la sentenza per il pro

crno di Auschwitz. Quei giudici che 

amministrano gli articoli del codice: ordi

nario di fronte a colpe di genocidio dopo 

aver indignato possono far pena. Fanno 

pena le dichiarazioni imbarazzate e ras

segnate del presidente di quel tribunale. 

Auschwitz è uno dei processi. Altri si 

sono chiusi, nello stesso modo di quello 

per Auschwitz, condotti con la stessa pe

danteria di accertamento della provata re

sponsabilità manuale del singolo aguzzi

no, come se le montagne inespiabili di 

cadaveri non interessassero il giudice, co

me se - cd è quasi sempre così - il 

Il nazismo ha organizzato in Germania 
e nelle terre vicine circa 1.200 Lager. Tre

blinka non è stato meno orribile di Ausch

witz. I deportati italiani sanno che cosa 
è stato Mathausen. Molti altri procedi. 
menti giudiziari sono in cor<;<>, molti se
guiranno. 

Alcuni dei giudici discorrendo con gior
nalisti stranieri riconoscono scoraggiati 

che pesa su di loro la indifferenza della 

opinione pubblica. Spesso è ostilità det

tata non da sentimenti nazisti, ma dal 

fastidio che si vadano a rivangare cose 
così spiacevoli. Spesso imputati e difen

sori insolenti hanno il sostegno di larghe 
testimonianze indignate che si osi por

tare in giudizio una persona così rispetta
bile, da tutti onorata. 

Spesso i giudici temono di dover pa· 
gar caro il dovere loro. Un procuratore 

della Repubblica diceva: e A mc mi chia

mano 'persecutore dei nazisti '. Il meno 

che mi possa toccare è di non far car

riera>. 
Piccoli episodi, forse. L'eredità fascista 

cc: ne ha regalati tanti anche a noi. Ma 

in Germania sembra più spesso questo 

materasso d'indifferenza e di rifiuto ge-
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nerak· e quasi istintivo a tornare sul 
passato nazista. E' un libro che non si 
vuole riaprire. O ~i riapre da parte di 
storici e puhhFcisti in un modo che co
minci.i a preoccupare, con uno sforzo co
stante di riabilitare la Wehrmacht e la 
sua guerra, una guerra come un'altra, un 
esercito non diverso dagli altri in cam
po: tutta la colpa di Hitler e delle SS. 
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• • v1s1ta Una 
ad Auschwitz 

I N UN GIORNO FREDDO e piovoso del 
maggio 1964 andammo ad Ausch

witz, Eravamo in tre: mia moglie, io 
e una studentessa polacca che fungeva 
da interprete. Arrivammo nella citta
c.lina alle 14 e, sia pure fuggevolmente, 
potemmo visitare il campo di Birkc
nau e il Museo di Au~hwitz. 

Quali le impressioni ricavate da que
sta visita? Finora mi ero occupato di 
Auschwitz in astratto, sulla base dei 
dati riportati dalla letteratura in argo
mento. Adesso ne vedevo i resti. 
Amchwitz J fu in fondo una delusio
ne: perfettamente conservato come è, 
col suo ottimo musco, non la~ia al
cuna iniziativa al visitatore. Ausch
witz II (o Birkcnau), al contrario, pur 
nello stato di abbandono in cui si tro
va, ha un immenso potere cli sugge
stione. Nella sua vastità si ha, almeno 
IX'r un attimo, l'intuizione di cosa po
teva significare l'espressione e universo 
concentrazionario >. 

E' pur vero che, a quasi vent'anni 
dalla fine della guerra, non si può pre
tendere molto. Chi scrive ha visitato 
altri campi di concentramento nazisti: 
tolto un paio di eccezioni, nel miglio
re dei casi ci si trova di fronte a delle 
rovine. Da esse manca comunque una 
atmosfera di tregenda, il disordine, il 
tanfo, la sporcizia, il senso dcl deca
dimento materiale e morale degli in
ternati che caratterizzava i campi negli 
ultimi anni della guerra. 

Vi è d'altronde una generale situa
zione di incomunicabilit:i, per cui l'uo
mo della strada tende a non rendersi 
conto di come poteva essere elTettiva
mentc la vita a e quei > tempi. J fatti 
e le vicende del passato prossimo sono 
pudicamente taciuti e tutti attendono 
che il tempo porti consiglio e illumi
nazione. Accade così che chi è ignaro 
di ciò che accadeva nei campi, messo 
a confronto con poche macerie e con 

Ben difficile giudic:ire i popoli. Pensa· 
vamo potesse bastare a dissipare gli in· 
cubi del pas~ato la sostituzione di una 
generazione. Altri dice, ci vorrann'> cento 
anni a riportare il sereno. Noi non vo
gliamo, non dobbiamo alimentart la ini
micizia e la diffidenza, ma non <lobbia· 
mo distogliere lo sguardo dalla recente 
tr;1gica stagione dcli' Anticristo. La bar 

ferri divelti e arrugginiti, resta, a dir 
poco, sconcertato e non riesce a capa
citarsi della e attività industriale > dei 
crematori di Auschwitz-Birkenau (che 
potevano incenerire una media di do
dicimila cadaveri nelle 24 ore) né rie· 
sce a conciliare la cifra di trc-<1ua·tro 
milioni di vittime sac~ificatc in guel 
:ampo con i resti materiali a SU<t di
sposizione. Come ebbe a dire un uf
ficiale di Aushwitz a un in•crnato. 
e in ciò sta il genio dc! nostro Fiihrer > 
in quanto, anche ~ si fossero trovati 
dei testimoni a riferir~ sull'attività dei 
campo, nessuno avrebbe prestato fede. 
Anche oggi, nonostante la lodevole at
tività degli enti interess:lt;, si deve am. 
metcere che e il genio del Fiihrer > 
continua a ricevere inaspettate confer
me, ad Auschwitz e a!trove. 

A questo punto bisogna chiedersi: 
e Ma a chi interessa sapere? >. Per 
quel che ci consta, ai sopravvissuti, ad 
alcuni studiosi, forse alle famiglie de
gli ~omparsi. Pochi sono coloro, al 
di fuori di questi gruppi, che :ispirino 
a conoscere, a documentarsi, a ricor
dare. Ecco due ragioni fra le tante: 
da un lato vi è la convinzione che il 
passato, specie se a tinte fosche, va 
lasciato stare, per un element1rc istin
to di autodifesa, altrimenti noto come 
la politica dello struzzo. Da un altro 
lato vi è chi pensa che solo un'oppor· 
tuna prospettiva storica possa chiarire 
le idee, attenuare le passioni, :iprirc la 
strada alla verità e eos1 via. 

Nel caso dell'esperienza conccntra
zionaria simili ragionamenti hanno 
scarso valore: essa nasce dall'uomo e 
con l'uomo scompare. Quando tutti i 
superstiti del KZ saranno morti, avre
mo una dimensione di meno dd cam
po di sterminio nazista. Qualcuno ha 
fatto sentire la sua voce in questi anni, 
ma si è sempre trattato di una mino
ranza. La storia, forse, la si fa sui 
documenti e non sulle testimonianze, 
ma il Lager nazista è troppo legato 
agli uomini perché si debba trascurare 
questo patrimonio prezioso. (Nella 
Wiener Library di Londra, una delle 
poche biblioteche specializzate ml na-

barie è ancora su di noi, e dobbiamo te
mere e non volere che nuove follie non 
vengano a rivendicare Au~chwitz. 

Andrea Devoto, medico, scienziato, ha 
fatto il suo pellegrinaggio ad Auschwitz, 
terribile testimone della tentata distru· 
zione di un popolo. Ecco le sue con
siderazioni che offriamo alla riflessione 
dei lettori dell'A stro/abio. P. 

zismo esistenti nell'Europa occidenta· 
le. giacciono 1.500 testimonianze di 
reduci dei campi nazwi. A quanto 1111 

risulta, nessuno ha finora pensato che 
potes.rero costituire un materiale degno 
di interesse). 

Ricordiamocelo, il campo di ster· 
minio non nasce dal nulla nel 1933. 
Le tecniche concftntrazionaric, tanto 
per fare un esempio, hanno tr<ttto ispi
razione dai sistemi penitenziari di tut
to il mondo; la deportazione degli 
indesiderabili è vecchia di secoli; la 
camera a gas è uno dei mc7.7.i legali 
di morte in alcuni paesi, fin dal 1921 
~e non prima; il Cyk!on B da tempo 
veniva utilizzato per 1:t disinfe~tazione 
e la disinfezione; i forni crematori 
erano in uso in gran parte elci mondo 
a partire dal 1880 e ne era previsto 
l'impiego di massa in caso di epidemie 
e di conflitti armati; quanto alla cre
mazione all'aperto dci cadaveri si trat· 
ta di un uso che risale all'antichità 
più remota. Ai nazisti va soltanto il 
e merito> di avere riunito tali no 
zioni in un tutto organico e funzio
nale, mirante alla distruzione progres 
siva, economica e sistematica dci ne
mici dello stato, degli oppositori e dci 
così detti e sub-umani >. Tutto questo 
ha forse scarso \alorc per lo storico 
puro, ma non si può negare che si 
sia verificato e che, per tale ragione, 
vada studiato, analizzato e, se vi si 
riesce, prevenuto. Altrimenti, con che 
cuore potremo continuare a ripetere 
lo slogan e Nie wicder Auschwitz? ... 

E' passato quasi un ventennio dalla 
fine delb guerra e ci si appresta a 
commemorare questa data con grande 
solennità. Fino ad ora Auschiwtz è sta
to il simbolo del mondo conccntrazio
nario, cd è augurabile che continui ad 
esserlo, per il bene di tutti. Vorrem
mo solo che in chi l'ha visitato, in chi 
l'ha percorso, in chi si è ~offcrmato 
nelle sale dcl suo musco non si fa. 
ccssc strada il dubbio che tutto è stato 
vano o, ancora peggio, che Auschwitz 
non sia mai esistito. 
(Estratto dal n. 47 di e Ebrei d'Euro

pa>, marzo 1965) 
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Il 
che 

De 

futuro 
prevede 
Gaulle 

DI FEDERICO ARTUSIO 

N EANCHI> que:.ta \oLta De Gaulle ha <lissipa-w il clima d1 
soc;.pen,ione che avvolge la ,ua can<lidatu'l'a al!a prc 
sidcnza dol!a Repubblica. Chi in1ende imbarazzare, a 

ire mesi dai voto, con la persistenza <ldl'mcognita? La sua 
<lcstra o la sua sinistra? 

Più la ciestra (e il centro), sccon<lo noi, che la sinistra. 
Prima di rur:o perché i1 gioco de!la sinistra è ormai più avan
zato. C',on la candidatura di Mitterran<l, è probabile che, mcnm: 
11 PCF si vede 1libcrato cJa.lla molestia di doverne fissare una 
propria, che ilo avrebbe isolato anziché congiunto con le forze 
<li democrazia di sini:.tra, è anche parzhhnelltr aTginato il pc· 
ricolo di una frana di voti comunisti \Cl'W i! Gcnera'c. Una 
frana sulla qua:!e indubbiamente queç:j ha sempre con·ato, e 
non del ru.-to a torto: ma che avrebbe più pregiudicato il PCF, 
che anan·aggiato i gollL'tl stessi. 

Però .Ja candidatura Mitterran<l, ~ giova directamente ai 
comuni:.:i, ai qua'1i offre una copertura, mette noll'impaccio il 
centro, e il centro.Jestra. Come candidato <lo"ia (.piccola fede
ra:t.ione >. Miucrrand non è affatto ,icuro di raccoglierne tutti 
i voti, ma p!u:to>tO di dividerli; e allora quelli che egli al~on· 

tana da ~é a chi potranno andare? 
Il valore tattico dol!a suspense mantenuta da Dc Gaul'e 

è tutto qui: .Jasciare in dubbio se il cand;dato nazionale sarà 
lui stesso - o il suo delfino, Pompidou. & sarà lui, i voti del 
centro e del centro-destra gli sarebbero natur:rlmente acquisiti; 
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:.e fo,,e Pompidou, le chance.s di un Pinay. o m:i.;.iri J ; <JU:tlche 
a~tro ind:pendentc, diverrebbero invece significative. Ma è pro· 
prio nell'impedire a Pinay di entrare in lizza, per l'impo,sibi
.ità di esplorare prima rl ring, e di sapere con chi b:wersi, che 
De GauHe lavora .per la propria politica (e la propria c~1n<lidatu
ra). La confcrcn7.a stampa di giovedì scorso non ci i!lumina 
dunque se non su ques•o pun:o (ma è quello eh<' conra); che 
Dc Gaulle adopera il tempo e il ritmo di questa campagna 
pre::.:denzia'e ad un fine so'.o, qudlo di u.....:ire comunc1uc vin
citore. con la sua politica, dalla e battaglia di Franci:t >. Gli 
concediamo facilmente la previsione della vittoria. Tu tavia si 
traua ormai di sapere se si tr:ittcrà di un succe;so definitivo, o 
'>olo dcl.la tappa estrema di un indirizzo, di cui sente avvici
narsi lui stesso la fine con l'avanz;ire degli anni, e di cui vor
rebbe almeno isaldare certi agganci, che non siano subi;o e fa. 
ci'.mente ·ravolti nelle prime tappe delia successione. 

E' per qucs:o presentimento. di certo, che anche neLla 
conforcnza s:ampa dd! 9 settembre, fuhima del suo primo set· 

tennato, De Gaulle ha dato la priorità, rispetto alla qucst!one 
<lebla candidatura, a que!Je dcl bilancio di regime, e alle altre, 
di posizione intcrnazionaìe della Francia. Davvero, qll(.'Sta è 
per lui ia batta~ia e della nazione>: sapere se essa, come dice 
11 Generale, continuerà a decidere da sola e :., · . . an::mcntc la 
sua politica e la rua condotta militaTe, o si farà condizionare 
da una e interdipi ndenza >. che la Cos'tituzionc francc~e non 
ammette ne! prevede. Sentiamo abbastanza chiaramenle che De 
Gaulle non sta tanto difendendo ila sua personale pre·sidcnza, 
<1uan10 l'urgenza di tagliare in tempo l'erba sotto le istituzioni, 
che minaccerebbero il gollismo come proc;.pcttiva dc<l ruo'o della 
Francia. sta:o nazionale, ne! mondo. Calmissimo. il Generale 
ha tenuto tc)a anche a!:lc domande pi~ impc-rtinen:i .u'!a ( ge· 
rontocrazia '>, sulla sua idoneità fisica a ceggcrt daccapo la 
Francia. Certo non è così ambizioso da difendere un s~~io e 
una carica; ma lo è tanto, da non voler prevedere la' fine 
del suo indirizzo personale di gCYVcrno. Ecco 1~rché questa 
volta Dc Gaulle non ha ri~panniato la ~ranchezza, non h~ avuto 
riguardi, ha parlato cru<lamente di mcs~a in mora <!ella Co· 

munità europea come tale, e della "' \ TO come allcanz.1 e intc· 
grata> ddl'Occiden~e. La sua cand datura è dcl {Urto '>trumcn· 
tale, è solo questione di tattica. La reazione europea e ameri
::ana alla conferenza stampa conforma che De Gau!le è stato 
capito: voleva parl:l're per Roma e per Bonn, per Londra e 
sopra:ctutto per Washington. Il dialogo interno era secondario: 
del resto egli sa di dominarlo ancora :i:~la pcrf z:one, o quasi. 

e 1ò CHE iol Gcneraile ha detto ,u!!:i comund europea e i.ul
ra.!ean7.a atJaniica era in certo >emo tutto preveJibile. 

Qua.Jche giorna!e lo aveva addirittura an:icipato. Tuttavia le 
cose cambiano da•! momento che una presa di po~izionc, da im· 
plicita e probabile, diventa reale e •provocante. A.<le~so sappia
mo che De Gaulle vuo!e iJ compimento del mercato comune 

agricolo a~la data retroattiva dcl 1° Juglio 1965, ma non am
mette i~ passaggio alla terza tappa prevista dai t:a"tato di Roma. 
per PI 1° gennaio 1966. Ques~a impone un iniziò di sovran.1zio
nalità nd'e decisioni del Consiglio dci ministri, che non do
vrebbero più essere prese all'unanimità (quindi con il diri:to di 
veto in nome della sovranità nazionale dci singoli membri), ma 
a maggior:inza. E' e fuori della realtà >, secondo il Gt>nerale, 
che la Francia ammetta istituzioni, ~razie alle qua1i non sa
rebbe più lei stessa e lei sola a decidere la propria politir.1. Ma 
quc:>to s:gnifica: 

o l'arresto do! MEC al 30 giugno (e sia pure un 311 ~iugno 
consuma:o anziché e bloccato>) del mercato comune indu.triale 
ed agricolo; e ciò non significa st·mplicementc un certo arresto 
istituziona•lc, ma anche la sfasatura di un complesso di pratiche 
che si condizionano: di reciprocità o compensazioni che saltano, 
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e per .te quali il danno ·prevedibile non è della Francia, ma, per 
esempio, dell'Italia; 

oppure. in coda al perfezionamento <lei merca:o comune 
agricolo con reuoauività dal 1° lug11io, la &'\Cu.,.~ione di propoite 
francesi per l'emendamento dcl trantato di Roma, dappertutto 
ove esso prevede il' avvio di procedure e poteri sovranazionali, che 
1a Francia rifiuta; e la e conversione >, da una impos:azionc fe
deralistica, a una e confederale>, ndb migliore Jel!e j.pote~i. 

C'è naturalmente un compbso di altre possibilità. ma le 
consideriamo meno realiitiche debl'ailtemativa enunciata. 

Si può dire. ad esempio, che i Cinque sono così risoluti a 
prosegui-re sul piano dC'lle realizzazioni ~ovranaz!ona!i, che sa
rebbero disposti ad accantonare decisamente le protese francesi, 
per ~tare a vedere che cosa i·I Genera·le combinerebbe davvCTo 
una volta isolato in Europa. Questa prospettiva, secondo noi, è 
desli'uita di al'tendibild. Prima <li tutto, non ha aPe spa-lle 
nessun antecedente. Ogni vo~ta che da Francia ha puntato i 
piedi, è stata accontentata. Quando li ha voluti puntare sino 
aHa rottura, si è continuato a sper:ire che non facesse $U! scrio. 
Poi vi sono aitri moti\; per i quali non crediamo all'Europa a 
Cinque, e in primo luogo che es.sa -sarebbe iUtta squilibra a a 
\'anta~io della Germania Fcdora!e, e quindi non vorrebbero 
entrarci né i paesi del Bendux, né l'Italia stessa. Certo, possia
mo anche di·re, invece, che siamo disposti a questo passo: ma 
siccome non è vero, bisognerebbe che .;apessimo alm("no che 
co;;a vogliamo al posto. Un'altrn conge«ura fa pensare ad 
un'Europa a Cinque, che s1 a1llea istituzionalmente a!!'EFT A. 
Però viene logicamente da domandare se ci sia bisogno di pas
sare sul corpo deUa Francia, 1per non fare un pas.o in più verso 
fa sovranazionalità, che né arruoremmo a Cinque, né e-s•ende
remmo aWEFT A, dove la Gran Bretagna sarebbe la prima a 
decisamente rifiutarla. 

