


Lettere 

n appello 
f;gTl'J{W. /)irl'llOTI'. 

il Ct•ntro Culturali• \ntonio 
(;rarn-ri , 1·0-tituito a Tt•ramo 
rwl du·emhrt' 11161 ari op1•ra di 
un i:rup110 di cl1•rnt>l'r.iti<·i, nl'I 
c·or-o di 11u•·-1i tn• ;11rni ha de
•lato, •JH~•·i·· fra i 11iovani, un 
noh'\olt• fermento rii in11•rt'-.i 
t•olturali -timolanclo t•ffi('a•·•" 
tnenlt' ran1hif•nlt'., tunto c•hli ft\ .. 

1·entt-mrnle -ono •orli altri In• 
Circoli Culturali, ili i•1lirazio
rw 1•ut1o]i('a, <·hc•, in C'ivilr an. 
tu~oni•mo ron il « Grt111i.ri ), 
1·ontrihui,eono 'l'lhihilmrnte a 
•IHO\inl'iulitzari• la ridente r·it· 
ladina ahruUl'•<' 'ituutu a me
no cli 200 rhilomctr1 du Roma, 
ai piedi dt•I (;ruu Su-.o cl'ltu
lia, di fronh' al mart' :ulriuti<·o. 

fl Centro e Gr.un,<·i ·, dopo 
a• n •tinwlato l,1 1·0-titu1ione 
di altri Cirrol1, dopo aHr o-pi· 
lato -nittori, rl'Jd•li, pittori, 
lettt'rati e •l'Ìentiuti di d1iara 
fama llt'r <·onferentt', dibattiti, 
pn-.enta.tioni di libri e cli 
film-, dopo a\t•r rhiamato rom
pagnit• teatrali per •11rtta1•oli di 
alto foello, -i porw oir~i l'am
hizio-o ohielli\O cli dotare la 
rillii di una C11,11 di C11/111rn. 
1'all' i-1i1u1:ione 1·on-1•ntir.-hht• 
al Centro e C,ranh1·i > di poter 
prO•f'~uin• in avH•nirt• la l)rO· 
pria opera in modo ant·or pili 
effirnre e •t'llZJ la remora dcl. 
le gravi dillil·oltì1 <·au•utu dullu 
a--oluta c·art•nzu di 11uu],iu•i lo· 
ralr ed allr•·zwtura 11da11u 1wr 
tale ali h ità. 

L\·difi!'io d1nrchlw ro111-
(Ht>1trlt>n' una •alu 1·on pnl1·11· 
'1·enic·o ,. 1·11hinu di proirziorw, 
rarare di 1i-pilun• ulnH'no :mo 
per•onl'; un'aula JJCr lt•zioni " 
ripetizioni 'e111igr111ui1t• ui:li 
•lurlrnt i dell(• •l'uolt• -.·•·onda. 
rie !' per !'Or•i ,t•rali di 1·ultu 
ra: una •ala 1wr J\10,tn• <li 11il· 
tura t' per un '1••po•itio1w per· 
rnanenti• d1·i prodotti arti-tiri 
1lelr.1rtigianuto lt>rum,1110 e rt'

gionalt·; un Jmhi1•111t• a1•t·oi:li1•n. 
te pt•r i-tituin• un a•ilo-nido; 
una p<1le-1ra lh'r 'llCHI •• ginnu. 
·lit'a rd infine 11li ullìl'i Jh'r il 
Ct'ntro ,. 11er 11:li altri Enti ,. 
\--c11·i.1zioni 1·ulturali dw '"''n· 
tualmcnlt• 'olt•.-.. ro 1·001wrart• 
1·on il Gram-ri > n1•ll,1 r1•a liz· 
uzione ciel 11ro1wt10. 

Qu1•,1a lod1•\oh im11n•-.1 ri· 
1·hi1•d1• 1wri1 nwui lìnanziori l•I· 
li 1·hr i !.tiOv<mi 1• jtli ir111·ll··•· 
lllali d1•moc·ra1il'i ll'ramani d,1 
•oli non •Ono in grado di 11ro 
n1rar-i. E' llUj(Urahilt• 1·h1• il Co
rnu1w di T1•rurno 1111l,lri In JITO· 
priu "'n•ihilità ullt• i,1,111ze dc
rno1•ratidw lH'('Ofl;li1•111lo lu ri· 
1·hi1••1U di 1·0111·,.,,ionr l(rtlluiln 
rlt>ll'art•u: in tal mo1lo il .ili'· 

1·e--o dell'iniziativa 'ar1•hhc 
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··normeme1111• Carilitato. D'altr•• 
parlt• rinl'rl'numto delle alti• ità 
n1ltural i ne i centri cli e pro• in· 
1·ia è un fallo di ii:rancle im· 
portanza nel quadro della 1·ul· 
tura nazionale e intere.-a di
rellamenle anche noi intellt•I· 
Inali 1·he oreriamo nei grandi 
t't•ntri. 