Purtroppo, De Gaulle ha fa sua forza, e 110 sa, nella discon
tinuità del fronte dei Cinque. e ne~la man~anza di un'alterna
tiva all'Europa senza la Francia. A noi viene fatto però di de
durre che ancora una volta Dc Gaulle non abbia for<.e deuo 
proprio tuno; che ancora una volta abbia usato fo strumento 
della rottura. per imporre la e sua > formula di uni~à. che è 
qudla e confederale>. In questo ca>-0, il suo gioco sarebbe un 
tantino d1vcrso da quello che sembra; le due altern:nive che 
abbiamo anzitutto indicato non si escluderebbero, ma si terreb
bero l'una dievro a1l'aJtra; e De Gaulle probabi·lmente non vuole 
solo il mercato agricolo (per il quale ha interes,e ad affrettare 
la ripresa deHe trattative, ai suoi intCTni fini elettorali) - ma 

vuole la revisione del T•attato di Roma, allo scopo di rende.re 
in futuro impossibile un processo, per il quale i suoi partners 
possano sperare, una volta operato i! ripiegamento sulla for
mula confederale, di naprne l'offensiva federafotica. Il g:oco 
diplomatico che De Gau'ie cerca di imporci è a!lora quel!o di 
una trattativa a ·lungo termini!. Incomincia con i,! reg-o!amento 
dcl merca'.o agricolo e la sospensione della terza tappa. Con· 
f inua con fa messa in dio;.cu_,ione dC'! uattato di Roma, senza 
illusioni di riuscita a breve ~cadenza. Lo ha detto; sa (lo ha 
spiegato) di dovere attendere che siano i Cinque a mutare 
impostazione, '}X'rché non sarà lui a rivedere .!a sua. Tuttavia, 
siccome ritiene che i C inque non abbiano alternative e non 
vogliano perdere quanto da CEE ha già loro acquisi-to, il Gc
nera1le pensa di poter attendere. Non tradisce da 'sua impazienza, 
non conne~te direttamente fa sua politica al prolungamento per
sonale di un altro settennato - gli basta assicur:ire una vit•oria 
dei suoi così indiscutibile. da non dover mettere in conto, per i 
prossimi anni, scissioni <> ripensamenti noi suo stesso campo. 

E noi: possiamo a·tendere indefinitamente? Vogliamo, 
attendere? 

Siamo in parea:hi a do\·er rispondere, e. come abbiamo 
deuo, il nos:.ro fronte è discontinuo. FOt"se nessuno ha tanto 
da rischiare quanto .!'agricoltura francese; m~tavia t'Italia a,pet
ra dalla persistenza ddla Comunità una serie di agevoiazioni 
integranti, che non può mettere facilmen·e a rischio. La Ger
mania può scontentare decisamente la Francia? Economica· 
mente Ja Geormania Federale è a tak pun:o di espansione, che 
meglio di tuHi può i•potizzare una inversione e un dirottammto 
parziale dei suoi scambi e dei suoi rifornimenti; ma politica
mente essa dipende più di chiunque dal beneplacito deHa 
Francia. Non esiste, infat•i, possibilità di riunificazione senza 
ìa firma francese, non solo perché questa è ila firma di una 
potenza vincitrice, ma perché, anche sin d'ora, da Francia è 
abbastanza au•onoma dal!l'A~rica, da poter fare un tale suo 
gioco con l'URSS, da non certo annodare, ma da impedire 
l'accordo dei Quattro su!la pace tedesca. Ecco perché !e prime 
voci tedesche, alfa vigilia delle elezioni, sono meno CO'ncitate 
che non quoi!e <lolla stampa olandese, o belga. o roman:i. La 
Germania Feden!e - ha deao mn Hase - è pronta a di
~cu :ere sull'insieme dei problemi posti dal MEC; è preparata 
ad accertarsi, se qualcuno dei Sei è deciso a continuare un 
sistema che compol"ta it veto sulle decisioni, o se passi notevoli 
possano venire compiuti ver\O il voto a maggioranza a partire 
<lai 1° gennaio JQ66. Certo rl pro>simo governo tedesco po-

----·-- ·-
- -·--- ... . 

(do Simplo<:"'"""') 
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trebbc trovarsi condizionato a<l un atteggiamento meno possibi
JL, ·o \erso ia Francia - o più -possihili.,tico (influenza <li 
StraU)) invece che di Mende; ~uggcrimcnii socia'.democra:ici): 
ma non sembra che Bonn voglia sin d'ora e.dudere una fase 
d1 nd1,;cussione <lolla sovranazionalità, e quindi de! Trattato 
di Roma. Può anche darsi che, in ultima istanza, Belgio e 
Oianda ~uppongano che esiste pur sempre qualche vantaggio 
nel diritto di veto. 

E anche noi italiani, possiamo giocare il gioco furbo e 
tirare in 1ungo: questo, però, De Gaulle Jo sa di già, e non lo 
teme. Quello che teme:, e che vuole impedire, è che siamo noi 
ad adonare la tattica che è sua; a stancare fa Francia con pro
messe cd ipotesi che non concludono nulla ma impediscono 
alla Francia di ~tringere 'Un pa::o diverso, quello che riduca 
tutto a un'unione doganale, con una struttura confedc:ra!e canto 
epidermica da annui.Jare ogni attesa, non di detassazioni do
ganali, ma di iniziative comuni: monetarie, fiscali, tecnologiche, 
di scambi verso terzi, di •piena circolazione dd!a manodop«a 
e <li comur.c sostegno a una similare qualificazione; e così 
via. Secondo me è a questo che De Gauhle vuoie indurci: sa 
che non gli sarà accordato ciò che domanda, ma ohe il gioco 
diventa quello di un 'ficatto redproco - usiamo pure la pa
rola - nel quale ciascuna de.le due parti mira a e non > fare 
11 gioco d&'a!tra, a ~tancarla nella rincorsa ai compromessi. 
Noi dobbiamo dunque ben ciflettet"e se danero si possa accor
òarc già in partenza a»a Francia il perfezionamenw del MEC 
agricolo: quando Jo abbia in mano, sia chiaro che essa può 
aspettare indefinitamente il resto. Purtroppo è stato De GauHe 
a fi.ssare id •empo di questo ~onfronto; non lo abbiamo ~colto 

noi, che speravamo di evitarlo. Ma è ancor.i in poter nostro 
consentire o meno a lui di compiere subito, e incondizionata
mente, il primo ipasso. 

RE!>TA l'altra minaccia <li Dc Gaulle: la denuncia de!l'al!can
za atlantica. 

Qui De Gau!Je gioca, secondo noi, meno sul )Q!ido che 
per la CEE. Anzitutto, perché l'alleanza atlantica non è affatto 
aHa vig~ha di una vera e propria e integrazione> politica. Il 
sogno kennediano della e interdipendenza > è rimasto sWJa 
carta. Esiste invece di fano una integrazione militare, alla quale 
la Francia può, sonza dubbio, )Ottrarsi, ma senza produrre per 
questo una vera e .propria demolizione della NATO, che in
fine, spo.terebbc de sue basi in Ingh11terra e in Germania, le 
accrescuebbc di numero anche in Italia, e probabilmente si 
ri~olvercbbe a una e contrazione > e a una intensificazione dei 
suo1 dispositivi. La Gem1ania, che ha assai bisogno de!!a Fran 
eia dal punto di vista del suo status politico, non a\.Tebbe del 
resto molto da sperare, se De Gaulle rimanesse nel patto atlan
tico, circa la ma esigenza di cogestione nucleare:, che rl Genaale 
è ri.solutissimo a non concedere. 

D'altra parte, •tutto il contesto delle ripugnanze anriarlan
tiche di De Gaulle, menrre è chiari)simo ndla gius<ificazione 
ideologica, è assai più makerto in quolila praitica. De Gaulle vi 
contrappone, per irassicurare fa Francia <lall'isolamenw, un cer
to compbso di accordi, ipotetici, con fURSS o con la Cina. 
Oltre al fatto che essi non si concil?ano facilmente, ciò che iJ 
piano di Jui vuole offrire all'URSS, in primo duogo, non è 
francamente gradko a Mosca, che non ,ogna affatto una e Eu
ropa daW'Adantico agli Ura!i >. ma un e si~•cma di sicurezza> 
destina:o unicamente all'arginamento della Germania. Quanto 
alla Cina De Gau!:le può spencbe buone parole:, ma ha dm uto 
riconoscere che Pechino non a:iten<le i buoni uffici della Fran
cia per mutare politica in Asia e ('rartare con l'Occidente. E' ben 
certo che, usicendo daJU'aUeanza atlantica, De Gaulle manda 
anche qui decisamente a seppellire ·per un pezzo ogni progetto 
<li integrazione .politica - e dà la carica, per b revisione, che 
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anche altri Je.>iderano, <lel.Ja struttura militare - del!'allc:anza. 
Ma ì: meno ~icuro che <'~~i abbia cari1e buone in mano (come 
ne ha per il gioco europeo), sufficienti a neutralizzare il peri
colo, che gran parte dei fili ~c'ttati noi mondo dalla sua diplo
mazia non vadano poi di~persi nel vuoto. 

A noi sembra dunque che (}Uesta parte delle dichiarazioni 
di De Gaulle sia meno immediatamente minacciosa e meno 
grave che quella sull'Europa. Forse De GaUille non ha invece 
•perduto la speranza di un direttorio <le:Jile potenze nucleari 
ndla NATO, contro ripotesi della multilaterale e contro cene 
forme, discutibili e riducibili, di integrazione militare. Invece 
sui problemi europei De Gauile sa di lavorare ~u un tessuto che 
è suo, che può sicuramente tirare da uno dei lati, in contrappo· 
sto ad altri partners che sono meno sicuri, chr. non foi stesso, 
di ciò che intendono fare. Noi Cinque dopo tutto abbiamo più 
bisogno del MEC, oggi come oggi, che non de!fa NATO, visto 

che non ci \·crrebbe meno per questo l'alleanza bilaterale con 
gli Stati Uniti. Ecco perché !l chiodo da battei"e è J'aLtro; da 
quale 1parte, con quale inclinazione, con il martcl.Jo giusto, è 
ancora tutto da decidere. 
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La guerra per i.l Kashmir 

Due fanatismi a confronto 
DI GIAMPAOLO CALCHI NOVA.TI 

LE CIUS1 IFICAZIONI, o le pseudo-giu~ti· 
licazioni, per spiagere l'intransigenza 

di India e Pakistan sul problema dcl 
Kashmir non mancano: nessuna di esse, 
tuttavia, né da sola né insieme alle altre, 
neppure nel clima della ritrovata cunfi· 
<lenza nell'uso della forza che la politica 
americana nel Vietnam ha dilluso in tutta 
l'Asia, basta a spiegare !:i guerra in cui 
India e Pakistan, senza averla dichiarata, 
nono impegnati dal 1° settembre. Il pre· 
testo, del resto, è stato fornito da una 
serie di sconfinamenti e di scontri a fuoco 
nel Kashmir, conteso dai tempi della 
indipendenza e smembrato in due settori 
da una linea armistiziale che è diventata 
di fatto una frontiera, ma la guerra si 
è presto trasformata in un conflitto tO· 
tale, con azioni militari in grande stile, 
incursioni aeree e sbarchi di paracadu
tisti in regioni relativamente lontane dal 
Kashmir. Ed anche se l'allargamento dei 
combattimenti, imposto dall'India, rispon· 
de in parte ad esigenze tattiche, poiché 
la posizione politica e militare dell'India 
è debole nel Kashmir mentre dovrebbe 
essere più forte nel confronto globale 
con il Pakistan, il ricorso alla guerra ge· 
nerale deve essere considerato un atto 
politico eccedente il quadro kashmiriano. 

La vertenza fra India e Pakistan per 
il Kashmir non è la causa della rivalità 
fra i due Stati del subcontinente india
no, ma . piuttosto il prodotto della di
versa impostazione del nazionalismo in
diano e del nazionalismo pakistano. Il 
contrasto fra la concezione rigorosamente 
secolare cui, soprattutto per merito di 
Nehru, il Congresso adattò il futuro Stato 
indipendente e la concezione confessio
nale della Lega musulmana non è finita 
con la partizione e con la proclamazione 
dell'indipendenza dell'India e del Pa· 
kistan, ma è continuato a pesare sulla 
politica dei due Stati indipendenti, con 
una concorrenza che ha riservato all'In· 
dia solo svantaggi: nella sua condizione 
di Stato eterogeneo, pervaso da tante 
tentazioni centrifughe, popolato da genti 
di religione, di razza e di lingua diversa, 
soltanto un'interpretazione nazionale ba
sata su motivi politici e storici, conforme 
all'idea di nazione che Nehru e gli altri 
leaders del Congresso imbevuti di cul
tura occidentale aveva derivato dall'Eu· 

ropa, poteva infani salvare l'India dalla 
disintegrazione. L'accettazione di un cri
terio religioso avrebbe significato auto
rizzare tutte le minoranze non indu a 
chiedere la secessione. Per questo, il 
Congresso si è opposto per tutti gli anni 
della lotta nazionalista alla politica e se
paratista > dei musulmani, :iccusandoli <li 
prestarsi al divide et impera della potenza 
coloniale e avversando tutte le manife· 
stazioni (quale l'elettorato distinto per le 
due comunità) che culminarono inevita
bilmente, nel 1947, al momento dell'indi
pendenza dell'Impero britannico delle In
die, nella tragedia della partizione, nel· 
l'esodo massiccio di milioni di indu e di 
musulmani, nei massacri indiscriminati e 
nella crisi del Kashmir. 

Sintetizzando tutti gli estremi del e di· 
vorzio > fra India e Pakistan, il Kashmir 
è divenuto il test più sensibile delle ra· 
gioni che avevano portato le classi poli
tiche indiana e pakistana a configurare 
versioni diverse della e nazione > e dello 
e Stato>. Il Kashmir, abitato da una po
polazione in prevalenza musulmana ma 
governato da una dinastia di fede indu, 
optò per l'accessione all'India, provocan
do la reazione pakistana, la guerra fra 
k truppe indiane e pakistane e la succes
siva stabilizzazione delle rispettive forze 
armate sulla linea del cessate-il-fuoco otte
nuto con la mediazione delle Nazioni 
Unite. Nella sua sostanza la questione è 
da allora rimasta immutata, ma l'India 
ha provveduto ad assimilare di fatto e di 
diritto il Kashmir compreso nei suoi con
fini, facendone, a termini di Costituzione, 
una parte integrante del territorio del
l'Unione. Rimettere in discussione la so
vranità del Kashmir a tanti anni dall'in· 
dipedcnza potrebbe implicare per l'India 
riproporre l'alternativa fra laicismo e con
fessionalismo, fino ad una generale revi
sione del suo assetto statale, convalidando 
il potenziale secessionismo di altri Stati 
periferici, mettendo in pericolo la vita 
di 50 milioni di musulmani residenti nel
l'India e offrendo agli ambienti reazio
nari induisti un valido spunto per criti
care il laicismo, il socialismo e le altre 
conquiste dell'India moderna. Il governo 
di Nuova Delhi ha così progressivamente 
abbandonato la proposta, che nel 1948 era 
meno pericolosa per le strutture statali 

indi.me, <li allid.m: la soluzione della con
troversia ad un plebiscito, rifiutando un 
negoziato costruttivo con il Pakistan e 
fidando nella perpetuazione dello status 
q110. Dal canto suo, il Pakistan non è 
disposto a rinunciare ad estendere la sua 
sovranità su tutte le genti del sub-conti
nente di religione islamica, come si con· 
viene a una comunità che ha difeso la 
teoria delle e due nazioni > ed un appa
rato statale che si richiama ad una con
cezione vagamente teocratica dell'autori
tà: tanto più che il rispetto del diritto 
d'auto-determinazione darebbe certamente 
.1lle rivendicazioni pakistane il conforto 
di uno schiacciante suffragio da parte 
dc:lla popolazione locale, che, per quanto 
trndenzialmente indifferente, non pub 
non scegliere il Pakistan. 

Ha dunque un fondamento storico la 
tesi, ripresa ad esempio dal delegato so
'ietico durante la discussione al Consi
glio di sicurezza dell'ONU, che attribui
sce la vertenza per il Kashmir alle e ere
dità del colonialismo>, ma si tratta ormai 
solo di una fatalistica petizione di prin · 
cipio, non solo perché India e Pakistan 
hanno un'esperienza di quasi vent'anni 
di politica indipendente, ma perché il 
dissidio è stato alimentato proprio dalle 
responsabilità specifiche delle rispettive 
ideologie e dei rispettivi dirigenti, che 
hanno per di più spesso giuocato la carta 
<lei Kashmir per celare difficolt?I d'ori
gine interna e distogliere l'attenzione del
la popolazione dai gravi problemi dello 
sviluppo. E l'ampliamento del conflitto 
dal Kashmir al Punjab, che non è og
g:tto di nessuna controversia, lo prova. 
Come lo prova la disputa che nei mesi 
di aprile e maggio oppose India e Paki
stan per il Rann di Kutch, un'altra fascia 
confinaria contestata. Stari fratelli per 
çecoli di storia comune, India e Pakistan 
appaiono dopo la divisione del 1947 e ne
mici per posizione>, per una serie di 
ragioni che riguardano l'ideologia nazio
nale e più concreti interessi contingenti, 
e la loro ostilità tende naturalmente a 
paralizzarsi sul Kashmir, venendone a 
sua volta inasprita: passata in giudicato 
la partizione, che è la vera matrice della 
a~surda inimicizia fra India e Pakistan 
e degli equilibrismi politici che i due go
verni hanno compiuto dal 1947 per te· 
nersi in campi diversi così da avere 
sempre un riparo contro l'avversario, gli 
incidenti di frontiera e persino la guerra 
su larga scala del settembre 1965 discen· 
dono con una loro logica da quella pre
messa. 

E' compito della cronaca determinare 
chi debba rispondere dell'inizio ddle osti· 
lità, scoppiate il 9 agosto e degenerate 
secondo l'infausta spirale dell'e,·calation. 
Gli avvenimenti sono precipitati dopo che 
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l'India reagì agli atti di terrorismo con
dotti da bande di irregolari pakistani 
infiltrati nel Kashmir indiano occupando 
postazioni strategiche al di là della linea 
dell'armistizio: il governo <l1 Nuova 
Deihi accusèi il Pakistan di connivenza 
con i terroristi ed effettuò dei raids di 
rappresaglia in territorio pakistano. Se
guì un'offensiva pakistana contro le vie 
di comunicazione per la capitale del Ka
shmir, Srinagar. Temendo forse d'essere 
posta in difficoltà da una sollevazione 
nel Kashmir e cercando comunque un 
diversivo per poter negoziare da una base 
più solida, l'India attaccò direttamente 
il Pakistan occidentale puntando su Laho
re e su Karachi. Era il segno di un con
flitto di grosse proporzioni, che la diplo
mazia di tutto il mondo, concentrata alle 
Nazioni Unite, dove esiste un'incorag
giante unanimità, si è subito messa in 
moto per limitare e spegnere. 

Il Pakistan non ha lasciato nulla d'in
tentato negli ultimi anni per giungere 
ad un compromesso soddisfacente per il 
Kashmir. L'adesione alle alleanze mili
tari esportate dall'occidente nel Medio 
Oriente e nel sud-est asiatico (la CENTO 
e la SEATO) e il suo successivo flirt con 
Pechino al di sopra dell'incompatibilità 
fra i due regimi si spiegano anche e so
prattutto con l'intenzione prima di tro
vare nelle potenze occidentali degli al
leati contro l'India neutralista e poi con 
il piano di unirsi alla Cina contro l'In
dia nel nome delle comuni rivendicazio
ni confinarie. Negativo fu anche l'esito 
dei negoziati bilaterali, avviati a più ri
prese per le insistenze di Londra e di 
Washington. Non è escluso che - come 
ha scritto l'c Economist > - il governo 
di Rawalpindi, esaurita la speranza di 
servirsi dello sceicco Abdullah, abbia ce
duto alla suggestione della forza, attra
verso un «movimento di liberazione> 
impegnato in operazioni di guerriglia nel 
Kashmir indiano: la forza non voleva 
però essere fine a se stessa, ma un ulte
riore mezzo di pressione per costringere 
l'India a trattare. 

L'India invece non solo ha soffocato 
con la forza i primi accenni di guerri
glia nel Kashmir ma ha scatenato un'of
fensiva inattesa. A Nuova Delhi, le for
tune del governo Shastri erano declinate, 
sotto le proteste della destra, con i mili
tari in prima fila, che accusavano il pri
mo ministro di avere fatto delle conces
sioni intollerabili con l'accordo del 30 
giugno sul Rann di Kutch: ammettendo 
il precedente dell'arbitrato internazionale, 
si diceva, il governo indiano non potrà 
ricusare un'analoga procedura per il Ka
shmir. Shastri è stato obbligato così ad 
una politica e: dura > nel Kasbmir per 
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smentire i sospetti di cedimenti . Una 
guerra contro il Pakistan per affermare i 
pretesi diritti dell'India sul Kashmir po
teva anche giovare per cementare l'unità 
nazionale minacciata, per tacitare il vi
vissimo malcontento per il continuo peg
gioramento delle condizioni economiche, 
per infiammare con un'ondata emotiva 
tutta la popolazione. Uno scontro con il 
Pakistan, infine, poteva mettere alla pro
va gli occidentali in un momento in cui 
le relazioni fra Pakistan e Stati Uniti, uffi
cialmente alleati, sono tese per l'opposizio
ne espressa da Ayub Khan contro i bom
bardamenti nel Vietnam settentrionale. 

Le conseguenze di un calcolo sbagliato 
da parte pakistana come da parte indiana 
sono state drammatiche con grave peri
colo per la pace del mondo e con un 
assurdo spreco di vite e di risorse in 
un'area sovrastata anzitutto da urgenti 
problemi di sviluppo. L'India e il Pa
kistan, che hanno congelato somme enor
mi nei bilanci militari, si fanno la guerra 

con le armi e gli aerei avuti dagli occi
dentali per difendersi dalla Cina. Gli Stati 
Uniti e l'URSS, che non hanno mai chia
ramente manifestato la loro opinione sul
la controversia per il Kashmir, subordi
nandola alle finalità della loro politica 
globale e obbedendo alla singolare regola 
<li scontentare il governo più vicino per 
non perdere la possibilità di ricuperare 
il governo più lontano, sono decisi a non 
uscire dalla loro neutralità e ad adope
rarsi, con gli eloquenti argomenti im
pliciti nella loro assistenza economica ai 
due paesi in guerra, per riportare la pace: 
gli Stati Uniti potrebbero tuttavia trovar
si a disagio se il Pakistan invocasse for
malmente i trattati d'alleanza, sottoscritti 
- è vero - pensando ad un altro ne
mico, ma pur sempre intesi a garantire 
la difesa reciproca. La politica della Cina, 
che non ha taciuto la sua solidarietà con 
il Pakistan, potrebbe trarre dalla situa
zione indubbi vantaggi, anche scartando 
l'ipotesi di un intervento armato a fianco 
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del PJkist.in o di un rilancio della ten
s on<' con l'India nel Ladakh o nel 
Sikkim. 

La conseguenza di maggiore impor
tanza, comunque, sembra essere un'altra. 
La politica di Nchru, la politica di pace 
e d1 neutralismo dcl Pandit, era proba
bilmente finita da tempo, ancora prima 
<lclla morte del suo autore, ma i recenti 
avvenimenti rappresentano veramente il 
suo rovesciamento. La politica di Nehru, 
la sola che, con le sue insufficienze, po
tesse permettere all'India l'unità e la 
stabilità necessarie per impostare un pro
gramma di sviluppo con un minimo di 
prospettive positive senza abbracciare la 
via comunista, era il risultato del suo 
genio politico e delle sue capacità empi
riche, <lei suo immenso prestigio perso
nale all'interno e all'estero e delle sue 
intatte doti carismatiche, e non era come 
tale ripetibile dai suoi successori. Anche 
sul Kashmir, poco prima di morire, 
Nehru - liberando lo sceicco Abdullah 
con il proposito di studiare su nuove 
basi l'intera materia - aveva mostrato 
d'aver compreso la necessità di un com
promesso, in vista forse di una sorta di 
autonomia, tutelata congiuntamente da 
India e Pakistan, per un Kashmir uni
ficato. 

Con la morte di f\'t·hru le difficoltà 
obiettive della situ.1zionc in<liana sono 
crudamente venute alla luce e il pericolo 
tante volte \'aticin.ito dd militarismo, 
della fame, della <lisintcgrazionc o del 
comunismo è divenuto una realtà. La 
mobilitazione psicologica dietro il gover
no dcl parlamento e ddla popolazione 
tutta, dall'estrema <lcstra ai comunisti, 
dopo l'apertura delle ostilità con il Pa
kistan rivela la misura della partecipazio
ne degli indiani al problema dcl Kashmir, 
ma anche il vicolo cieco in cui la politica 
di :ì'\uova Delhi rischia di chiudersi se 
farà appello esclusivo al e comunalismo > 
e al più angusto nazionalismo. Il fa. 
natismo indu, il prevalere dci militari 
e l'unità nazionale su un falso obiettivo 
non sono infatti strumenti in grado di 
sollevare il gigantesco paese asiatico dai 
suoi problemi reali. Qualunque sarà la 
conclusione della guerra fra l'India e il 
Pakistan, è certo che una pagina è stata 
voltata nella storia ddl'India e dell'Asia 
e che l'equilibrio in questo delicatissimo 
settore dovrà trovare un assestamento di
verso da quello del passato, con riper
cussioni imprevedibili sui rapporti est· 
ovest e sulla politica cli tutto il terzo 
mondo. 

GIAMPAOLO CALCHI NOVATI 

Il congresso della Trade Unions 

Glory without power 

U NO sTuoro sul tradunionismo, di 
Richard Clements, pochi anni fa, 

porta\ a questo titolo: e gloria senza po
tere >. Era il simbolo della situazione sin
dacale inglese. Dopo il congresso di Brigh
ton, è dubbio se anche la gloria resti a 
portata di mano. Ma qualche cosa certa· 
mente ha afferrato il movimento operaio 
britannico, lo ha forzato a guardare in 
modo diretto alla realtà storica, e a quella 
contingente, della Gran Bretagna. Il voto 
con il quale i sindacati si sono impegnati 
a una procedura di autodisciplina nei con
fronti delle rivendicazioni salariali e del
la modalità in cui esse abbiano a estrin
secarsi, li obbliga a prestarsi a quella esi
genza di riforma del tradunionismo, di 
cui si parla da gran tempo, e che sem
bra ora essere imposta dalla presenza, al 
governo, del partito laborista. Ci sono ar
rivati senza averlo veramente voluto; tra· 
scinati, anzi, più che indotti. Già il po
tere delle TU pareva incerto. E ora? 

Prima questione: l'autodisciplina, come 
è stata accolta? e funzionerà? E' stata ac
colta con un voto inattesamente alto di 
e no >, e non è detto che i sindacati che 
hanno votato contro (a partire dal più 
formidabile, quello degli operai dei tra
sporti) si sentano impegnati a ricorrere 
alla nuova procedura di e rallentamento > 
della lotta di classe. In secondo luogo, non 
è <letto, neppure, che tale procedura sia 
tecnicamente realizzabile. Come è noto, 
il nuovo impegno assunto dal congresso 
di Brighton è il seguente: ogni sinda
cato, prima di proclamare una rivendica· 
zione salariale, ne informa in modo docu
mentato il Consiglio '\lazionale delle T.U.; 
se questo non concorda con la rivendica
zione, essa verrà ritirata; se concorda, ma
gari con emendamenti, la comunica allo 
Ufficio centrale dci redditi e prezzi, che 
è un ente consultivo dello stato, il quale 
a sua volta ne raccomanda, o ne respinge, 
l'accettazione. S'intende che è già in v1-

gore un impegno generale: che nella pre
\ i~ione di un incremento massimo <lei pro
<lotto nazionale del 3,5 per cento, le riven
dicazioni non potranno superare global· 
mente tale li vello. 

A Rrighton nessuno si aspettava che la 
proposta di tale convegno desse luogo a 
una opposizione così forte. Era scontato 
un no del 22, non del 32 per cento. In
vece questa è stata a un dipresso la resi
stenza - e, se si aggiungono ora le diffi
coltà tecniche di esecuzione dcl nuovo 
sistema, è da dubitare che esso, infine, 
abbia ormai praticamente corso. 

La pressione per una adesione, nei fatti, 
delle T.U. alla politica wilsoniana dei red
diti era stata, nelle ultime settimane e nel
le ultime ore, fortissima. La grande stam
pa era entrata nel gioco, lo stesso e Daily 
Mirror > chiedeva se grandi sindacati co
me quello dci trasporti avessero smarrito 
la loro sensibilità politica o la normale 
capacità di intelligenza dei nuovi, moder
ni caratteri della società industriale bri
tannica. A Brighton il ministro del La
voro, Gunter, è venuto a dirlo franca
mente: e noi siamo nati in un'epoca di 
lotta e di repressione del mondo operaio; 
ma oggi, a situazione industriale mutata, 
allenti: alla crisi, alla disoccupazione, al
lo spettro del '31. Contenere i redditi nei 
limiti della produttività; il tempo, stiamo 
all'erta, non lavora per noi. Se dunque 
non ricorriamo all'autodisciplina, ci vor
ranno altri mezzi. Ci sono dei limiti alla 
libertà: è vera libertà quella del singolo 
sindacato che continua ad ignorare tutto 
degli eventi e delle esigenze contempora
nee?>. Subito dopo Eduard Horton de
nunziava come e incredibile e disgustosa > 
la condotta dei sindacati elettrici e dei 
trasporti. Ma il segretario della TGWU, 
Nicholas, ha <letto molto chiaro il suo 
pensiero, e la semplicità della sua tesi la 
rende altrettanto memorabile della insi
stenza di ministri e burocrati dcl TUC 
a Brighton. e Non c'è necessità di nessu
na legislazione speciale, in primo luogo, 
per dare il tono giusto alla politica dei 
salari e dci prezzi. Invece, se offriamo noi 
stessi uno strumento di autodisciplina, e 
ne lasciamo il giudizio al governo, che 
succederà il giorno in cui al governo ci 
saranno i conservatori anziché i laburisti? 
Dunque io non mi vergogno di niente, 
e voto contro>. 

L " LOCICA del dilemma, dinanzi al 
quale si sono trovate le Tradc 

Unions a Brighton, è questa. 
Da un lato l'inserimento dei sindacati 

in una imprescindibile linea di politica 
dei redditi, ritenuta il e massimo > di de
mocrazia economica e sociale applicabile 
sia alla congiuntura inglese (e Wilson ha 
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ereditato una catastrofe e l'ha ridotta ad 
una crisi>, è il giudizio di Alan Day, 
dell'Università di Londra; ma è sempre 
una congiuntura di crisi), sia alla strategia 
di risollevamento, che il laburismo ha 
concepito come uno sforzo congiunto dei 
migliori filoni della tecnologia del paese, 
con l'impiego delle massime risorse finan
ziarie ottenibile mediante una limitazione 
dei redditi, al fine di una sferzata decisi
va che faccia uscire l'incremento del pro
dotto nazionale dalle bassure, dell'ultimo 
decennio, del 2,8 per cento, misera raffigu
razione della vita inglese, in confronto al
la media del 5,4 dell'area MEC. 

Questo, da un lato. Dall'altro, la per
sistenza di una politica apparentemente 
agitata e discontinua dei sindacati, sem
pre alla caccia di migliori livelli minimi 
e di rivalutazioni di salari reali in propor
zione all'aumento dei prezzi, senza riguar
do alla situazione della produttività della 
industria britannica, con la certezza che 
lo stato non permetterà la disoccupazione, 
e che, se anche si profilasse qualche sfa
satura nel mercato del lavoro, vale sem
pre, almeno sino al 1675, la previsione 
di un incremento molto più basso (lo 0,3 
per cento), tale da garantire molto pro
babilmente un clima di pieno impiego. 

Chi esponeva a Brighton questo dilem
ma, attribuiva alla tesi la funzione della 
iniziativa, all'antitesi il ruolo del conser
vatorismo sindacale; poco importa se ap
parentemente le cose stiano diversamente, 
e che con la tesi i sindacati sembrino le
garsi le mani e con l'antitesi, sciogliersele. 
Di fatto, anche questa volta si era sfidato 
a riconoscere che la libertà sta nell'im
porsi una legge, e la non libertà, nell'in
capacità di darsi un'autonomia. Ma dinan
zi a questo dilemma evidentemente le 
Trade Unions hanno tremato. 

Era autentico, il dilemma? Una delle 
ragioni messe innanzi da Nicholas fa 
impressione; anzitutto, ha detto, noi ci 
impegnamo qui per otto milioni di ope
rai inglesi; ma ce ne sono altri sedici 
che non rientrano nei sindacati. In se
condo luogo, mentre i sindacati mettono 
a rischio la loro autonomia di negoziato, 
quali garanzie abbiamo che possa esistere 
un controllo altrettanto esatto sulla pub
blicità dei dividendi? Jn altre parole: voi 
ci proponete non solo una certa procedu
ra per il controllo temporaneo delle riven
dicazioni salariali, ma una riforma di ba
se (la centralizzazione) della tecnica di 
contrattazione, che costituisce una trasfor
mazione della controparte? Quale sicu
rezza che esso è davvero e contenuto> 
dallo stato, come si chiede a noi di 
« autocontenerci >? 

Non si può negare che votando in mag
gioranza a favore dell'autodisciplina, le 

L'ASTROLABI O - 16-30 SETTEMBRE 1965 

Trade Unions abbiano operato sotto la 
minaccia leninina di una « legislazione> 
apposita, che il governo avrebbe emanato, 
per assumere direttamente il controllo 
« fisico > dei salari, e mettere i denti alla 
«sua> politica dei redditi. Wilson ne 
deve aver avuto la percezione_ Nel mo
mento stesso in cui, costretto a questuare 
i voti liberali, mette a tacere la fonda
mentale richiesta della rinazionalizzazio
ne dell'acciaio, il Premier ha infatti lan
ciato al mondo operaio un suggerimento 
interessante, tendente a restiturgli in po
tere di controllo quello che gli chiede di 
deporre, in potere di rivendicazione: la 
istituzione di comitati paritetici aziendali, 
diretti a controllarne la massimizzazione 
della produttività. La proposta è rimasta 
per ora senza risonanza notevole nel 
campo sindacale, e vedremo quale svilup
po avrà. Nondimeno, con essa parrebbe 
che Wilson abbia capito bene che cosa 
ha in mente la parte meno am:ndevole 
del movimento operaio, e che cos:i pensa 
la sinistra laborista stessa: non si può 
chiedere alla classe lavoratrice di corro
borare una politica dei redditi operata dal
l'alto, senza darle una partecipazione di
retta, immediata, al controllo del suo fun
zionamento al livello della produzione. 
D'altra parte, i sindacati non si fasceran
no sfuggire anche il pericolo della pro
posta di Wilson: la dissoluzione dell'unità 
di categoria nell'aziendalismo, nel momen
to stesso che ogni categoria viene detro
nizzata, nella sua autonomia contrattuale, 
dalla verifica centralizzata delle sue ri ven
dicazioni. Svuotato dal basso dalle com· 
missioni d'azienda, svuotato dall'alto dal 
controllo del Consiglio generale delle T.U. 
che resta al sindacalismo inglese oltre la 
gloria? Forse neppure più quella? 

e 1 AVVICINIAMO al nucleo dnmmatico 
di Brighton. Come è noto, da decen· 

ni si parla di una riforma della struttura 
organizzativa e operativa delle TU. Com· 
poste da un numero incredibilmente alto 
di sindacati, operanti ancora in modo di
sarticolato; con vive difficoltà di fusioni e 
di amalgama anche nell'ambito di qua
lifiche professionali affini; con un peso 
numerico crescente, mai giunto alla mas
sa attuale di iscrizioni - il sindacalismo 
inglese è abbastanza intinto di operaismo, 
da avere sempre rifiutato funzioni, che 
obblighino gli operai a mettersi dalla stes
sa parte del tavolo del padronato. La pro
posta wilsoniana, che si avvicina in qual
che modo al terreno della congestione, 
non commuove le TU. Nello stesso tem
po, dunque, in cui l'operaismo duro e 
diffidente mantiene i suoi diritti, la cul
tura inglese di sinistra ha abbastanza lo 
snobismo dell'obbiettività, da procedere 
essa stessa ad un'analisi della situazione 

nazionale, che non è affatto brillante nei 
risultati. E' ben vero che il livello di vita 
dell'operaio inglese resta per certi aspetti 
il più elevato d'Europa, ma è altrettanto 
vero che la Gran Bretagna ha attraversato 
un dopoguerra di decadenza, in cui il 
momento più glorioso fu l'epoca laburi
sta della costruzione dello « stato di sicu
rezza >, ma il tormento meno discontinuo 
fu quello della caduta di ogni residuo 
imperiale e dell'invecchiamento delle ca
pacità produttive, nei confronti special
mente di qualche concorrente non abba
stanza sorvegliato, sempre lo stesso, del 
resto: la Germania - sul Continente -
e gli Stati Uniti, nella cerchia delle « spe
ciali > amicizie. 