HiH>liiiamo J)t'rtanto un \ ivo 
appello a tutti gli uomini di 
1·ul1ura e a lulli i demol'rali1·i 
cl1•l Pa"'" PPr<'hé vogliano du
ri• il loro 1·on1rih1110 alla rt•u 
lizzazione del progetto: un di
'ri;:no, un ruc1·011to inedito, una 
,omma cli danaro, ehe oii:ni in· 
tellcuuale vorrà offrirf', rende· 
ranno po,;ibile l'im1>reoa. E •Il· 
rù un 1·onlriboto validio•imo al· 
la cau•u della rnlturu inteoa 
dt•morratiramrnle quale patri· 
monio popolare. 

E' un raldo appello rht•, •ia
mo "erti, troverà Cavorevolt· UI'· 

''Ol?lienza. 
Renato Gutta-o. Marino l\Jaz. 

z,1ruruti, Rino Dal Sa.-o, Ed
monda .\ldini, Carlo Le\ i, 
Franto Gra--o. Eduardo De Fi
lippo, .\lberto Moravia, Daria 
'Jaraini, Libero Bigiaretti, Car 
]J Eli-a 'larzi, Giat·omo Debe· 
nt>deui, Pier Paolo Pa-olini, 
Carlo Bo, Renato De Carmirw. 
Paolo Gra-.i, Ludoviro Ce)· 
monal, Elio \ iuorini, Dario 
Fo, Franra Rame, Ada \1arche· 
,i11i Gohelli, Leopoldo Pi1·1·ar· 
cli, \driano Seroni, Ernt'•lo 
Ragionieri, Ceoare Luporini, 
Fronro ·\ntonicelli, Sergio Li
herovici, .\rturo Lazzari, Etto· 
re Capriolo, '1ario Gozzini, 
Ludo Lombardo Radice, Ca· 
hrie lt• Baldini, 1\Iino Argentie· 
ri, Giancarlo Cobelli, Valerio 
Zurlini. 

Un problema 
politico 
lllmtre Dirl'ttore, 

mi permetta un appunto al 
-uo 1dornale. d1e ·e1rno con -in· 
1·t'ra -impatia fin dal primo ma· 
ro. 'ion -i tralla c1·uoa rritira 
alla linea politiea. rhe mi tro• a 
lar11:amen11• ron-enziente. ma cli 
un vuoto, a mio ;.duclizio j?r<l\t>, 

n1•1l' ari•o dei problemi trattati 
cblla ~oa rh i-la. Con profondo 
rirwn'-rimento non ho mai 'i-10 
-oll' e \-trolabio > llt'-•una pre 
-a di po,izione rontro <1u1•llo 
c·l11• a me I for-e per la mia par· 
til'Olan· •en-ihilità: .ono in-e-
1(11a11te di Storia cl' \ rte I pure 
uno cll'i prohlemi pili •t•ri di 
1111Plla moderna ronvi•enza 1·hi· 
le <·111· diciamo di voler clife11-
flerc: lu distruzione vanclalira 
,. tullora maosirl'ia dcl patrimo· 
nio arti.tiro italiano e la ro11· 
ti1111a violenza ... ulle •le••P l1rl-

l1•1u nalurJli 1·ht• -1.1 i1w-ora· 
hilnwnlt' Jlt1•r.1111lo il 'oho dt•I 
no .. tro JlJt• .. t•. 

Ca1>i-c·o dw il rifiuto di 11u•" 
-1'a1tt'jl:J1.ianw1110 i111·h ili', -i d1'
't' rilt>ner.· im11li1·i10 nt>irli -nit· 
tori cl1•ll'\.1rolahio, ma non mi 
l>Jrt• -ullì1·ienlt'. Cri•do infatti 
<·he -i,11110 cLI• ani i acl on 11ra• •' 
ecl urJl.t'nll• 11rohl,•111a J10litiC't1 ,. 
11011 •olt.11110 ad un fallo di •1'11· 

•il1ili1ì1 o i1wr-Pn•ihili1à n1ltu
ralt> o 1•,11•1ic•,1. Chi C'i rt•r11lt•rù 
il 11o•lro patrimonio ur1i.1i1•0 
dw ogni jlÌoruo dt'(ll'ri-1·1· ,. -i 
a•-olli!(liu 't Chi 1·i ri•,tituirà 11• 
no,tn• u11tid11· l'i11ì1 detuqiate 
dul vamluli;.1110 tlrllu -pernla. 
zione t>diliziu't Quando •i arr ... 
'lt•rù '°lulJe no~•r~ ri\ it•rt1