I conservatori hanno assecondato que
sto invecchiamento, e non si può dire che 
il movimento operaio non abbia tempe
stato (le otto milioni e passa di ore di 
sciopero del 1957 sono la prova di questa 
decisa impuntatura): ma la realtà è que
sta decadenza che Wilson si è trovato in 
mano prendendo il potere. Un paese da 
rilanciare subito al livello della società 
civile, e a un certo prezzo: il prezzo di 
un abbassamento di richieste specifiche 
del partito che, prima di fare del socia
lismo, dovrà buttarsi tutto nell'esperienza 
vitale del produzionismo. Si può nobi
litare quest'ultimo quanto si voglia, dar
gli il blasone della scientificità. Ma non 
è un caso, allora, quello che leggiamo nel 
« New Statesman >, a proposito della dif
fidenza e della tccnofobia degli intellet
tuali inglesi di sinistra, ai quali viene 
chiesto di diventare « flessibili >, speri
mentali, in una parola, di battersi meno 
per i principi e per i fini, e piì:1 per gli 
strumenti, le verifiche, i congegni di più 
alta produttività. E' dura, ma Wilson è 
costretto a questo, lui stesso: a chiedere 
le forze di tutti, i sacrifici di tutti, ma a 
rinviare la domanda e la risposta: per 
chi? con quali forze? 

Nel rimescolamento dovuto alla deca
denza di questo dopoguerra, certo sareb
be assurdo dimenticare quanto l'antica 
oligarchia inglese sia stata per prima toc
cata dalla nuova fiscalità, e quanto la 
massa popolare, dalla politica di sicurezza 
di Bevan, sia stata elevata a una coscien
za dell'eguaglianza mai prima raggiunta. 

Eppure, dinanzi al fatto che, sostan
zialmente, le strutture della proprietà non 
sono state toccate, che il capitalismo, pur 
socialmente gravato come in nessun altro 
paese, sia rimasto quello, è innegabile che 
il socialismo stesso è stato in certa mi
sura retrocesso, sino al momento in cui, 
adesso, gli viene chiesto di salvare, lui, la 
vita quotidiana del Paese, e di rinviare 
per ciò, i fini che gli sono propri. 

Dinanzi a questo compito, nazionale -
e non di classe - che può fare il laburi-
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smo, se non darsi almeno la certezza che 
le forze di classe non l'abbandonino, che 
il sindacato (che è la sua sola vera poten
za) lo asseconda e lo appoggia? Nello 
stesso tempo, la garanzia che il laburismo 
chiede ai sindacati è di riformarsi, e di 
collaborare a un tipo di stato che e non> 
è socialista, che scommette tutto su una 
certa misura di giustizia dei redditi, ma 
nella peggiore ipotesi, per riconsegnare 
questa società ad amministratori - i con
servatori - che l'erediteranno come un 
modello, da stabilizzare, di capitalismo il
luminato. In queste condizioni, sarebbe 
stato necessario alle Trade Unions dispor
re di uno stato maggiore capace di una 
rinnovata carica ideologica, anziché del 

solo, modesto buon senso, che sia in grado 
di giudicare e di accettare il male mi
nore. E' quello che è accaduto a Brighton. 
E' malinconico. E sarà bene che si eviti 
di invocare questa e resa > come una chia
ra assunzione di responsabilità, di e po
tere > verso il socialismo. Può ben darsi 
che, attraverso il rinnovamento operativo 
cui ora si presta il sindacalismo inglese, 
gli vengano poi nuova forza, e capacità di 
iniziative globali, sinora raramente rag
giunte. Ma questa è la prospettiva della 
Provvidenza, e non, per il momento, delle 
Trade Unions. Meno potere di prima, e, 
per il momento, un dono molto incerto 
di gloria. 

SANDRO MAURI 

La crisi delle sinistre europ ee 
• Per roinpere il guscio 

DI MARIO BONESCHI 

H A scRJrro Parri che occorre rompere 
il guscio della scolastica europei

stica. Per rompere un guscio bisogna in
di,·iduare il punto di rottura ed impu
gnare un martello, ossia avere idee chiare 
e saperle applicare. 

Per avere idee chiare, occorre dissipare 
le idee confuse cioè molte delle idee cor
renti, che sono per lo più, non solo con
fuse, ma anche errate. Quella che pos
siamo chiamare per abitudine opinione 
pubblica è disposta a credere (sulla fede 
di una stampa che travisa concorde la 
realtà), che da un lato stia la Francia 
gollista, renitente ali' integrazione euro
pea e dall'altra stiano i cinque paesi, 
più la Francia non gollista, i quali, se 
non fosse per le impuntature nazionali
stiche di De Gaulle, ci avrebbero già sco
dellato una perfetta Europa. 

La realtà è ben diversa. Da un lato 
c'è la Francia. La contrapposizione tra 
gollismo e una parte della Francia, è, 
per questo aspetto, meno comistente di 
quanto si voglia far credere. Se una con
trapposizione si può fare è tra francesi 
di osservanza americana (che si trovano 
a destra cd a sinistra), e francesi di os
scrvan:w europea (che si trovano nel 
gollismo, non meno che a sinima). 

La Francia è il paese che ha inventato 
l'integrazione europea. Le categorie, in 
base alle quali si sono potuti elaborare 
gli istituti comunitari, sono opera della 
dottrina francese. (I nostri economisti e 
giuristi russano beatamente sui concetti 
ereditati, intesi per lo più a far quattrini 
con le professioni). Francese è l'iniziativa 

per la integrazione. La Francia ha impo· 
sto, nella nota rude maniera degli ulti
matum, l'adozione della politica comune 
agricola, timidamente prevista nel Trat· 
tato. Fino a questo momento la Francia 
è dunque il paese al quale tutti dobbiamo 
quel tanto di integrazione economica che 
attualmente sussiste. 

Quanto all'integrazione politica, la 
Francia è disposta ad accettare solo la 
formazione di un direttorio. Ma c'è da 
domandarsi se l'integrazione politica ri
chiesta dagli altri sia più effettiva e con
creta. 

Per un'integrazione politica occorre un 
minimo di omogeneità, ed il minimo di 
omogeneità non è raggiunto fin che c'è 
da temere che, una volta integrati, sa
remo condotti, passo passo, a morire per 
Berlino o per i Sudeti. 

Tralascio di parlare, per quanto ri
guarda l'Italia, del continuo rafforzamen
to delle strutture corporative e monopo
listiche, in barba alle leggi europ<"e, e 
delJa nessuna presenza di sincerità e di 
spirito europeo nella prassi, nella legisla-
7.ione, nei programmi. E' intervenuto ora 
André Philip ad indicarci il punto di 
rottura del guscio scolastico ed a prepa
rarci il martello per la rottura. Superfluo 
presentare ai lettori dell'c Astrolabio>, 
Andrè Philip, uno dci più eminenti eco
nomisti e politici contemporanei, nego
:liatore internazionale per il suo paese, 
utilizzato anche dal regime gollista, ben
ché del regime gollista avversario dichia
rato ed irriducibile. Philip ha lanciato 
dalle colonne de e Le Monde> un appello 

per un programma di sm1stra europea. 
C'è ancora vitalità democratica in Fran· 
sia, sia detto tra parentesi, se De Gaulle 
conferisce incarichi internazionali ad un 
avversario, e se i giornali indipendenti 
ospitano programmi di sinistra (quale le
zioni per la gretta partigianeria dei no
mi governi e della nostra stampa!) Phi
lip premette di essere stato combattente 
con gli americani ed i russi contro l'Eu
ropa hitleriana, distruttrice delle libertà 
e della dignità umana, e rivendica di 
avere difeso, ai tempi della CED davanti 
alla minaccia di un'aggressione russa, una 
Europa strettamente associata agli USA 
per difendere valori morali comuni. Ma 
attualmente la minaccia russa svanisce, 
mentre crescono i rischi di un conflitto 
mondiale, derivanti dalle imprudenze po
litiche degli Stati Uniti, e dal loro rigetto 
dci valori morali, che un tempo erano 
comuni ai nostri. Non potrò mai appro
vare, dice Philip, i bombardamenti del 
Vietnam, e nessuno mi impedirà di con
dannare severamente l'intervento a San 
Domingo. 

Quello che Philip scrive di se stesso, 
vale per milioni di europei, i quali hanno 
ìe carte in regc;1a come nemici del fasci
(mo, non succubi del comunismo, e. per 
questo, avversari del nuovo Metternich 
d'America e della sua Santa Alleanza. 

TI punto di partenza di una politica di 
(inistra europea è dunque il rifiuto del
la complicità, anche della complicità del 
silen7.io, con la politica USA. Non hanno 
del resto rifiutato tale complicit~. i go
verni socialdemocratici scandinavi, non 
sospetti di filo-comunismo o di ostilità 
preconcetta verso gli USA? (Dove è in
vece, ora, in Italia, il tonante nemico nel
l'intervento in Corea?). 

Se è vero, com,. è vero, che pace e 
guerra sono i termini culminanti della 
politic:t, tutte le altre considerazioni rlo
vrehhero passare in seconda linea, rispetto 
a Questo allineamento politico, che po
trebbe contare su ragioni profonde. mo
rali. e nratiche ad un tempo. tali da 
dare, alle fedi democratiche. quel conte
nuto umano. che è forza concreta cd ope
rante, capace di risvegliare la combatti· 
''ità sopita delle vecchie e delle nuove 
genrra7.Ìoni. 

Un1 sinistra europea deve dunque lot· 
tart". dice Philip. per una Europa auto
nom:i. che è anche la condizione perché 
si possa elaborare una politica economic:t 
r. sociale conforme alle norme comuni, e 
preparare un programma a lungo ter
mine di orientamento della economia di 
tutto il continente. 

D:i oueste premesse dottrinarie, deri
vrrehl-x-ro. secondo Philip, un movimento 
t"11ro11eo di sinistra ed uno di destra, co
stituito quest'ultimo da coloro che si 
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oppongono alla presa di posizione morale 
ed economica di sinistra. Ne deriverebbe 
un dialogo permanente, il quale, secondo 
la dialettica democratica, potrebbe porta
re al compromesso, all'arbitrato finale 
per un voto del popolo europeo, cioè ad 
una realtà politica europea. 

Nell'esame della politica economica 
europea degna di una sinistra, ci si im
batte subito in un nuovo motivo di svin
colo dalla soggezione USA. 

La Comunid Europea è stata fatta 
strumento, dice Philip, di un aggres
sione contro l'Europa, con le trattative 
per il cosidetto e Kennedy Round>. 
Queste trattative sono arbitrzaric cd ille
gali, poiché il Trattato di Roma non pre
V<'de affatto l'obbligazione degli Stati 
<li aderire ad una riduzione della tariffa 
comune nei confronti di un'altra nazio
ne. Il Trattato contempla soltanto una 
tariffa daziaria esterna, la cui media de
ve corrispondere alla media delle tariffe 
nazionali, ciò che è stato fatto. In di
fetto di una politica comune, che non 
è stata affatto elaborata nel quadro della 
unione doganale, la riduzione prevista 
dal cosidctto e Kennedy Round > dcl 50 
per cento della tariffa comune non può 
avere altro risultato che rendere pitl dif
ficile la politica comune, poiché rC'ndc 
il nostro continente dipendente da un 
~rclicente mercato mondiale, in realtà di
penclrnte dagli oligopoli americani. 

L'esperienza fatta da Philip alla con
ferenza di Ginevra sullo sviluppo e il 
commercio dimostra che si è di fronte ad 
un conflitto di grandi potenze industriali 
fURSS compresa), le quali hanno rifiu
tato la proposta della delegazione fran
cese di una politica di stabilizzazione dei 
prezzi dci prodotti di base e di una con
tribuzione dell'J % dei redditi n:izionali 
in favore delle nazioni diseredate. L'op
posizione è venuta particolarmente dai 
tede~chi e dagli olandesi. L'Europa non 
ha alcun semo, se è una associazione di 
ricchi che difendono dei privilegi, e non 
avrà alcun avvenire se essa non si pre
~enterà come una terza via, come l'esem
pio di strutture sociali, nuove, gimte e 
fratrrne che danno qualche speranza ai 
poooli dcl terzo mondo. 

E.eco dunque, secondo Philip. i r11nti 
già pronti per una politica di sinistra 
europ<".1: combattere per un'Europa auto
noma che elabori una propria politica 
rconomic:t e sociale conformrmrnte alle 
normr comunitarie, che tronchi il nego
ziato Krnnedy. che prepari un program
ma a lungo termine d'orientamento del
l'economia dcl continente. Anche qui ci 
sarà una destra che si oppone. E' ne
c<"ssario che essa si identifichi e comb:itta, 
srcondo la dialettica democratica, contro 
una sinistra che patrocina le idee opposte. 
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Quale la v1s1onc dell'Europa comune 
propria di una sinistra? Bisogna ricorda
re, dice Philip, che il Trattato di Roma 
è un compromesso politico tra una de
stra europea, la quale voleva una sem
plice unione doganale, mista al laisser
f aire, e una sinistra desiderosa di piani
ficazione della vita economica sociale, la 
quale domandava come b:ise minima un 
coordinamento delle politiche sottoposte 
a regole comuni. Questo compromesso ri
sulta dall'articolo 2 del Trattato il quale 
dice: e La Comunità ha il compito di 
promuovere, mediante l'instaurazione di 
un mercato comune e il graduale ravvi
cinamento delle politiche economiche de
gli Stati membri, uno sviluppo armonio
so delle attività economiche nell'insieme 
della Comunità, un'espansione continua 
ed equilibrata, una stabilità accresciuta, 
un miglioramento sempre più rapido 
del tenore di vita e più strette relazioni 
fra gli Stati che ad essa partecipano>. 
La realizzazione della Comunità è stata 
fatta dando la preferenza alla politica 
di destra (riduzione progressiva delle ta
riffe), ma via via resistendo alla applica
zione delle idee di sinistra (politica co
mune). Nella politica agricola in parti
colare, il Governo francese è stato costret
to a combattere a colpi di progressivi 
ultimatum (Philip dice che, al governo, 
egli avrebbe fatto altrctt:into), per otte
nere la realizzazione della politica agri
cola comune. Senonché, dopo aver aderito 
all'istaurazione degli istituti di una poli
tica agricola comune, gli altri Stati, o 
:llcuni di essi, hanno cercato di rimetterli 
in discussione. 

Philip attribuisce alla mala fede del 
Governo italiano b pretesa di ritornare 
sui prindpi dcl regolamento finanziario 
agricolo, che esso aveva approvato tre 
anni prima, e rimprovera alla Commissio
ne di essersi prestata alla manovra olan
dese di porre una unificazione delle risor
se finanziarie, di per sé auspicabile, come 
condizione dell'esecuzione degli impegni 
già presi. Non so se sia esatto il rilievo 
circa l'atteggiamento del Governo italia
no, atteggiamento sul quale abbiamo no
tizie piuttosto reticenti e confuse. La con
cezione che abbi:imo della scarsa efficien
z:t del nostro esecutivo, porta a ritenere 
che una vera posizione non ci sia stata 
e sarei disposto a sc.igionare il governo 
patrio dall'accusa di Philip. E' ben certo, 
invece (e non è stato me~so in vista) che 
dal punto di vista dello stretto diritto, la 
Francia aveva ragione nrlle trattative. Si 
"oleva far dipendere l'applicazione di 
quanto già era stato convenuto. dalla 
sottoposizione al controllo del Parlamen
to Europeo di fondo comunitario, doman
da questa che, per quanto degna di con
siderazione, rappresentava ben poco sulla 

\'ia dell'integrazione, e che è stata posta 
in maniera arbitraria ed illegale. E' evi
dente che non si può far dipendere la 
applicazione di un contratto, dalla richie
sta di stipulazione di clausole aggiunte 
al contratto stesso. In tale posizione si è 
compromesso anche l'esecutivo comuni· 
tario. Per contro Philip indica come obiet
tivi di una campagna della sinistra euro
pea: la realizzazione integrale, a partire 
dal 1967, delle politiche comuni, agricole 
dell'energia e dei trasporti, la realizza
zione dell'unione doganale integrale, l'ini
zio della preparazione della programma
zione a medio termine, il conferimento 
all'esecutivo comune, che entrerà in fun
zione col gennaio prossimo, della auto
rità e delle risorse finanziarie necessarie 
per la realizzazione di questi scopi, la 
effettiva applicazione della regola mag
gioratoria per le decisioni di politica eco
nomica, una effettiva responsabilità del 
l'esecutivo comunitario, nei limiti della 
sua competenza, di fronte ad un'assem
blea europea reale, vale a dire eletta a 
suffragio universale. 

Philip dimostra come questa concezione 
europeistica condizioni la politica nazio
nale e non viceversa. Egli indica come 
motivi di opposizione alla politica golli
sta, derivanti dal programma europeista, 
la incompatibilità della coordinazione 
europea delle politiche nazionali con il 
piano di stabilizzazione che è in cono in 
Francia, la discordanza degli accordi pe
troliferi franco-algerini da una nuova po
litica verso i paesi del terzo mondo, la 
contraddittorietà del reclamo al ritorno 
al tallone, ora con una politica che neghi 
il rafforz:imento al club dei ricchi ed il 
depauper:imento dei paesi diseredati, la 
debolezza della politica che chiede la 
indipendenza dagli Stati Uniti e non im
piega i mezzi necessari per rafforzare 
la politica comune europea. Si potrà pen
sare quel che si vuole dei propositi enun
ciati dal Philip, ma non si può negarne 
la felice e realistica combinazione di idea
lismo e di pragmatismo, la saggia mode
razione e la dura chiarezza, l'unanimità 
e la razionalità e l'acutezza e l'ampio 
respiro. Non si può negare che essi rive
lano a tutti come il fulcro di ogni pro
gramma politico serio consista nella poli
tica europea, dalla quale dipendono le 
politiche nazionali e quelle mondi:ili, e 
come essi siano tali da provocare un sano 
rimescolamento di forze, cacciando a de
stra conservatori che credono di ~edere a 
sinistra, e recuperando forze vive a ~i

nistra. I nostri politici preferiranno, alle 
dure opere, la comoda quotidiiina mez
z'ora di giaculatorie europeistiche e la 
formulazione di programmi nazionali pe
renti prima di essere nati? 

MARIO BONESCm 
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Le radici 
della Mafia 

DI PAOLO SYLOS LABINI 

L\ MAFIA osiste solo ndla Sicrlia occi<lencale, non in quolla 
orientale: perché? Io sono stato tre anni in Siòlia (inse
gnavo neH'Univer)icà di Cacania) ed ho riflettuto m que· 

sto problema: perché la mafia esiste solo nella Sicilia occiden
tale? E 'PC'rché questa parte d~la S1c1lia è tan·o più arretrata 
di quella orientale? Se si pongono queste domande ai siciliani 
anche colti ci si ~nte dare de'\.le risposte <li tipo quasi razzista: 
si fa .riferimenito agli influssi dci normanni, dei greci e degli 
arabi - gl'influs~i favorevoli essendo di solito attribuiti ai 
greci, qudli sfavorevoli agli arabi. Ipotesi di questo genere non 
poc;sono osserc prese sul serio: sotto l'aspCotto razziale, la S ciHa 
è stata un crogiolo. 

Una possibile ipotesi alternativa, quella che intolktua'i
mcme mi sembra la più soddisfacente, può essere ricavata dallo 
studio della storia economica e .socia•!e delila Sicilia 

Noi, nella civihà moderna, con lo svi'luppo ec~nomico mo
derno, abbiamo fa~ro J'esperienza di una continua l'r35forma
zione, non solo della cecnica produt:iva ma anche del modo di 
\'Ìvore e del modo di vedere le cose. Viceversa, quando ci tro
viamo di fronte a ~ietà che sono state ferme per lun!{o tem
po e continuano 10 una certa misura ad essere ferme ~ ~ si 
modificano è essenzialmente per urti esterni piuttosto che per 
moti autonomi -, i1l .peso della storia diventa enorme e aùdi 
rittura i secoli contano come gli anni por una socie~à che si 
muove. Se così è, ndl 'analisi bisogna andare molto indietro 
nel :empo e non spaventarsi anche se si traaa di diversi seco
li. Come curiosità, vorrei ricordare uno strascico storico che 
ad~ sohanto si ,.ta spegnendo e che anni fa mi capitò per 
caso di considerare, esaminando nell'annuario di statiMic::i 1 
ta.o;si ddla natalità iHegittima nelle dive.rse province :.tafoine: 
nolla provincia di Ferrara j1l -tasso risuhava molto più elevato 
della media (olrre iii tri.p!o!). Che cosa ~uccede !n quella pro
vincia? L')potesi che poteva spiegare questo fenomeno er::i che a 
Ferrara c'era stata la Corte degli Estensi, la qu:;le, particolar
men:e nel periodo finale. si era distinta per una notevole liber
tà di costumi sessuali. Ora, soprattutto nc!le società ferme, ge 
rarchicamente :.-tabilite, l'esempio dc'lle alassi superiori è fonda
mentale nel determinare j comportamen.ri de!!'intoro giruppo 
~iale. E questa Hbe11rà di costumi sessuali, che avevano le 
classi superiori, si è poi diffusa, con la conseguenza che l'avere 
figli illegittimi socialmente non è motivo di censura o di con· 
Janna così grave 'Come in altre zone. L'e~evato ta:;.so s: ris<on
tra, precisamente, non ndla circoscrizione dell'attuale pro\·incia 
di Ferrara, ma nei confini del vecchio ducato. Questa è una 
situazione che ha origini addiTittura nel periodo de! Rin::isci
mento! 

L'ipote,i che mi è sembrata più inter<'ssante è l\a se!-l'Uentc: 
nella Si.:ilia orientale il •istema feudale è entrato in crisi ed ha 
cominciato '.I trasformarsi ·per un processo intorno diversi '>C'Coli 
prima che nella Sicilia occiden:ale. Per.:hé? Il .perché è un 
misto, 'llna combinazione chimica d1 divers! elementi: ci sono 
situazioni natura'li che rnttenèono e condizionano i cambia
menti, anche se non ne sono mai la causa, ci sono muta
menti is:iruzionali e ci sono mu~::irnenti nelle 'Condizioni eco
nomiche, tra cui preminente è stata la rivoluzione dei prezzi 
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nel '500, rivoluzione che veniva <la fuoci, dail'aff!us:.o, in lspa
gna e poi in tutta l'Europa, ddl'oro proveniente da! nuovo 
mondo; si ebbe allora una inHazionc aurea, che fece i;a1ire i 
prezzi e stimolò i traffici soprattutto in Europa e particolar
mente in Ispagna. Questi maggiori •traffici provocarono la con
venienza di accrescere la produzione di prodotti agricoli, che 
erano i principali prodor~i in quel iempo. 

Ora, cene zone del!a Sicilia, per ragioni di comun caz!oni, 
per l'estensione delle pianuce e fa faciliotà di di~porre di acque 
(zone frequenti ndla Sicilia orientale), reagirono attivamente a 
questo contraccolpo; viceversa nelila parte occidentale del.la Si
cilia queste zone erano più rare, più deficienti, più circoscritte 
(anche fa famosa Conca d'Oro di Paiermo è una piccola conca, 
è un grosso giardino e non un'ampia area). Ci furono trasfor
mazioni istiruzionaH: secondo quel che mi diceva un mio 
amico avvocato di Catania, che anche lui nelle sue caux: va 
indietro nel tempo, .perché in que)te regioni spesso st va indie
tro nel tempo anche negli affari ordinari de.Ila vita, !'enfiteusi 
diventò uno Si~rumento di trasformazione agraria, di wlonizza
zione e quindi di formazione di una prima borghesia agraria, 
che cominciò a s~retolare ii feudo, creando a poco a poco un 
nuovo ambiente. I signori feudali uovavano conveniente cedere 
le loro. t~rre in enfi.teus1 perché potevano esportare i prodotti 
otten~u m pagamento dcl canone a prezzi vantaggio,i e cre
•cenn e perché potevano estendere 1.) loro dominio su un nu
mero crescente <li .porsone. In effotti queste concessioni favori
rono 'la colonizzazione di proprietà scarsamente popolate e, a 
::ausa dcUa relativa stabilità di cui godevano co!oro che colti
vavano la terra, favorirono gl'inve:.timenti agrari. 

Il feudo veniva meno: rimane\-ano del!e famiglie co,picue, 
ma senza la precedente base economica, di ~ipo feuda!e: gros.>e 
proprietà, ~i::i ·laiche, sia ecclesiastiche, venivano 'Cedute o in 
enfiteusi o in altte forme di fitto favorevoli alle trasformazioni 
agrarie. Que~te trasformazioni facevano .parre <li quel processo 
che è stato mirabilmente descritto da Adamo Smith e che con
dusse alla formazione della borghesia agraria e commerciale. 
Nocava Smi·h che ià dove prev:èevano le città e~senzia!mence 
fondate - potremmo drre - sul feudo, c'era <li:>organizzazione 
ammini:.trativa, mancanza d1 vie di comunicazione, m::inranza 
di giustizia, noi senso che cominciava a profilar~i, cioè nel senso 
moderno; viceversa, nelle città che stavano dive11J:ando centro 
di traffici si aveva la formazione .progressiva di questi e!ementi. 
La formazione della borghesia 1portava con sé la co~tituzione 
ùi una prima organizzazione della cosa pubblica, ad una dif
fu,ione dcl cosiddetto senso <li giustizia, perché era ne1l'inte
resse, era una necessità di queste classi, che volevano affer
marsi socialmente arricchendosi, trafficare e, iper ~volgere i loro 
traffici, avere sicurezza di vie di comunicazioni, avere una 
forma sia pure embrionale <li amministrazione di quol tanw 
di attività •pubbliche che doveva e!>sorci anche ;i11lora. E que;ta 
opera di erosione graduale è andata avanti e ha portato a! ri
sultato di una Siòlia orientale che oggi è arretrata relativamen
te ad altre parri d'Icalia, ma che è neaamente più progredita di 
queolla occidenta1c. Sono tmpressionanti le difforenze in tanti 
e tanti campi, per esempio neM'assetto dei mercati onofruNi
cQJi : sembra di essere in due società completamente diverse. 

Tutto questo, invece, non è accaduto nella Sici!lia occiden
tale, neppure là dove c'erano srate queste concessioni in enn
teusi con queste forme che potenzialmente potevano co~tituire 
la base per una colonizzazione e c1uindi per fa formazione gca
dualc di una borghesia agraria. Queste forme ùi enfiteusi si 
sono mostrate caduche (essenzia:lmente si trattava di zone ari
de, a monorulrura cerealicola). Qui è rimasto il feudo moito 
più a 1lungo: ne è cominci:1ta fa disgregazione solo nel secolo 
scorso e, con quella, è venuta fuori "3 mafia: in origine la 
mafia viene dal feudo. Queste cose sono state messe in evidcn-
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za nelle indagini di Franchetti o Sonnino: i primi <mafiosi> 
sono i e bravi> di don Rodrigo! La giustizia nel senso moderno 
non c'è nel sistema feudale e i1l ;;ignore feudale (il e barone>) 
fa quello che vuole, è il prepotente <lolla situazione e de!ega 
la .sua propote.nza a dei e bravi>, i quali possono essere suoi 
5ervi·tori, m:i possono anche rivoltarsi contro <li lui. Quindi c'è 
un processo dialettico: il prepotente diventa a sua vol!a oggetto 
<li prepotenza. 

Dunque, ,.econdo il mio .punto di vista, che non credo af
fatto personale, la mafia è essenzi~lmente una rea?Jione di un 
sistema feudale in disfacimento: è una forma (patologica) di 
organizzazione giuridico.amministrativa che ·tende a s'Urrogare 
in qualche modo quolàa organizzazione che la borghe:ria andava 
producendo akrove, ma non in quelle zone, ne-!!e qua!i i! feu
dalesimo è entrato in disg.regazione con enorme <ritardo e per 
uni esterni, non per un processo di trasformazione interna, co
me dall'esterno è venuto iii tentativo d'imporre una organizza
zione e modema >. E non si tratta di un caso unico; questo è 
importante. In condizioni simili •vi sono state forme di reazione 
mo~o diverse : in Sidlia quella reazione ha assun.to Ja forma 
mafiosa, con caratteristiche particokri; ma in Spagna, in Sar
degna, nel Mezzogiomo continenrale ha assunm Ja forma del 
banditismo o di aitre attività o modi di vita extra legali, addi
ritmra con ordinamenti gimidici distinti da que!!o de!lo Staro. 
Alcuni ;sociologi e alcuni giuristi hanno studiato ae comunità di 
Orgosolo in Sardegna, dove >i obbedisce a e norme> <live.rse 
da que;lle doJ.lo stato; queste e norme > hanno riempito un 
vuoto, un vuoto clic non è stato mai riempito dal.lo sviluppo 
della borghesia, con '1a creazione capiHare di quello che è stato 
chiamato e assetto civhle >: vie di comunicazione, giustizia, pub
hlica amministrazione. E ciò non era il tl'isultato di una razio
nalità superiore o di una genorosità dei così detti borghesi, 
era una condizione necessa'fia per lo sviluppo de!iJa borghesia, 
era una condizione por elevarsi, attraverso i traffici, attraverso 
un modo •p:irticolare di arr;cohimento, che a sua \'O]•a era un 
asipetto della volontà di potenza e di affermazione sociale Là 
dove ha avu!o tluogo questo sviluppo, abbiamo que,;ta intelaia
tura; e noi viviamo in gran parte su un patrimonio fonmatos•i 
knramente attraverso i secoli. In cene zone, invece, quello svi
luppo non c'è stato o è stato, finora, debale e iparzia:le; citengo 
che, in ItaJia, anzi nd Mezzogiorno, il vuoto più grosso sia 
qud!o deHa Sicilia occidentale. 

La mafia tr.:le origine <laHa dissoluzione de:! feudo, nel se
colo scorso. Poi c'è id .processo di uasformaz1one : dal1la cam
pagna Ja mafia passa anche al.Ja città e si ha una pìura!ità di 
mafie. Però la mafia dassica rimane sempre collegata col feudo 
ed è soltanto negli ultimi anni che comincia una profonda dif
ferenziazione e vengono fuori diverse maHìci .piuttosto che 
una, cioè quella del feudo. 

Q uelle caratteristiche psicologiche, che vanno poi studiate 
come problema a sé solo per ragioni di divisione del lavoro 
fra diversi studiosi, sono essenzialmente un poritato di ques.ro 
ampio processo storico. QueJ.la carenza nel senso di giustizia 
proviene da una situazione in cui gradua:lmeme, ma senza 
soluzione di continuid, si trasforma '1a vecchia giudizia feudale 
in un tipo di rapporti sociali, che sono pur sempre fondati 
sulla prepotenza, ima che non hanno più quella sorta di rico
noscimento giuridico che ·potevano avere noi sistema feudale, 
che del resto in Sici-lia era sempre stato arretrato, insufficiente 
e difettoso anche come sistema feudaJe, •par:tico!armente neJl1a 
Siòlia occidentale. Qui è ;l'origine di questa giustizia fatta da 
sé, 1per così dire: i e braV'i > non devono rispondere a dei giu
dici, ma solo a1 signore feudale. Questi diventano puri rap
porti <li forza. Quindi vedrei questo atteggiamento di prepo
tenza collegato con quel .processo storico, processo s.:orico che 
è profondamente divorso da queJ.lo dehla Sicilia oriema!e. 
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La sipima principale è qudla doifa volontà di affermazione 
rnciale, ddla volontà di potenza. Ma in fondo questa è la 
»pinta princitpale in tutti i tipi di evoluzione sociale: può agire 
per il bene, •per co~ì dire, o può agire per il rna·:c; può agire 
con mezzi che vengono accettati e considerati •leciti o può 
agire con mezzi illeciti o con risul.tatti amisocia•li, ma !a spinta 
di fondo è sempre tla stbsa. E lo stesso a,rricchimemo o è un 
sottoprodotto di quesra spinta oppure è una condizione di 
questa sipinta. 

E' stato detto che ndle zone più aHetrare de•!!a Si6lia 
non c'è ·la siimbiosi tra attività 1produnive e progresso tecnolo· 
gico, siimbiosi che consis.re nel'!'-applic.azione dei ritrova:i del1Ja 
scienza ai processi produttivi. Là dove una tale simbiosi ha 
avuto .luogo normaimente ci si a.rricchisce producendo di più: 
là <love non c'è, ci si arricchis<e sottraendo ad attri. Ma non 
si tratta di diverse mo!ivazioni psicologiche, non si tntta di 
indagare ne!!a mente degli uomini: in quesite società, in queste 
economie arretrate è tuttora forte l'eredità di un sistema so
cia'le per sua natura stagnante .:ome era aippunto i! sis!ema 
feuda1e. Lo sviluppo o 11 mancato svi.Juppo tecnico-economico, 
l'avverarsi o •il mancato avverarsi di queHa simb!osi condizio
nano i:l modo di agire e tl'atteggiamenro genera!e delle <persone 
e la &tessa cultura : •prominentornente «umanistica> (nel senso 
più sterile e retorico del termine) nelle società arrc~rate; premi
nentemente « tecnico-scientifica > nelle altre. 

li quadro della Sicilia va visto nel suo complesso: solo così 
si può comprendere Ja situazione pa•r-.ticalare de!.!:> Siri.!ja occi
dentale, in cui si sviluppa il fenomeno mafioso. In questo 
quadro complessivo vanno tenuti ben .presenti alcuni da~! di 
fatto, che di soli·to sono •t<rascurati e che riguardano •l'occupa
zione. Su una ipopolazione totale di circa quattro milioni e 
mezzo di persone, gùi occupati sono un milione e mezzo: la 
quota della popolazione attiva è dunque sensibi•lmente minoce 
della media italiana (33% contro oltre il 40%). Inoltre, è im
pm.ran.te vedere quante persone, di questo mi'!ione e mezzo, 
hanno effettivamente una attività stabi;le e sistematica, capace 
di offrire tranquillità di occupazione e .prosper:rive di migliora
mento; ebbene, si tratta di appena la metà e forse so'.o di un 
terzo! Sono, 1n primo luogo, coloro che favorano nol!'indusuia 
moderna, che è estremamente ·limitata, e neH'amgianato di 
t~po nuovo, 'C'he in certo modo è .Piusòto ad inserirsi, 5ia pure 
indirottamente, nel tprocesso di sviluppo (a,J;ludo ait.le officine 
di Tiparazione meccanica e, in genere, alle uni·tà anigianali che 
forniscono beni o servizi complementari rispetto ai prodotti 
dell'industria moderna). Sono, in secondo .luogo, co!oro che 
lavorano nelle zone agricole relarivamente svi·luppate, in cui si 
ufrlizza :l'acqua e si .produce una var.ietà di prodotti, partico
lanmente orirotrutticoli. Sono, infine, c~oro che lavorano nelle 
a-t•tività commerciali relativamente evolute e negli uffici, pub
blici e privati. In runi questi settori J'auività è continuativa, 
nel senso che si svolge durante ~'intero corso de!:l'anno ed ha 
prospouive di miglioramento. Ma nelle amplissime zone de;! 
centro e del sud <lolla Sici.Jia, dove preva:le la monocu!tura ce
realicola, iii bracciante ohe arriva a :lavorare cento.::inquanta 
giorni all'anno è considerato già fortunato e c'è da dire che 
arriva a quella cifra solo se trova .Javoro anche ne!le opere 
pubbliche. E nelle città, grandi e piccole, .pu.!.lu!ano !e atl'ività 
precarie neiJ.l'artigianaro di tipo tradiziona.Je e ne! piccolo com
mercio. 