, t- oru 
undi.· '"lit' nchtrt• •nlli pita ht>I· 
le, lu mun•u diluizun1t• ilei rt'· 
mento urmalo '! Orl'upiJmori 
clt•lla <·on1dun1ura, dt'lla 1>olitic·11 
di proitrummuzione, halliamoc·i 
c·ontro 11· -01wr1·liit>rit• dello Fr
'kreon•orzi; ma non di menti· 
d1iumoc•i 1·lw lu no-Ira fet'nera
~iorw f e la no-tra da.-e 110Ji. 
ti1•aJ porta una re-1rnn-<1hilitii 
irra\ i--ima in 11ur-to rampo; 
JJerd1~ 11uanto t(UÌ ·arà andato 
perduto o di-trullo ne--uno J>O· 
trà più ridarl't>lo. E' un pro hl '· 
ma politic·o, ri1w10, un 1)roh1t .. 
ma dt•lla -in i-tra ... ,. 11.•ll' \-tro· 
1.ihio. 'oiclio •lll'rart'. 

Parigi 

1"r1111ro R11i111011di 
<Torino• 

non vale 
una messa 
ligr1•gio /)irNIOrt'. 

ahhiarno vi,10 dunqur 1'0110· 
r1•volt• 'lcnni vurc·urt• il portont• 
ili hronzo ,. rrnd1•r 'i.itu .1 
Puolo \I. Bt•111', non 1·'t- rhr di
r<·: il • dialoiro " 11u1•,1u peri
nilo-a iJlu,io11t' e ht• lunlo 1·on-
1rihui•t'<' ad uddormrnlart• r1orl 
po<'O di t·o,ri1•1ua luic•u 1·h1• an
rora •011ra• \Ì\t' in Italia, dà i 
•uoi frutti. Fru11i. nearwhe J 

dirlo. molto lwm• u1·rt•lli a "'an· 

scuola 

la \ladre Chie-a 1·he non pui1 
non •edere 1·011 -oddi-fozio1w 
il leader dcl Partito ~ol'iali-ta 
bauere la 'ia di Dama-1·0 

pn non parlan• di l(Ut'Jla 
<li Cano--a - -ulle orme di ,i). 
tri illu-tri -oriali-ti 1• lail'i, o 
-edicenti tali, e finanro m.in· 
iziapreti di cui è inutilt• fnrt' i 
nomi. Senza contar!', ()Oi, 1'111• 
la vi-ita in Yutit•ano tlell'Ono· 
rl'vole ='lenni l1en -i addi1·1· al 
c1·arattere .acro dt>JI,, Città l'll'r· 
na >, recentement1• ,, -olenrw· 
meni<' riaffermato a propo•ilo 
cli'] e \'i1·ario >. 

Mi ocriveva tt>mpo atlclif'tro 
Erne.to Ro~si l'he og!(i l'a11ti· 
elericali.mo è 1·011;, iderato in 
Italia, a dir po1·0, ;.inonimo di 
maleclu!'azione: è 11uindi l'\ i
clente rhe un \ il'e l'n·•ident1• 
del Con>iglio dei Miniotri non 
può 1·omportar-i da malt'du1·u 
to in tal -en-o. l\Ia-•ime do1111 
aq~r hrillantemenlt' rhio•ato u 
"\e" Yorl.. la cPu1·em in tt•rri• . 

Certo <ruakhe 1>relu10 di 
11udli più retrh i. l'IW non 
mancano alla corte papali•, avrà 
-entilo pozzo di .:olfo quando 
l'On. 'ienni è pa--ato per i •O· 

lenni ambulacri dcl 'ati1·a110. 
'la ro-tui, prohahilmentt', -i 
-arà -entito dire da Paolo \ l 
11oello che il Cardirul Federi· 
110 di--e a Don .\hhondio a 
propo.ilo delrinnominalo: CP•" 
rieral el inven1u, c•I >. 

Que,10 ,fogo, 1·uro Dirt'1tor1•, 
l' queoli coni·eui rhe Lt• ho 
C•PO•li, cooì alla buona, L1• 
-emhreranno propri di un uo. 
mo fermo ai tempi di Podn·•" 
ra. Tt!ngo a prerisarLe d1e non 
è rosi, a p rescindere dulla miu 
etì1 che non mi 1·on~ente di ri· 
rordart' i tempi dell'c Asino >. 
Sono piunosto, e me fil' irlorio. 
fermo ag:li in,ei:mamenti di 
Franreoco Ruffini in tema rii 
rapporti fra Stato e Chie•a " 
al di-ror-o di Cror1• in Senato 
del 1929: 'ono, l'ioè. d,1 df'mo
rratiro e •01·iali-tu, l'On\ inti•· 
-imo c·he non è affallo nro rht' 
Pariiii .-al:rn una mt'-•a. 