In breve, Ja metà e forse due terzi degli occ11p3<ti &i tro
vano in Sicilia in condizioni precarie; il che significa incer
tezza, mancanza di tprospottive di miglioramento, significa -
in definitiva - una vita che si svolge alla gior.nara. 

Qual è Ja via di u:scita? Oramai è chiaro a :rutti che !a via 
di uscita sta, princi.pa!lmente, nello sv~luppo de'lle attività pro
duHive che, per foro natura, sono in grado di irradiare queg·li 
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dementi di progrc~>o cccnologico di cui parlava don Geme!laro. 
Le zone industriali che cominciano a crearsi nella Sicilia orien
ta~e sono ancora circosaritte, ma possono gradualmente a!lar
garsi e possono avere un peso specifico crescente ndl'cconomia 
siciliana; possono determinare processi indotti di sviluppo e, 
via via, offrire anche ai sidli:ini della pane occidenta!c nuove 
possibilirà <l! davoro. 

L'industrializzazione 

Intravedo rurt:a\'ìa grandi difficolcà nel promuovere la in
dmtrializzazione nella Sicilia occidentale, in quanto !à esiste 
una .;pccie di ciircolo Yizioso; !a presenza della mafia si fa sen
tire anche nell'assunzione dci ·lavoratori, ndùc forniture di cui 
~e ditte hanno bisogno e so addirittura di imprese che intende
\'ano stabilirsi o si orano già stabil:~e nc<lla Sici!ia occidenca:lc 
e che sono state costrette ad andarsene. 

Pertanto, in queLla zona si deve pensare ad investimenti 
molto grossi (anche se non necessariamente consistenti in gros
si impianu o in gro:.Si stabilimenti) capaci di creare una contro 
corrente: se si fanno piccoli investimenti, si rischia di essere 
sommersi da una situazione o da un ambiente che soffoca le 
iniziative. 

Finora, qud poco di luce che è stato possibi:lc vedere in 
Siòlia proviene quasi soltanto dalla parte orientale e questo 
non è un caso, perché in quolla pane l'ambiente economico è 
più reattivo, ·l'amministrazione è meno inefficiente o più effi
ciente, non c'è mafia e l'elemento di e socialità>, pur essendo 
molto deficiente, è tuttavia più accentuato di quanto sia neHa 
Sicilia occidentale. 

Pertanto, considererei come un cauterio capace di elimi
nare i tcssuù cancerosi e canctrigeni doHa Sici:ia occidentale, 
lo ~vilup~ di un'industria moderna attraverso investimenti 
grossi perché quelli piccoli sarebbero destinati ad essere soffo
cati sul nascere. Con«emporaneamcnte, si dovrebbero accrescere 
gli sforzi por •promuovere ùo ~viluppo dell'agricoltura, artra
verso la costruzione di nuove dighe e l'ampliamento e i! ra
zionale sfruttamento dei sistemi d1 irrigazione. E si dovrebbero 
accrescere gli sforzi 'per sviluppare scuole e istituti tecnici e 
professionali e per aiutare lo sviluppo di forme assicu•ativc. Si 
tratta insomma di una ba~taglia da comba:tere su divcni fronti, 
anche se il fronte più impootantc, a mio avviso, re>ta sempre 
quoJ.lo ddl'industria moderna, perché essa è capace di condi
z:onare tanti altri settori 

Quanto allo sviluppo agricolo, esso può avere effou! di rin
novamento sociale oltre che economico so!o se è fondato sul
l'irrigazione. Per porre fa questione in tcnnini <lr~ici vorrei 
considerare, da un faco, un'agricoltura senz'acqua e, dall'a!tro, 
un'agricoltura con acqua. L•agricoltura senz'acqua è essenzial
mente monocultura, in genere monocultura cerealicola. Una 
tale agricoltura è caratterizzata da un bassissimo nu~o di 
giornate lavorative per ettaro, da un diagramma di lavoro 
nettamente discontinuo, perché c'è una spaccatura ua il pe
riodo di <lavoro inte1uo, compiuto con pochi mezzi rudimen· 
tali e quindi estremamente penoso, e i:l periodo di ozio for
zato. In queste condizioni !e pohone sono abituate a dete
stare il loro lavoro che è duro, sempre eguale, non consente 
altcmative cd ha carattere discontinuo e ipnc<:ario. Su ques.ta 
base arriverei addirittura a sostenere che in un'economia ar
retrata, prevalentemente agricola, le differenze dd!a pianta
uomo ne:le diverse zone dipendono 10 non piccola rni,ura 
dal tipo di agricoltura. Vorrei riferire:, a questo proposito, 
un'osservazione che mi è capitato di fare in Puglia. Io sono 
pugliese di origine e ho dei parenti a Gravina. Uno di questi 
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parenti, m particolare, mi parlava in termm1 recisamente ne
gativi dei contadini, dei mezzadri dcl posto. Diceva che lui, 
quando poteva, :?ssumeva mezzadri di A1tamun, un centro 
che si trova a meno di trenra chilometri da GraYma. Mi par
:ava in termini quasi razzisti dci contadini di AJ1tamura, in 
con<trasto co11 quelli di Gravina: quelli di Altamura - diceva 
- sono v1vac1, dinamici, intrapendenti; questi, se \ai nella 
piazza, li trovi tutti n che non fanno nU:la. Ora, un'ipotesi 
razzisra su nudei sociali che distano fra loro meno di trenta 
chilometri ovviament:ie non regge. La spiegazione è quella dcl
i'acqua e do! tipo di colture. Gravina si fonda sulla monocul
tura cerealicola, con !e caratteristiche di lavoro cui ho accen
nato; 4e pcr~ne nei confronti del lavoro hanno un atteggia
mento addirittura d~ odio; e non si possono esercitare facoltà 
di scelta, perché B o si coltiva grano o non si coltiva nulla, 
non si pos;ono produrre carciofi, pomodori, fru·•a, che richie 
dono acqua in abbondanza. Ad Altamura ci sono migJ:ori 
\'ie di comunicazione fin dal tempo antico e, soprattutto, c'è 
l'acqua; <li conseguenza c'è possibilità di scelta. U lavoro è 
dis;tribuito durante fintero anno; le giornate di favoro per il 
braccian:e o il piccolo contadino non sono centoventi o cen
tocinquanta, come nd!e zone cerealicole, ma duecentocinquanta 
o trecento; in un'economia agricola questo è estremamente 
impoI'tante. Inoltre T~peto - \'i è possibilità di scelta: si pro
ducono ortaggi, frutta, porfino colture indus•riali; e si può 
cambiare: prodotto, ~cvndo !e if!u•ruazioni ddla domanda; 
quindi la facoltà di scdta è continuamente stimolata. La pian
ta uomo, quasi avvizzita nella zona arida, è dinamica e intra
prendente in quelfa che ha l'acqua. 

Differenze simili ho trovato in diverse zone del!a S!cilia, 
con atteggtamenù addirittura .razzisti tra le diverse popola
zioni, di quelle do1lc zone con acqua rispetto a queJ.Je deJJe 
zone aride. Anche ll si dice fa stessa cosa della gente che 
vive nella zona senz'acqua: è gente che non sa far nulla, 
inetta, incapace. Quindi è l'ambiente che condiziona in ma
niera fondamentale gH uomini. Ed è fa monocultura cereali
cola .Ja maledizione dcl Mezzogiorno (fa riflessione non è mia), 
non solo sotto faspetto economico ma addir~ttura soHo quello 
biologico. Nelle zone aride ciò che domina è !a precarietà: si 
arriva ad un massimo di centoventi o centocinquanta gior
nate di lavoro, quando si considerano anche !e possibifoà di 
integrazione, precarie anche queste, offerte dai lavori pubblici. 
Le occupazioni precarie caratterizzano l'economia sici!iana, non 
solo nell'agricoltura, ma anche: nell'artigianato tradizionale e 
nel piccolo commercio. Come dicevo questa mattina, gli occu
pati precari si possono valutare in oirca .Ja metà del totale 
e forse due •terzi. Nella metà o nel terzo relativamente più 
fortunato ci sono le industrie moderne e c'è l'impiego pub
blico, che è preso d'asjalto dal:!c famiglie .picco!o-borghesi me
ridionali proprio perché da la ccrtt'zza di un mondo in cui 
l'incertezza domina. Nelde zone in cui prevalgono le occu· 
pazioni precarie non solo gli aspetti !propriamente e-:onomici 
ma anche quelli demografici assumono caratteri particolari 
(perché non è solo que~cione di reddito, è tutto l'uomo che 
è in gioco): in quelle zone si osservano i più alti indici di 
natalità. Promossi un'indagine analitica por comune e tro
vammo tassi di nata!ità indiani e <assi di na•alid piemon
tesi, cioè 33 per mille e 11 per mtlie. Le zone con maggiori 
tassi di natalità sono quelle dove più diffuse sono ic occupa
zioni precarie, che sono tipiche dolle zone agricole aride e 
delle città con poche o con nessuna industria moderna (a parte 
l'edtlizia); in queste città grande è il numero di coloro che 
svolgono piccole atcivhà saltuarie - a Palermo li chiamano 
e industriali> cioè quelli che si industriano per campare (fan
no commercio di stracci e altre cose, le più incrodibfli). E' !n 
tali zone, dove l'uomo non ha pr0$pettive e vive al:!a gior-
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nata, anche nel ·prolificare, che la natalità è più ekvata. La 
precarietà del lavoro - ripeto - condiziona tutto. 

Ques•o quJ<lro, cut'!avia, non Ùe\'e indurre a un nero pes
sim.smo: un processo di ~viluppo. che è un processo di lra
sformaz:one, comincia a delinearsi 10 Sicilia, almeno in qudfa 
orienta'.e. Ed anche negli organi m1 regionali non tutto è nero. 
Ii 'enatore Parri citava fa SOFIS. C"è .a SOFIS, ma c'è anche 
l'IRFIS, che ,i può crit"care o co mo!r1 aspem, ma è un orga
ni~mo mo'.ro dinamico, più funzion:t.e della SOFIS. C'è la 
situaz:one che ricordava Parri, dei pomodori pagati dicci lire 
al chilo ai contadini dagli intennediari, ma c'è anche la zona 
di Paternò nel catane~ dove risu!ta, da un'indagine che ho 
fatto fare sui mercati ortofrutticoli, che vi sono forme, in 
sostanza, civili; intermediari parassitari ce ne sono pochi e 
quei pochi non sono e mafiosi >, sono ben diversi da quelli 
della Sicilia occidentale. E anche quelle forme a53ociati ve che, 
si dice, nel Mezzogiorno e particol:irmente in Siòlia non at
tecchiscono, lì esistono: vi sono consorzi commerciali, oltre 
che di grandi, di medi e piccoli .proprietari. E si uaoca di 
associazioni che funzionano: hanno addirittura ra.ppresentanti 
a Milano e ad Amburgo. Quindi vi sono delle differenze, e 
se vi sono ampie ombre, nere come la pece, vi sono anche 
degli sprazzi di luce. 

Da chi può venire la salvezza? 

Allora, il <li;corso più ampio è questo: da chi può venire 
la salvezza? DaJ.la Sicilia o da fuori? E' certo che se non 
operano, se non spingono i sidliani, la salvezza non può ve
nire. E questi siciliani ci sono nella zona orien:ale, grazie ad 
una struttura relativamente più evoluta; nella zon.i occiden
tale vi sono quolli in condizione di resistere, che non sono 
molti ma non sono nemmeno pochis;imi. Vi sono i sindacati; 
tutti quei sindacalisti assassinaci significano un contrasto vio
lento, che in certi periodi è più acu:o e in a!tri meno acuto. 

Se è vero che Ja mafia ha le sue radic; in una vita eco
nomica e sociale premodorna di tipo - diciamo - ampia
mente feudale, ci si può attendere •l'estinzione della mafia man 
mano che questa s~tuazione si modifica? Come già avvertivo, 
io non credo che questo sia un processo automatico, ma credo 
che sia un processo - come rutti i processi storici - doloroso, 
fatto di contrasti acuti. Inoltre, come ricordavo, oggi !a mafia 
non ha più le sue radici soltanto nelle campagne degli an
tichi feudi: ;i è inserita anche, e progressivamente, in dispa
rate attività urbane. li problema, .pertanto, è di vedere quali 
forze sociali possano a\·erc inreresse, in senso ampio, alla di.
minazione graduale della mafia. Elementi di ottimismo si rica
vano da quanto diceva l'onorevole Li Causi: oggi si stanno 
appunto formando forze che spingono in questa direzione 
Sono forze, come rutte le forze storiche, discucibiii per alll'i 
versi, ma che pos.ono condurre a ques~o risultato, che si pro
fila come ~itivo. Sono in:cre.~i di grosse indUSùie dcl Nord, 
che hanno compiu~o o intendono compiere invest!mcnti in 
Sicilia e che ovviamen•e dalla presenza della mafia hanno tutto 
da perdere e nulla da guadagnare; sono inrercssi che fanno 
capo alla Sicilia orientale, verso la quale mi rivolgo con par
ticolare speranza, perché •là vi çono forze che possono ~pin
gere nella direzione giusta. Soltanto se si formano e se s'in
grandiscono forze di questo genere si può avere una qualche 
speranza che partiti politici, organizzazioni di vario tipo, man 
mano si atteggiano in senso progressivamente ostile a:la mafia, 
fino a sradi.:arla. 

Per comprendere quali siano Ie odiorne radici cconomico
sociali della mafia, ritengo che convenga promuovere almeno 
tre indagini. 
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In primo luogo, o.:corre un'indagine su:i sis<ema di irriga
zione e sui consorzi <li bonifica nel:le provincie occidentali. 
Questa indagine •può partire dall'analisi dei dati obiettivi dc11c 
singole zone (prodo•ti, occupazione. salari, prezzi. cd altri 
dati), per poi approfondire i criteri di impiego e di distri
buzione (o la mancata di~tribuzione) d()Me acque ai diversi 
proprietari, accertare il cos~o e il prezzo per litro e ia de
stinazione dei guadagni, chiarire la composizione dci con
sorzi e i modi con cui, nella rea!tà, vengono nominati i diri
genti. Una tale indagine. naturalmente, non può essere svolta 
interamente dal gruppo di lavoro: essa va integrata da inter
rogatori dei dirigenti dei consorzi e di altri organismi e uffici, 
interroga•ori condotti dirottamente daHa Commissione. 

Questa prima indagine sui consoni di bonifica e di irri
gazione è molto 1mportante nella Sicilia occidentale. In questa 
indagine rientrano anche i problemi dei bacini di raccolta di 
acqua, i problemi de!Jc famose dighe che da anni ed anm 
devono essere costruite, ed altri. 

La seconda indagine dovrebbe riguardare il mercato delle 
aree fabbricabili: le licenze edilizie e ile dirtc costrutt·rici ~ocali 
e non locali. Conosco un grosso costruttore, il quale mi ha 
detto che ha avuto una esperienza semplicemente raccapric
ciante a Pa:lermo, per Je imposizioni che venivano da·!!a mafia 
nelle assunzioni di mano d'opera. 

Ora questo personaggio può benissimo essere chiamato a 
parlare qui liberamente: dopo che è rimasto scottato (ha il 
dente avvelenato) sarà ben iieto di essere ascofouo. 

Anche qui si deve pensare ad una doppia ana!isi: una 
fondata sui dati di facto (natura!men;te interpretati cntJca
mente) e l'altra fondata su interrogatori. Ma se non sbaglio 
la Commissione 3j è già mossa in questo senso. 

Terza indagine: mercato dei prodotti agricoli e mercati 
generali. Quindi, altre due indagini specifiche: una sui rap
porti tra piccoli produttori e intermediari (spesso ndla zona 
occidentale ques.ti si chiamano e antisti > e di 1regola sono 
anche usurai nel senso che acquistano prima il prodotto da 
contadini indebitati che devono vendere e in quella circostanza 
fissano un basso prezzo e poi stabiliscono un interesse che 
in quakhe forma viene fuori) e .J'altra sui mercati generali di 
Palermo. Connessa a questa indagine forse converrebbe farne 
una sulla situazione delle centrali ortofrutticole. 

Ognuna di qucsce indagini non •potrà affrontare ti pro
blema dei rimedi e degli interventi. Nel campo delle aree fab
bricabili delle licenze edilizie per agire occo11re chiarire a fon
do la situazione de<lle amministrazioni comu nali, a cominciare 
da quella di Palermo. Rispetto ai consorzi di bonifica e di frri
gazionc il Ministero ddl'agricoltura ha certi poteri e biso
gnerà suggerire che li adoperi di fronte a situarioni gcavi e 
in c~iaro. co~tra.t? con fa. !egge. R:guardo al mercato dei pro
dotti agricoli e a1 mercati genorali, si potrebbe pensare - e 
tanti hanno pcnsa:o - di poter ridurre man mano i! potere 
di intermediazione parassitaria di gruppi mafiosi attraverso fa 
creaz;onc di centrali ortofrutticole gestite dalla Reg!onc. Da 
que,lo che mi risulta, gli ostacoli che si sono incontrati su 
questa strada sono semplicemente spaventosi : ci sono delle 
centrali già costruite ma - come l'ospedale di quel famoso 
medico mafioso assassinato anni fa - mai utilizzate. 

Ora, gettare un fascio di luce su siruazioni di questo ge
nere è estremamente utile dal punto di vi>ta pratico: 1a Com
m1ss10ne antimafia potrà avere tanto maggiore efficacia - io 
ho fiducia in questa Corrunissione che già sta dando dei risul
tati e •più ancora ne potrà dare - quanto più farà uso d i 
riflettori su situazioni che per .Joro natura rifugg0no daJ.la 
luce. Questo è fondamentale. 