Dott. Roberto Dill11111111i 
rTnnil 

. .... 
e c1tta 
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Un filo che non 
,, 

se spezzato 

N
ESSU:\O più di noi che collaboriamo all'Astrolabio può sentirsi piì1 
imbarazzato e restio a parlare di lotta antifascista e di lotta di 
liberazione. E ' il nostro pass.tto, e crctliamo di saperne intendere 

il , ·alore storico cd il valore rnorak. ~la desideriamo sempre di par
larne e che se ne parli SC'riauwntt•. E siamo noi i primi ad essere scoc:
ciati di quel tanto di retoric:o, com cnzionale, superficialmente apolo
getico che questa sagra \'entennalt'sca, ora fortunatamente prossima alla 
fine, inevitabilmente porta con sé. 

:\ta qualchecosa anc:hc su q11est.t sagra ,.a detta. ~on per rispon
dere alle ire c contmnelic dei fascisti, e de!.!;li imboscati che ten~ono 
clamoroso bordone. E rassegnati .u1che al qu~tlunquismo acido ed irre
sponsabile che galleggia sulrampio man· dell'egoismo e dell'ignomnza. 
Qualche cosa va detta per gli shad.tti. 

Abbiamo ,·oluto pcrtinacenwnte noi, ~ente dell'antifascismo e d(•lla 
resistenza, che questa e la lott.1 .mteceùcnte clin~ntassero \·erit~t uffi
cialP. della nazione. E' stata una lunga battaglia di manifestazioni e 
proteste, che alla lunga, passo passo, merito nostro o merito dei tempi, 
ha an1to successo. Il momento di cliscriminaz.io t. può esser forse fissato 
a metà del 1960. Si è arrh·ati c.·osì al messag~·o Saragat. O amici sem
pre in diffid<'nza p r le cose semplici. sappiat~ che esso rappresenta 
nella storia della societit italiana 1111 momento storicamente importante. 

Anche le \'erità del Rio;orgimento nelle scuole di un tempo si <>rano 
trasformate in oleogrnfìe di com·euicnza sabauda. E' meno facile c:he 
questa storia dal 1922 al 19-15 si trasformi in nn masticotto infomw. 
~on mancano h1tta\'ia 1wllc cerimonie rituali, deformazioni apologt·
tiche, anzi abbondano. E quando manca conoscenz<l e coscienza ò 1111 

velo d'ipocrisia che av\'Olg(• le riverenze• 11ffìci,11i. 
E peraltro, nonostantt• questo inevitabile prezzo, è bene, anzi li<' · 

cessario che questo paese così clime11tico. così docile ad ogni p ropa· 
~anela, abbia, prima di tutto 1H Ila scuola le vcrit[t consacrate che gli 
impediscano di voltarsi indietro 50110 verith di sostanziale e profondo 
contcnnto morale: è questo, ami<:i cm1111ctac naris, che le~ittima il mio 
discorso. 

Che si rivolge anche agli iconoclasti. E' il momento della i<.:0110-

clastia. Che cosa non si vuole demitizzare? E' (!insto ad un certo punto 
rompere il vecchio gioC<lttolo per scoprire il meccanismo che tiene nella 
pancia. \ fa a patto, mi sembra, che si sappia costruirne uno migliore. 
E per ora, in ogni parte della mltura e della espressione artistit'a. rotte 
a furia di p iccone le \'C'Cchie simmetrie ed i ritmi strofici, resta un 
desolato panorama cli esclamazione e di singhiozzi, di fugaci illurni
na?ioni e di fr igidi capricci, di framnwnti che si rifiutano anche al c.t· 

leidoscopio. 
Anche la Resist<'nza si vuol demitizzare. E bene sta dimensionare 

esi.lttamente e ridimensionare. Ossern> peraltro che son q uindici anni 
ormai che ci si sforza di pr01n110\·cre studi cd istituti cli studi su nn 
piano strettamt'ntc storico, purtroppo con scarso interesse ed appoggio 
pubblico. \la \ orrei din• agli iconoehlsti che badino a non trovarsi sol
tanto con 1111 pugno di vento. 

E badino ad aYer capito prima di rompere che 11110 sforzo <li libe· 
razione duro e lungo e san~u inoso, sempre diretto e sostenuto sino alla 
fine da una \ olont:t coll<'ttiva deliberata P consapevole, questo segna 
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nclla storia di 1111 popolo un'ora grande. La più degna 
iwlla storia del popolo italiano. Non è ammesso sofì
stican' sul sacrificio volontario e consapevole che la 
giovinezza più generosa dà per un ideale di rinnova
mC'nto rivoluzionario. 

Sulla unità del movimento di liberazione si ap
puntano ora principalmente le analisi critiche. Un mito 
eia demolire. E' presto fatto se si prendono di mira le 
facili agiografie celebrative, senza consistenza. E' vero 
che hanno potuto corrispondere e possono corrispon
dere a convenienze strumentali. ~fa si sfonda una porta 
aperta, poiché è dai primi anni dopo il 1945 che questa 
partita viene esaminata con serena obiettività critica, 
la quale non deprime ma esalta il valore dei risultati, 
poiché è ben pit1 difficile mantenere una strada nel 
dissenso che nel consenso. E' anche vero che nulla è 
più ignoto della storiografia della Resistenza e del tem
po che la precedette, che si sta scoprendo ora con qual
che improvvisato affanno. 

Ma vi è un giudizio diverso dalla negazione e dalla 
affermazione entrambe indiscriminate. Una frazione dei 
combattenti del 1943-45, soprattutto militari, sostiene 
oggi che l'unità della lotta era soltanto unità di ber
saglio, pura alleanza contingente: finita la lotta ci si 
può sparare tranquillamente gli uni contro gli altri. 
Secondo questa ispirazione già nel 1944 si erano svilup
pati tentativi di dissidenza monarchica, fortunatamente 
falliti. 

E' certo che gli oggetti di disputa erano !!favi: uni/ì
cazionc ed autonomia delle formazioni militari; atte
sismo, che fu materia di contesa Jìno all'ultimo; que
stione istituzionale, non limitata al solo mantenimento 
della monarchia; rapporti con gli alleati, ed anche con 
Roma; prolifcrnzionc dei CLN, ecc. ~fa una conclu
sione negatrice della esistenza di termini unitari non 
superficiali, non effimeri, non risponde alla realtà. La 
esistenza di posizioni di mediazione definite e concrete, 
non oratorie, rispondenti alla volontà comune della 
parte di gran lunga prevalente delle forze impegnate 
nella lotta, si riscontra nelle decisioni organizzative, po
litiche, giudiziarie prese dai CLN, soprattutto nei centri 
maggiori nei quali era più forte la rappresentanza an
che dei partiti moderati, più difficili ma più significa
tive le composizioni e gli equilibri raggiunti. Si vedano 
anche gli atti di governo delle zone liberate. 

Il panorama certamente cambia nel 194.5. Dal marzo 
la Resistenza ha un nuovo aspetto, anche in termini 
militari, e un phì agitato e difficile corso in termini po
litici. La vicinanza della soluzione accresce la rivalità 
e la gara tra i partiti. Poteva già esser chiaro che le 
resistenze conservatrici, già affiorate nel 1944 al coperto 
dell'azione alleata, ed aggrappate al mito - quanto 
nocivo, questo! - della • continuità dello Stato • avreb
bero cercato la loro rivincita. 

~fa anche all'atto della liberazione e nel momento 
successivo le decisioni sono ancora unitarie, anche se 
gravi; la politica economica che le istituzioni del CLNAI 
continuano a sviluppare è unitaria. Era mancata una 
elaborazione dottrinale, una sistemazione anche solo ini
ziale ma di qualche organicità, degli istituti giuridici, 
delle riforme sociali, delle direttive di politica econo
mica che dessero fisionomia politica definita alla me
diazione unitaria. Nessuna meraviglia che siano mancate. 
Nelle condizioni tremende della vita clandestina della 
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fine del 194:3 e del 1944 furono frutti di eroismo i fogli 
clandestini, necessariamente di battaglia. 

Rimanevano gli approcci ed i tentativi compiuti al 
tempo dcl GO\·erno Badoglio. Comunisti e liberali ave
vano i loro modelli. I democristiani tacevano. I socialisti 
cercavano nel passato. Gli azionisti in mezzo alla molta 
confusione avevano scoperto e sviluppato il principio 
della giustizia sociale che portava sviluppi che anda
vano molto al di là delle successive soluzioni paternali
stiche della multanime Democrazia Cristiana, ed avreb
bero potuto implicare impostazioni ampie ed organiche 
cli democrazia sostanziale. ' 

Tuttavia dopo la prova grandi valori unitari resta
vano. Fu la guerra fredda a fare da spegnitoio. Ma le 
masse lavoratrici avevano ritrovato con una rapidità e 
vigo~ia so~rc•nclPnti . dopo la_ lunga pressione fascista 
coscienza di classe; 1 loro sc10peri dettero un apporto 
fondamentale alla resistenza. Resistettero anche esse con 
tenacia, e spesso con eroismo. Uscivano dal battesimo 
della lotta come una forza nuova della società italiana, 
una componente fondamentale della nuova dialettica 
politica. 