PAOLO SYLOS LABINI 
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Libri 
Stranamore a Parigi 

Con quanto detto sopra, si può facilmente 
comprendere come la bestia nera del gene
rale •ia l'attuale !legretario di Stato alla Di· 
fe-a l\lac:Xamara. Lo dottrina .MacNamara, il 
cui caposaldo è il concetto delle guerre pa
rallele, porta infatti direttamente all'esclu· 
sione dal gioco delle potenze minori, stante, 
da un lato, l'impos~ibilità per eose di tiOh· 
barcar•i l'onere economico di una forza di 
di·•ua•ione atomica e di un e~ercito conven
zionale indipendenti, e, dall'altro, il fallo 
che solo un sapiente dosaggio della minac
cia di escalation consente loro un minimo 
di po,gibilità di manovra sullo scacchiere 
internazionale, dove, sul piano delle forte 
convenzionali, non potrebbero mai mis~rar· 
~i con le super-potenze, mentre, sul piano 
atomico, il diòlivello relativo è più facil· 
mente messo in ombra da alcuni livelli ai,. 
soluti che sono comunque intollerabili (che 
\·aie e•>ere in grado di distruggere cinquan· 
ta volte il nemico, -e questo può di~trugger· 
ci anche una soli.a volta?). 

lntroduction 
à la stratégie nucléaire 
del Generale Beaufre 
Armand Colin 

L'INTERESSE principale di questo .l~bro ri
siede nel fatto che la personahto dello 

autore (già roppre,.entante della Francia 
nello Standing Group della NATO e at· 
tualmente direttore di un Istituto di studi 
i.trategici ereato nell'ambito del Centre 
d'étudeJ de politique étrangère) lascia sup
porre che le te:;i che egli espone ~iano la 
dottrina ufficiosa dell'attuale governo fran· 
ce.e. In que~to senso, almeno, l'apparizione 
del libro è 5tata accolta dalla etampa del 
suo paese (si veda per esempio l'autorevole 
commento del Monde, il 4 febbraio di que· 
•l'anno). Non ci addentreremo in que~ta sede 
nell'e-ame minuzio•o delle ipote•i trategi
che e non .eguiremo per filo e per -cgno i! 
cammino delle dedu1ioni atlraver•o le quali 
l'autore arriva alle &ue conclusioni. Più jm. 
portante, ci sembra, è il far rilevare come 
tali conrlu•ioni portino a presentare la po· 
litica militare, e non -olo militare di De 
Gaulle, come la migliore di tutte le politiche 
possibili, e gettino una luce notevole anche 
sul complesso dello politica estel'a francese. 

L'argomento-chiave, direi, sul quale tutta 
la cO•truzione si regge, è l'affermazione che 
le forze d'urto atomiche esercitano il foro 
potere di dissuasione - cioè eono un fac 
tore di stabilità - ~olo nella mioura in cm 
il nemico può essere indotto a credere che 
esse @aranno usate: altrimenti, all'ombra del
lo .tallo nucleare, rinuce la ~erra conven
zionale. Tale e credibilità> dal eanto suo, 
può e~•ere raggiunta ron vari mezzi: dal 
far credere all'avvenario di essere un po' 
più pazzi di quanto non si sia in realtà, al 
mettere a punto una panoplia nucleare tale 
da permettere quella chP l'autore rhiama 
una e e•callltion controllata>. Lo •catenare 
tutto il proprio potenziale atomico bUl ter
ritorio nemico è evidentemente un eccesso 
da evitare, ma l'autore è incline a credere 
che, per esempio, avvertire il nemico che 
alla data ora si di.truggerà un uo obbiet
tivo dichiarato sia un mezzo eccellente per 
fargli capire che si sta facendo sul serio: 
Il nemiro, ovviamente, non risponderà ael 
un •olo colpo con una reazione e .pa,modi· 
ca> (cioè definitivo per ambedue i conten· 
denti). Re•ta, ovviamente, il pericolo che 
egli sia tentato di rendere la pariii:lia, di
struggendo anch'egli un determinalo obiet
tivo, e che in qnesto modo, di ba~e in base, 
di città in città, non si fini•ca lo •tesso 
nella di•truzione totale. Ma, afferma l'au
tore, nulla è perduto finchè la escalation 
rimane controllata: <1uando i due avversari 
si saranno scambiati una dozzina di colpi 
troveranno ugualmente che val 13 pena di 
negoziare per salvare il resto. La differenza 
fondamentale fra que to tipo di guerra e la 
guerra e .pa.modi<"a > è che la prima ri
chiede un certo tempo: il tempo, appunto, 
del quale la diplomazia può trarre profitto 
per mettersi all'opera. 

Ora, un mezzo eccellente per conferire 
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ncdibilità alla minaccia atomica è l'e•i,ten
zn, fra le due ouper-potenze, di un terzo in· 
terlocutorc. Giacchè è ovvio che le due ou
per-potenze non rischieranno certo di di
·lruggersi per degli obietth i di poco conto, 
cosicché quando una delle due minaccia~.e 
l'altra di riton.ione nucleare perché queola 
le arreca molestia su una questione m:1rgi
nole è evidente che la potenza minocciata 
non' potrà mai credere c:he l'altra voglia ~e
ramente impegnar-i a fondo ~u una que-ho
ne del genere, e perciò tireril diriua -enza 
la minjma apprensione. 'lu ciò che può t'>· 
sere marginale per una ·super-potenzo (leggi 
USA) può non esserlo per una potenza mi
nore e più direttamente interressata alla que
•tione (leggi Francia), e, •e questa potenza 
minore ave•'e la sua piccola scorta di me
gaton da impiegare oculatamente, la potenza 
aggressiva potrebbe essere indotta a pensa· 
re che esoa •Ì, forse li Ubt•rehbe, e quindi ~i 
tirerebbe indietro. Contrariamente a quanto 
alcuni critici affrettati affermano, dunque, 
l'indipendenza nucleare della Francia è un 
fattore di stabililà, e non di pericolo. 

D'altra porte, ciò che determinerebbe il 
ripenoamento del possibile aggressore (leggi 
URSS) non è tanto il piccolo potenziale ato
mico della Francia, quanto il riochio che 
nella guerra atomica intervenga con tatto 
il suo pe~o il potente alleato di quest'ulti
ma, cioè gli USA. In sostanza, una volt~ che 
In Francia ave••e fatto ricor,;o alle armi ato
miche l'URSS •i troYerehbe in otato di in· 
feriorltà se alle atomiche france.i ri-pon
dc•se solo con armi convenzionali: oi trove
rchbe ben~1 facilmente ~Ut>eriore se mobili· 
tasse il proprio potenziale atomico, ma in 
que,to caso potrebbe prevalere sulla Fran
cia solo a patto di distruggerla e, allora, la 
questione, per gli USA, ces•erehbe di es
.ere marginale, e determinerebbe il loro in
tervento. La situazione, inromma, ~arelibe 
analoga a quella che si presentò tra USA e 
Cran Bretagna nel 1939-'U, quando gli in
iclc-i combattevano contro Hitler e gli USA, 
ufficialmente, lavano a guardare: in efretti, 
gli USA potevano tollerare che la Gron Bre
taicna fosse sconfitta, ma non ch e fosse can
cellata dal novero delle nazioni indipen· 
denti e pa••a •e sotto il controllo del ne
mico. 

La condu~ione è dunque trasparente: lo 
scopo della forza etomica francese fodipen· 
dente non è certo quello di arrivar!' alla 
denuncia dell'alleanza con i:li USA. A I con
trario, è quello di rendere tale alleanza più 
proficua per la Francia (t>, ovviamente, più 
onerosa per gli Stati Uniti), costringendoli 
od intervenire in appoggio della Franria su 
tntte le questioni non c~-.enziali per loro, 
nelle quali e~·i farebbero volentieri a meno 
di intervenire, e nelle quali, <enza il loro 
intervento, la Francia •arebhe sconfitta, pur 
benza perdere la propria indipendenza na· 
:r.ionale (nel qual .caso gli USA interverreb
f>ero anche reb1u Jic &Umtibus). Coerente· 
mente a ciò, il corollario che ne ricava il 
p;enerale Beaufre è per una più stretta col
laborazione con gli US\, una collabora
zione che si estrinsecherebbe in particolare 
nell'abolizione del segrelo atomico e proli· 
camente anche del segreto mililare fril ii:li 
alleati. 

Sorvoliamo su alcuni particolari, che i,ono 
del re to impliciti, quale la necessità delle 
atomiche tattiche ( eoo;e sono necessarie pro
prio pcrchè sono ciò che i pacifisti normai· 
mente paventano: il primo gradino della 
e$rolation) e quale il destino dell'esercito 
convenzionale (il generale no difende l'eoi· 
stenia, sotto forma di forza d'intervento -
co•lituita di profo.,ionisti e di milizia di 
tipo •vizzero e•te•a a tutti i cittadini va· 
lidi - ma è evidente che, almeno que~ta 
ultima, è preconizzata più per motivi morali 
e pedagogici che per una sua effettiva pos
sibilitÌl d'impiego) e arriviamo alla visione 
politira che giu•tifica ciò che l'autore steno 
defini&ce, con lodevole reali-mo, e un poker 
infernale >. 

In sootanza, la po~ta più importante, Il bre
ve orudenza, è che venga econgiurato j) pc· 
ricolo di un e condominio> USA-URSS, che 
ridurrebbe tutti icli altri pae•i a •atelliti e, 
in particolare, congelerebbe in Europa le 
e frontiere di Yalta > (si metta questo di· 
scorso a confronto con l'attacco all'c equili
brio di Yalta, ossia quello delle due eg
monie > sferrato da de Gaulle nel suo di· 
scor~o di Sable,,.d'Olonne, il 19 maggio, du
rante il •UO giro di propaganda ne11a Van~ 
dea): occorre quindi, per il momento, dan1 
da fare per evitare un e prematuro > ravvj. 
dnamPnto USA-URSS. e Prematuro>, è ov
vio, •iicnifìca prima che la Francia abbia 
portato a termine il suo proran1ma d'arma
menti, che tale ravvirinamento potrebbe dan
ncicgiare. Ma, una volta superato .que!>lo 
momento critico, la prospettiva di lungo 
periodo (quella che l'autore chiama la sra· 
denzu del terzo millennio) non lascia dub
bi: LSA e URSS debbono incontrar.i, e con 
e·•i la Francia, o, meglio, l'Europa, che 
na cerà intorno ed un nucleo centrale com
po•to da Fran('ia, Germania e Italia, ma d1e 
è e impen,abile > •enza le sue e appendici > 
britannica, iberico e scandinava e dovrà 
comprendere anche i pae i dell'Europa 
orientale. Tutti questi paesi insieme costi· 
tuiscono la e fascia sviluppata > del mon· 
do, e prima del 2000 è os•olutamente nc
c-es•ario che •iano riusciti o trovare un 
mod1u vivendi, una •oluzione allo e sci•ma 
d'Occidente >, perché le loro forze, tutte 
unite, 6aranno appena sufficienti per far 
fronte a quella rhe .sarà la vera prova di 
forza, quella che deciderà del futuro dello 
civiltà: la nuova migrazione dei barbari, 
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l"a-.aho d .. I Ttrrn \londo. I),. ..t1.. pari.• 
•• irà allora la Cina'.' Que.ta i- la {!:rande in-
1·01r:r1it.1 t•ht> dedd1·rì1 la partita. 

C't> una 1·0-a 1·h1• uffa:<1·inu in <flll'•IO lihro, 
··cl Ì' la «ompleta mun1·anzu ili quelle rhe 
\1ax ordau diium:n u le uwn101me ron
Hn?ionali d<'ll.t no-tra •ol'Ìetà. lo non ho 
mai a,·010 il hl'n•• di a--i·ten• ad un ron
' 1•,:no a portt• rhiu-e fra re-1>0n·ahili della 
politi1·u anlt'ri1·una e re.pon•<1hili della po
liti1·u rraiH't'•t', ma ,,. i rappr;•,t•nl!lllli della 
Franeia parlano in <111ei 1·onHl(n i rom e il 
!(t'neralr Beaufr1• 1wl •no lihro, non fan·io 
fotit·a a «om1>rt>ndere roml' •"-•i rie-~ano 
.t inferorire ~li aml'rirani, rht• dt•ll"ipo~ri-ia 
·l'mhrano a\t•r hi-011no rome dt>ll"aria. In· 
folli non ho rnai 'i•to e•porrt' ron tanto 
rnndorl' In tt••i 1·he hene è 1·ii1 1·he aiuta 
lu Fran1·ia u ri1irrnclere il ruolo di ~rand(' 
1101<-nza. malt> 1·ii> 1•111• la o•la1·olu in que·to 
tt•ntati,·o. La •11'--a troria ..tw la prolifera· 
1iont' dellt' f orn•, c/p fr<l/J/}I' i• un follore di 
•tahilità è ·O•lt'nuta i:iu-10 <1u1•l tanto 1·he 
l><1•ta per ir,iu-tili1·are la for1·e tfp frt1p/J1' 
fnmc·e.e: -olo I;• nazioni « ni1done' oli >, 
info1ti, hanno diritto all'indip1•dt'1ua llU· 
de:1rt': la homha atomira in mano atrln
don,-.ia. ,,Jr -\l,:1·ria. a Cuba. non -areblw 
un fauort> di •t.ihilità. ma di pericolo. 
L'id<'a di un « 1·luh atomit·o ri-tretto è 
lh'r<"iò, in -é, una hnona idt>a: ;il i ameri-
1•uni -lia1diuno -olo in <1uant11 'ogliono 
lu·<·iarne foori la Franda. 

\lai la te-i ..111• di> d1t" Ì' hnono per noi 
non lo è nr1·1"-•arianwnlt" pn ir,li altri !'ra 
•lata ... po-ta, .ilnwno in •·1>111·.1 1·ontempo
ra1wa. <"on tanta ,•lel(anza. La •lr.-a uniono• 
della « fo·t"ia ., ilup1)ata > 11011 'ient' prt>t'O· 
nizzata in ha•t' ud uhro dt"nominutore t'O· 
mnne .,. non qm•llo !'111• lierh' o mal,. i 
popoli in 11u1•·tio1w 1·0-titui•t·ono un e.dli· 
l>li~linumt. ,. in quanto tal<' h.inno un in
h•re--e <"Onlllllt' n tener al l.1r,:o !!li 011/· 
,;,/l'r,. Oal ..Jw .i d,•du<"e andw forilm .. nt.-
11ual è la politic·a da Lenen• ri1111ardo alla 
Cina: poit·h1~ il monopolio atomico è la 
-ola •1wrunza c·l11• abbia lo 1•.,111blishme111 
di 'irwere lo ·l'Ontro l'On p;li 0111,iders. ,. 
1wi..J1é orm,1i l.1 Una è di' ent;lla anrh"t>.-a 
una potrn.ta .itomil'a. 1·on' i1•n1• for buon 
\i-o a 1·atth o i:io1·0 e t't'n·an• di allirarl.i 
1lalla pro1nia parte. Comt' tulli gli <'>lii· 
blisf1me111.~. u1H'l1t• qu<'llo d1•llu « fo,1·ia ·•i· 
lnppata i umnwtlt• la eoo1>tazioni'. Pun·hi-. 
hrninte•o. •f'r\J ad e' itar<' 11u,1i P<'l!l(iori. 

Qu ... 10 lihro è dt•dirato J H. fl. Liddt•ll 
I I art. e l'ii> pot r:1 •tupire. .,. ·i 1·on-idera 
..l1t• 1 .. -olu.tioni in p-.o 1>re1·oni.t1.11te •ono 
11ua·i -emprc• in 1·ontra.10 rnn 11uelle -u;i
i:t•ritr dall'e-111•rto hritan11i1·0. Tuuavia 1·"ì-
11n t>lenwnto ili fondo. 1·hr jl:ill•lifìrn 1>it'
namente la dt>dira. t>d i· tu lu1·idità del
l"autor1•. non indrirna di qu1•lla dl'I mae•lro 
nii rend;• om.11111io. l'na hu·idità. O\' ia· 
ml'nt.·. dw Ilrt•ndt' (,. mo--t' <In <'·igeuu 
. ilriuanto diH'r•P da quell.. 1·lw Liddt'll 
Hllrt tiene di •olito pre,enti. t' d1e pertantu 
ti.·-.• 1·ondurrc• u 1·on1•ln•ioni clht'r•e. O"al· 
tra partt·. 1wr <IWllltO portato 11 -confìnan• 
no•I rampo d1•lla politi1·a t IJ •trate,:ia j. 
del re-to im1wn-ahile di--oc·i;ita dalla po
li1ira1, il Jlt>nt'rul .. Beaufr,. è il primo J 

ri1·ono-1·er<' ..111•, .,. il rom1Jito d<'llo ·trJ· 
lt'l(a è l'elalwraziont' dri nwui atti li 1wr. 
-ei:uire una <lN<'rminata J)olitira, la delt'r
minata politit·.1, la determina?ione della 
politit"a •lt'--a. doè la -denza dt•i fini ultimi 
;IJ per·<'~uin•, non è di rompeh'n.ta del 
militar(', lwn-ì dt•I politico I un'affermazione. 
•111e-1a. 1·he tro' iumo <mdw nel libro nel 
11uale trent'anni ra il ma,:,:iore dr Gaull1· 
•'•po•e una ront•t•zione da allorn ben po1·0 
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mutola. /,e fil <il' l'PpPP: in ,. .. .i 11.• (,aulle 
fa1·t'\ a conoi•tt'rt' la rai:ion d 't'•·en• della 
•uhordinazione dt'I J>Oterl' militan• a 11uel
lo politico r il 1·riterio ..tw 1wr1m•tte di 
•lllhilire J"e>alla (int':t di demart'U7i011e fra 
i due poteri: un 'affermazione di prin1·ipio 
rh1•, -e tenuta 1>rt>-t>nte, ri offn• un'ottima 
..t1ia-.• per 'alutan• i limiti d..I « milita· 
ri-mo > di dt' G<rnlle I. La 1•on·1·ii:uenza c·he 
.,. ne potrc•hlu• trurr1•, dunqnt', i• ..tw i 

milit.lri po.-ono c·omhinare dt'i ir.uai -olo 
11uando i politi.-i rinun1·iano .1 fore •t'ria
nwnte il loro mt'- lit•re. Tragir,ono dunque 
i politi1·i da c1u1•olo libro la lezioni• ade
ir.u11t11, U•ando una volta tanto cli quella 
lu1·iditÌI che. ,em1m • do,ero-a, i.· in que•to 
•·a-o particolarmentt' impo-ta da un ohbli1to 
di rorte.ia: <1u..llo di mo,trar·i ,ti l'altezza 
della lutidità dt>llo .fìdantt'. 