Aveva acquistato un valore profondo e durevole la 
ribellione morale integrale al nazismo ed al fascismo. 
Morire per la libertà e la giustizia era la legge accettata 
dai combattenti migliori. Il dovere dell'esempio aveva 
ispirato agli uomini di cultura pagine memorabili. In 
una storia, in una società non incisa in fondo da grandi 
sommovimenti sociali e religiosi questa era stata per 
gran parte del paese la rivoluzione religiosa. Purtroppo 
non per tutto il paese. 

Questa nota comune di sentimento, di pensiero, di 
volontà era ancor comune ai Costituenti. La Costituente 
fu l'ultimo dei CLN. La Costituzione, la conclusione 
mediatrice della Resistenza. E' una mediazione che gli 
amici trovano viziata dal compromesso cattolico-comu
nista dell'art. 7. Io direi forse più grave il compromesso 
tacito e sottogiacente tra il liberismo di Einaudi ed il 
dirigismo economico e sociale. 

Sul dopo-Costituzione i discorsi cui ha dato l'ab
brivio principalmente il ventennale si fanno confusi, o 
complessi. Rivoluzione incompiuta, Resistenza tradita, 
ecc. Sono espressioni facili, ma piuttosto ambigue. Quan
do si esca da una intenzione soltanto polemica. E la 
risposta non può trovare qui posto, perché può essere 
data solo con la storia di questi venti anni, che metta 
in conto oltre alle limitazioni della Resistenza, gli er
rori antichi cli tutti i partiti e le tare ed insufficienze 
del tessuto civile, sociale e politico del nostro paese. 

Ma il discorso va rilevato ed una risposta va ten
tata quando si domanda di riprendere l'opera incom
piuta, di seguitare a sviluppare i principi e gli obiettivi 
della Resistenza. 

Principi attivi che da questa abbiano avuto afferma
zioni chiare sono i diritti del cittadino ed uno spirito 
autonomistico più profondo, di implicazioni più ampie 
di quanto non abbia fatto la Costituzione con la isti
tuzione delle regioni. Fuori di questo non vi è che lo 
spirito democratico sincero - e quindi integralmente 
antifascista, anche se la suprema Magistratura non lo ha 
ancora ben compreso - che ispira tutto il te~to co
stituzionale. 

Ed in senso stretto, chi voglia seguitare sul cam
mino della Resistenza certamente ha da fare, c non poco, 
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per portare a compimento l'attuazione della Costih1-
zione. A parte le regioni ed il referendum, mancano an
cora leggi fondamentali come la • legge di governo ,, 
e la •legge di parità•; e manca l'adeguamento ad un 
regime democratico dei codici, della legge di P.S., della 
legge comunale e provinciale. Manca più ancora nella 
preparazione degli insegnanti la conoscenza della re
cente storia italiana, e manca alla scuola la capacit~1 

di servirsi dei valori portati in alto da una resurrezione 
nazionale come strumento di educazione civile. Son cose 

che nel piano di sviluppo della scuola non sono scritte. 
Ma non è una scuola agnostica e politicamente neutrale 
che può servire al divenire della società italiana. E se 
gli antifascisti e i resistenti vogliono intendere quale 

è il compito principale che la Resistenza può lasciar 
da assolvere, questo è l'orientamento stabile della scuola. 

sinistra oscura ed allontana la v1s1one dei problemi rea

li, distoglie dallo studio attento degli interrogativi eco
nomico-sociali e sindacali portati dalla rapida evolu
zione dei tempi. 

~fa sollernndo lo sguardo da questa modesta, af
fannosa ed un po' mortifìcante congiunh1ra politica, è 
ancora una volta il panorama di una rivoluzione de
mocratica che ci si propone e deve rinnO\ are le strut
ture statali, l'articolazione della vita pubblica, nuove 
impostazioni di giustizia cioè d'eguaglianza sociale, la 
strumentazione di una politica di piano nazionale e lo
cale. Una rivoluzione. 

E' difficile, a mio parere, dedurre dalla Resistenza 
e dalla stessa Costituzione le tesi della opera rifomu
trice che sono il grande problema storico di questa ora 

italiana. Anzi, dovrebbero essere, perché l'anchilosi po
litica che dura da anni distorce, riduce, inaridisce sforzi 
e tentativi; perché la polemica pro e contro il centro-

E l'insegnamento che uomini di partiti e fuori dei 
partiti possono ricercare nel passato e nelle prove di 
ieri è ancora una volta prima che di carattere politico 

di valore morale. Gli opportunisti e gli arrivisti credono 
solo nel loro successo. Gli altri sanno che lottare si
gnifica volere e volere significa sentire. E possono ope

rare perché nelle angustie di oggi si ponga alfine l'obiet
tivo di lotte e di mete più alte. Può essere una nuova 
Liberazione. 

FERRUCCIO PARRI 

Note e COIDillenti 

Uscire dall'equivoco 

N os ABBHMO \Vl 'TO fatti di rilievo in 
quest'ultimo periodo, ma solo delle 

conferme; e non vogliamo tra,;curarlc per
ché rendono chiaramente alcuni caratteri 

f~ndamcntali, e per il momcnte non mo
d1fieabili, dall'auuale situazione politica. 

1) E' da notare, anzitutto, 11 signifi

cato politico del viaggio Moro-Fanfani 

negli Stati Uniti. ~on perché abbia rive
lato cose nuove, anzi proprio perché di 

CO'\C nuove non ha lasciato intrane<lcre 

nemmeno la possibilità. faso infatti ha 
confermato che l'indirizzo tradizionale 

del.la nostra politica estera - goffamente 
allineato sulle posizione americane e 

atlantiche, per usare k espressioni usuali 

con le quali si definisce la mancanza di 

una politica estera italiana - è un dato 

immodificab le della politica demo..:ristia
na, e quindi <l1 rum 1 nostri governi al di 

'Otto delle formule politiche dcl momento. 

Anche su questo terreno (come già per 
la Federconsorzi per esempio) la DC tra

se~r~ ormai qualsiasi copertura: i punti 
e 1mnuneiabili > dcl proprio programma 

(che non hanno niente a che vedere con 

l'elasticità dci punti programmatici del 

PSI) li riafferma a<l alta voce e senza ri

correre a perifrasi. Così, l'allineamento 

o~tuso alla politica estera americana, gra
ziosamente formulato da Moro, viene 
gro~~lanamente affermato in ~ni occa-
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sione dai maggiori leaderi. della DC: \'e

di Rwnor nei comizi e alla TV, vedi Co
lombo nel discorso del 25 aprile, per non 
citare che due dei massimi responsabili 

della politica democristiana. Sono discorsi 

il cui ascolto, anche a prescindere da 

una valutazione politica, riesce penoso, 

soprattutto per la dannata faziosità e la 

carica d'odio che sarebbero spiegabili solo 
se i vietcong avessero messo il naso nei 

pressi di Palazzo Sturzo. 

Una volta, in Italia, la politica estera 
era pascolo privato della Corona, e la lot

ta politica non riusciva a incidervi 1n al

cun modo. Malgrado ciò, potrebbe ob
biettare un <;oeialista di destra, la monar

chia liberale era preferibile al successivo 

regime fascista: come oggi il centro

sinistra moroteo è preferibile al centrismo. 

Perché dunque mugugnare? E questo ra

gionamento devono aver fatto effettiva
mente gli esponenti della destra socialista, 
dal momento che l'Avanti! ha accordato 

la propria comprensione a llucll'altra pe
ricolosa e comprensione> espressa da Mo. 

ro aWintervento USA nel Vietnam, e 

all'ormai classico motivo della e persi

stente validità dell'alleanza atlantica>. 

~on si può certo negare la coerenza a 

certi socialisti: una volta imboccata la 
strada dcl moderatismo, non c'è pericolo 
che si fermino. 

E' evidente comunque che l'adesione 

incondizionata alla politica estera ame

ricana e all'atlantismo come dogma ha 

un senso solo in funzione interna; cd è 

sul terreno della politica interna che ne 

vanno ricercate le giustificazioni. Ma per 

il momento, su questo piano, conta rile

vare soltanto che questa, volere o no, è 
la politica estera dcl centro-sinistra. 

2) Nella prima trasmissione di cTri. 

buna politica > 1965 abbiamo sentito lo 

on. Rumor riaffermare duramente l'an

ticomunismo come fine istituzionale dcl 

centro-sinistra. Neanche questa è una n0-

vità. Tuttavia è sintomatica i'intransigcn
za e l'intolleranza di questa posizione. 

Cioè, non si tratta solo della preoccupata 
reazione alle avanccs che il PCI va ten

tando nei confronti di talune frange cat

toliche, né all'allineamento rispettoso ai 

moniti vaticani: è palese :.oprattutto la 

voluta ignoranza della po,izione dell'al

leato socialista e, con essa, la volontà 
intimidatrice e sprezzante della chiusu

ra totale nei confronti di possibili tenta

tivi socialmi di dare al centro-sini~tra un 
volto leggermente diverso da quello do

rotco. Sul sentiero dell'anticomunismo 

passa il conrrabbando pohti<:o che fo di 

ogni conquista democratica continua ma. 