.\LDO (,JOBBIO 

La roccaforte bianca 
La segregazione razziale 
nel Sud Africa 
di Romain Rainero 
lii/ano, Eclizio11i cli Com1111ittì. 
1965, pp. 178, L. 1.500 

S f.f0">-0 I . \ UH.l'\IZIO'\• tlt•( ,:O\t'mO 
-udafrin1110. lo ., iluppo ·t'parato è 

unii formula ahhre\ iata pl'r indir11re la 
politit"a dt•I ir,oH•rno nei ri1wJrdi dei han
tu: 'uol dire pro1tre-,o -epuruto, ordinato 
;· .i,1emati1·0 •iu flt•lln po1)Qla~ion1• cli ori· 
;i inl' ••urop1•a o·l1o• di 11uella han tu. l'Ìa•1·una 
rwllt' loro ri•1wtti\I' zone 1teopoliti1·he. •·ia
•rnna "'°'·ondo 11• ·lit' qualità. 1·aratteri-ti· 
dw t•d attitudini. s, ilUJ)PO ••'llaralo non 
'uol dir<' 1·hl' ir,li o•urop••i ro1i.id,•rino j 
hantn 1·ome 1·on!(t'n itamente inreriori: i dn .. 
!(ruppi "ono div;•roi !'ulturnlnwntc, ••tni1·:1-
nH'nl<', •Ot'Ìal nwnlt• .. politic·umc•ntt·. ,. -i 
trattu dellt> •ll'·•I' differenzt• !'IW nel pa·· 
•alo portarono al formar-i di '>I.lii autono
mi <' •eparati in tutte le parti dt'I mondo. 
..,, i luppo ·e1>arato i- una formula ;·he 1·on-
1l1•n·a un 'a•IO pro(Zrammu dir1•1to ad un 
ii•·nerale prof(rt•"o di tutti i 1>01Joli hantu >. 
E' for·e inutili' ri1·ordare 1·he lo « "' iluppo 
·t•purato J ni.11mi li1·ato dai diri11:t•nti bian
dli del Sud \fri;·u l'On dei •·on<"l'lli in rni 
ri1·orre di •'<\!li inuo l"obielli\I> del « pro
i:r,. .. o > della 11opolazion(' 1w1tr,1 Ì' la fa. 
miirerata 111mr1f11•i<I, d1e l"opinio1w puhhli· 
1·a mondiule. l'ONl <' tuui i:li or1rnni-mi 
intrrrrnzionuli hunno ripetut11m1•111t• 1·ondan
nuto n..I noni!' 1lellu diti:nitù di tutti gli 
uomini e ddl,1 purità dellt> run•·· 

La tra1til"a ·ilu.t1iont' in 1·111 H'r•a il ~ud 
\ fril'a ·lJjtn<llll•', lll'l pot.•n,ialmentt' 

••·pio-ha data l"iniriuità dei raprorti fra 
la minoranza hianc·a e le rau1• di 1·olor<:> 

è ilJu,trnta •·on abbondunw di dorn
ml'nli dal Rainero, 1•he prdt•ri•l'I' :111<' po· 
(,•mirhe J"obiellÌ\il e per-ino imp1•r·Onall' 
prt>•entaziont' d1•i dati. L'anali-i del Rai· 
nero. 1·he ra 1>ill .pe--o parlart• j!(i •te--i 
dirii:•·nti -udarrit·1111i, può appJrirt' a1·ritira . 
ma Ì' la realtio dw ,i 1·ontrup1>01w da •ola 
alle ari:omt•ntt11ioni di \ er\\0t•rd i' degli 
.tltri teorit·i d1•I ruzzi,mo. Lt> 1·on1·lu.ioni 
non po-.ono .... ,•n• dubbit'. 

Pt>r parart' lt' ohiezioni. il f!O\l'rno 
ft•dt>le al prim·ipio teori1·0 dt•ll•1 « differen· 
,a nell'eguu11li111l/u ., - ha ~aralo un pia· 
no per raggrupputc• la popola1,ione ne!?ru 
in Stati ,. limituta autonomia intt>rnu go
"'rnati da ummini-trazioni nrgre: •Ono i 
l'O•iddelli « Bantu•lllll• > o ~lati hantu, 1wr 
i quali il 110\t'mo ha l'reduto opportuno 
ridare ,·ita <' potrr.. alle •rr1•dital<' j!:erar
rhit t r ibali • .-ompiarl'nti <'omplit·i dell'im· 
1wriali,mo. L'a••nrdo di unu .imik poli
ti<'a •la nellu murc•uta intl'gra1ion<> ,.,,.._ al 
((i là dell(' formule. le!?a nc•I Sud .\frira 

l1iu1whi e nci:ri. n1•1l\•1·onomiu. a 1·0111inria· 
rt' dulie minierr. do'<' i ne,:r i -ono la ma
nodopna nert'--aria pl'r il boam dei t·a
pita li t·ht' i hiun(·hi 'i hanno ill\e•tito. r 
nrlla a\anzata de-trihalizzazion1• d1•lla po
pol.1.tione ·ndafril'tmn. 1·ht' è la nwno adatta 
(li tulio il rnntinent1• al ritorno in ri,en e 
r1•t1t• dai •iotemi prec·oloniali. « J 1·11,,i •ono 
1l11r i. •tri\t' il Rninero: «o l'autonomia 
1·01we--a all'intt'rno della re,:ion<' non-euro
J>t'il è di tra-rur:1hilt• ron-i,lt'n7a o e--a .t•· 
-umrrà •t'mpre di piì1 la li-ionomia di una 
\t'ril ,. propri<I indipendenza. "iel 1>rimo 
1'11•0 nn.oddi-fo1ion(' polilit•a 1111i111 alla 
•lt'••U pre.,ionr demograli1·a a•rÌ1 t'On•f· 
1111rnze eoplo•iw; nd ·•·rondo il l)ro1•e•·o 
·i Jllaq?herà •emprl' più fino •• r]i,entart' 
là prc."'me~.!'a a 't•rt.• e pro1,rit• ... f>f•t", .. ioni 
na,ionali bantu, mt>ti•·t·e o J•iJtit·IH• >. 

<.irrn la po.-ihilità di rovl'•l'iur1• que-ta 
-itua1,ione. rht'. •t' protratta, ri1whiu1lt'rà in 
•eri rampi di 1·onren1ram1'11to In popola· 
1iOnt' indil(ena. -rruttata pt•r fon• più rii-. 
.. hi i hiandli, il Ruinero non ·i nli-1·onde 
fht• JlOl'he •Ono lt' unni dridi 11fri1•1111i. O,•. 
d111<1to dalle 1wr•<'rnzioni 1· dalle 1·ondan
nt'. -offoralo dallo• l<'ggi drll'enwrl(enza, 
h11·1'rato da dh1·riien1,1• intrrnr. il 1110\ imen· 
to nuzionalhta ;. lontano dall'dTiri(•nza nt>· 
, . ., .. aria: né l'aiuto deiili ullr i St11ti del· 
r \fri1·a •arà -uffirit•ntt•. for-e nep1rnre nl'I· 
rt'H'nlua)itii di Ullil !?UCrra <lpt>rlU fra \fri· 
1·a lihera e Sod \fri1·a. L'apparato detrff\l 
i- \ irtualmenh· mohilitato ··oniro r(lpar· 
theid, ma una •Nit• di prt'le,ti « l1·1:11litari > 
ne ha frenato 1'111.imw. Re>lt'rt•hhl' ila t»a· 
minure le l)e•unti rr•pom.ahilitù drlle po· 
to•n1,r or<"idrnt:ili. 1·ht• di fatto 1·o•titoi-cono 
••llr;l\,.r•o ~li in' <'•timenti e1·onom11'1 il 
prinripal<:> ·O·l('Jno dt'I razzi-mo -udafrica
no. a -ua 'oha inte,:rato nell"infra-trullu· 
rJ 1·oloniale t' rwo-l'oloniaJ,. rlw l'Ondiziona 
l'indipendenza <li tutta l'-\rri .. u. 

Pur nei •uoi limiti tlil'hiarati, il \11lu111t' 
11,•I Raineru, c·ht' i• on "opt•ra di dornmenta· 
,iont', ·oprallullo dl'j!li a•1>etti itinridil'i dPI 
11rohlema. 1·hp IUll.t\ ia non ·i renna all1• 
l<'1t1ti ill\e•tendo tutte le di1111·n·ioni del!J 
'itJ -ol'iale, t> un 1·ontrihuto pr1•zio,o. -\l-
1·nni dei te,ti luri:amente dt:1ti nel libro o 
riportati per inl<'ro in appt"rulit-1• ,ervono 
li mep:lio in11uadrut' tlUi'•la 1rni:inu trÌ>lt' 
tll'lla •toria dt>ll' \frira e 1l1•1la e l'i,;ltà 
hianrJ J rlw 1tli 11/rika11der> !Ht'·umono di 
dir1•nder.- rontro il nazionali-mo ('\ er•i\ o. 
"e •i n1ol1· ,., it;ir.• la •oln~iorw 1>ii1 natu
ruh·, la 'iolcnza, la ,ola jn •·ui i uel(r i p o
tn•hhero impor•i, in virtù della 'uper iorit:ì 
111'1 numero. è n1•1't'-•ario non 11erdrrt' ultro 
t<'mpo: la fru•lr:uione, l'odio. lo -pi rito 
ili \<'ndetta •tJnno ne-rendo t' potrt'bbero 
,l\ere la me11lio 11rima d<'lla di-or,:anizza-
1,ionr dei partiti neirri e poi dt•ll.1 rerrca Je. 
~i-lazione rhe i hiunrhi banno o•r••llo ft J)rt'· 
-idio dei loro pri' ilP11:i. 

(;. c. '· 
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Diario politico 

Al di là del mito? 

I ' o<:< '"'°" dc.:ll.1 morte J1 .\Ibere 
Sch we1tzer '' l- notato uno '!letta 

colo ~gradC\ok. Tutti i port:i\on· uA1 
ciah . dal ,anJarn di Strasburgo .11 
capo dcl I >ipMtimcnto d i Srnco, r1pc
t<mo l'c.:log10 'tcrcot1po dcl " grande 
dottore h1,tnrn . ~ l olt 1 g1ornalasn c.11 
mezza tacla. 111,ecc. " 'l>no ;1ssoc1.1t1 
al \'er<letto. pronunzi.no tiuakhl· anno 
ta d.1 (,l·r • .td \kK111ght. 11 primo che:. 
in un appm1to \tUdlO, si '"' dedicato a 
dccomporn .111.1liti1.".1ml'lltl· la lq~gcn<l.1 
del dottor Schwt·itza. l' .1 ridurne l.1 
rrn~smnc .1 un do-good patun:1lism >. 
~mtenuto d.111,1 pn.·dp1tm.1 confusione 
in cui puì1 l' .1Ùerc .1nl h( un.1 cos.:icnz.1 
invitta. :ra 1'1'p1raziont· q,:oti-ii ; a ç 

quella rel1g10,,1 del proprio ruolo nel 
mondo. 

S'1ntemll· l ht· i giorn.1li'u .11 4u.1li 
c1 nleri.11110 h.rnno mirato ,111'.l\fletto 
più elemcntart d1 t1udl.1 an,111\t: la 
condann,1 ddl't1nmobal1smo '.:hwctlz.t" 
riano. il riliC\o d;1to alla 'ua reniten 
za contro og111 modern1zzazwne e\tt•
riore dcl \UO ospnlak d1 Lamharen~. 
Questo gran \Clt'hm, ;1hhiamo lctw. 
la~ciav.1 m.trl'lrl· nt•lla gwngb lucenll 
attrezzature modernl' cht• gli vcn1\ano 
~pedice d.1 tutto il mondo. Quando glt 
chiede:\ .rno pt'rl."ht. tt u.1 ndo lll \I \le\ a no 
per l'apirc l.1 \U,1 ost111.1t;1 oppo\lz10nt: 
ad ogni n n no\ .11nento. •t ull!C\ ·1 la tt 
sta, dice\ .1 che cr.1 pcrlctt.unentt al cor
rente dclk· ohhiezmni. m.1 d1l non 
• t\C\;I null.1 d.1 rispomkrc:: che nì1 cht· 
accade di numo ncl mondo glt nm.1-
ne\ .1 t'slr.111co. pt:rl'h~ lui stc:\\o non 
intcndn.1 tarsi pili tr.1\Cin.1re nd di
\en1rt· di oggi: non \ i.1ggÌ.l\.1 pw. 
non ;l\c.:\.1 pili tont.1tti. non i111t·mlc\a 
pitl ;I\ errll'. 

Le cose ,,ir,1nno .1nd.1tl •cn.1mc111t• 
cmì (on tlll.ildw tntt•n j,1,1.ton:. non 
ne dubiti.uno: t .tnzi, p<:r metterci 
'uhito d.tll.1 p.1rtt' dd pit1 rozzo. ripe 
tt·rl·mo .llh ht noi l·lw lOll La 't'rtl\-..1111.1 

questione delle attrezz.11u re °'pedaltl 
re non si scherza. e c:hc tJuella che non 
sanno menersi al corrente •. 1 un con 
corso di p rimariato li bocceremo. lkt 
to questo, aggiungeremo. a snhantt' d1 
Schweitzer. due ossen·azioni marg1 
nali che abbiamo pure lctto 1n questi 
giorni. Il ., ~ew York Time' h.1 
scritto. che nonostant1: l'ing1mtifaah1ll 
carenza d1 cautele 1giemchc .• 1Jl'ospt· 
Jale di Lamharené 1 malati ricc\ e 
\ano uno e splen<l1do tr.nwmcnto d1 
cure >. mentre pochissimi. in c:inqu.111· 
c'anni. sembrano :t\er sofferto pa 

mancanza d1 anU'>CJl"· I:.1ltr:1 not.1-
zione è del e ~fonde · Schwenzer 
a\ e' a almeno risolto u 11 prohll'mJ. 
quello d'indurre la popolazione dell.1 
giungla a farsi curJre. C)uando .1rrÌ\Ì1 
sul poscu. e :tncor oggt. ne\\uno cr.1 
disposto a cure dt med1un.1 oùiden
talc. l'LIWJ"lCa: oggi u so11<1 nel Jl.lt•\t' 
mpedali molto p1tt modl'rn1. molto p111 
asenici. che le capanne dt L.unharl'nt: 
ma 1 lebbrosi \cni,ano 1Lil dottor 
Schweitzer e non in qucglt o-..1wd.tl1, 
perché qui sono dei « casi >. ma prc\\o 
di lui s1 sentono 4: uom1111 J . Sl' dun 
que i I don or Sch wc1tzt"r non ·'' C\'t 
a\ uw altro merito che tiuc:llo d1 -.t.1 
hilirc che il rapporto con lt• popol.1 
zwn1 africane e~ige una certa .1111ropo 
logia le anche non pilt solo o non 
pii1 precisamente Li sua I egli ;I\ rchht• 
la nm1to da\ vero. gi:1 nel I 9 I ~ cd olt rt'. 
c<>ml' un pioniere . 

<."era. nella su.i .mtropolog1.1. dd p.1 
ternahsmo ~ Cli e indigem > a.um 
sempre nma~u per lui dt·1 pm eri 
tigli della terra. irri'>c<Htah1l1 d.1 un.1 
num a dignità poliuco \()(1.1lt-. rt·1li 
m1hili solo dalla caric:1 ~ l- qu.l\i im
po,s1h1lc co~tru1re. -..u un .1tt1\ l\mo cti· 
co protocnsnano. un.1 d1\er\i1 prospl'l · 
ti\a. L'1mportantl n.1 adcs\o \cdat· 
\C, nel costruire 1.1 sua. Schwe1t1t•r -..i.1 
P""·Ho \c.:nz.1 J.1,u.irt tran 1;1. -..t·n1..1 

.IH'r <<>ntenuto. m se \te\~o. un nodo 
di .11Tcnnazt0ni. dt atteggiamenti e d1 
g1ud1z1, che co111\olgono tutta una ,j 

111az1one etic<M:ulturale che non può 
non nguard:trci. 

E' 4u1 Lhl· la ha~~a critica a11'0,pe
d.tl1ero • arretrato > non gioca pitt. 

Il • nodo > Schwcitzcr a\C\'a dato 
adito ad un mito, costruito di certo 
non da Sèhwl'itzer ma dal prolunga
mcnw mondano d1 una missione: deli 
ll<:r.1t.1mente antimondan:t. Schweitzer 
partì Jl<:r Lambarené deciso a chiudere 
in un \1zmne silenziosa un impetuoso 
1x:riodo di \tud1 e d1 indagini. che 
lo ;I\ C\ .1110 portato a doman<lar-..1 la 
l11nzimw ddla rel1g1one. dell'arte. del
l.1 ,,·1t:nza. dcl potere nel mondo (Otl 

trn1poranrn. '\cl 1913 <l\C\ a già 111tui
to l.1 parahob della ci' iltà dell'c:Aì
çicnza. che s.1rehlle finita nella gucrr.1 
e ncll.1 mcurit;l della morte. D'altra 
parte. Jallt• \UC indag1111 cristologiche 
.l\t'\ .1 tratto Li con\ 1nzt0ne che 11 1>10 
.1utt:ntirn è- il I )m che 4: " dà >. t· chl 
<'

0

l' un.1 cO\a \ol.i da fare. l'im1taz1one 
di Cc\tl. In \lknzto. ()uan<lo gli ch1l'· 
-..cro perrhé non pote\a andare 1n ,\fn 
t.1 scrnpltccmentc come mi,sionano. 
.lllZtlhé mmc medico. n'pose: perché 
t '(: lmogno di amare c di opera re 111 

sdt·11z10. !'\ella -..ua mence forse 'i \'e
rilìcc'> un.1 \tngolarc ri\·alsa. come l.1 
ri.:t"rl.I d1 una armale:, immediata rl·
'll rrc:zione :ittr;I\ erso una natura ~•tnll 
hl'.1t.1 dalL1more: d1 qui gli « ecces\I 
del wo e n.lluralismo >. forse: d1 qui 
1111.1 sol.1 riu:rl'.1. quella di un pre~ente 
scnz.1 .11tc\,1 d1 progresso. senza nw
liori-..mo: \l'll7.,1 'toricismo. come l.1 
mcnt.tn<> .iltuni dei suoi detrattori d1 
qut•sti giorni. 

Comt• \t' fo\\t' un.1 grande ~opc:rt.1. 
poi : l'ht• l.1 c.ucgona del 'acro t qucll.i 
ddl.1 'toria ,i un11Ìcano e " resptn 
gono: t' cht pt•r .1ccettarc 1 d1ntt1 d1 
ognun.1 hi,ogna perdonare: a coloro. 
,ht• ,uJl.1 loro 1wllc.: hanno dec1~0 d1 
I .1rm· l't'\}l<.'r1enz;1 tn prima per,<111.1. 

SERGIO A:-JGEU 