teria <li disputa. L'anticomunismo è di

ventato la copertura delle nostre tare na

zionali, come in tempi recenti, tanto per 

intenderei, era il nazionalismo. Gli stori

ci steccati, abbiamo ~mito più volte da 
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taluni socialisti, sono st:iti abbattuti, e 
s~lle loro rovine si inte,se un proficuo 
dialogo. Perché non dire, invece, che Io 
storico steccato è tuttora un ostacolo in
valicabile solo per le ragioni della liber
tà e della democrazia, mentre è sempre 
stato agevole superarlo ai fautori di quel 
metodo politico che si riassume nel com
promesso più deteriore e p:isticcionc? E' 
vero che tutto uno stuolo di socialisti ha 
potuto scavalcarlo aggrappandosi alle lo
gore cordicelle dcl centrismo e ritrovan
do)i poi dall'altro lato, il lato cioè dcl cle.. 
ricomoderatismo di una vo1ta e della s<>
c~ali'.à dorotea di <><ti~i. ~fa questo non 
significa che lo stec<::ito ~ia stato abbat
tuto: è ~olo diventato, d:i trincea antili
berale, trincea anticomunista. Di un an
ticomunismo di facciata, che è in realtà 
opposizione a tutte le istanze moderne 
e progressiste, sostenute o no dai comu
nisti, e continua a dare la misura delle 
carenze demo.:rati<:he delb nostr:i società. 
Non dimentichiamo peraltro che lo stec
cato anticomunista ha certo contribuito 
di vaste fette dell'elettorato verso il PCI. 
E' quanto succede anche adesso; perché, 
vo'.erc o no, l'anticomunismo resta la 
qualifica effetJ1va del centro-sinistra. 

3) Se allineamento US \ all'esterno 
e anticomunismo all'interno rappresen
tano i principali caratteri retrivi del 
centro-.:.inistra. l'ancoraggio tenace al Va
t~cano è logi<'a interna del maggiore par
t'.to del blocco ~on:rn:itivo, e quindi di 
riflesso della politica italiana. 1\Jon è solo 
una c1ucstione etica, di laicismo e clerica
lismo: siamo in pre,enza di un farro 
squisitamente politico. Il centro-sinistra. 
cioè l'incontro socialisti-cattolici, si basava 
sulla presente capacità delb DC di rap
presentare le tendenze democratiche del 
mondo cattolico. Ebbene. questa e rap
pr~sentatività > <lel.'a DC è negata pro
pno dalla <krarch1:i, che è stata costret
ta a sciogliere dalla catena il cane di 
guardia dei Comitati civici. E la sistema
ticità delle ingerenu \'aticane allontana 
ancora di più il conseguimento. nella 
c1asse dirigente cattolica, di quel'a ma
t~rità dc~ocratica. cioè autonomia poli
tica, che e la premessa nccessari:i di O"ni 
scrio dialogo o incontro con Je fo~zc 
laiche. Il fatto che anche i comunisti non 
abbiano ancora abbandonato !e \elleità 
dcl <lialogo col mondo cattolico non di
minuisce le responsabilità di chi ~i (: il
luso di creare una stabile piattaforma di 
lotta dem?'ratica e ~ialista su questo 
~tesço equivoco. Come ignorare che, dalla 
entrata dei socialisti nella stanza dei bot
t??i, le ingerenze vaticane nella Yita po
litica. e nelle occasioni determinanti an
ziché diminuire sono aumcnmter Tutti 
i sofomi <lell'A v1mt1( non valgono a CO· 
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prire questa elementare verità. E la vi
sita. di Nenni a Paolo VI rimane un cpi. 
sodio del folklore politico italiano. 

Gli ancoraggi agli USA e al Vaticano 
e l'anticomunismo patologico hanno svue>
tato il centro-sinistra della sua ,O)tanza 
riformatrice e rinnovatrice. La formula 
rivela oggi tut~i i suoi limiti oggettivi e, 
almeno per 11 momento, in)uperabili. 
Come pure è evidente la funzione dele
teria che, su questo terreno, ha eserci
tato. ed esercita il moroteismo. Pro~<.-gucn
do IO questa direzione non si combatte 
il comunismo, come vuole credere l'ono. 
r~v~le Rumor: si distrugge il partito so
c1ali~ta. Il .suo logorìo, infatti, è in pro· 
porzione <l1~etta con la sua incapacità di 
contrastare IO qualche modo l'egemonia 
democristiana, di smuovere una ~ituazio· 
ne ormai fossilizzata. L'unica maniera di 
superare l'attuale stretta e di rilanciare 
un discorso politico autenticamente de
mocratico è di mettere definith·:imentc 
le carte in tavola. .Ma o;criamente non 

'l . con un a tra di quelle sciagurate e \'erifi. 
c~e > a cui ci ha abituato il gruppo di
~1gen~e ~cl PSI. ~?1prendiamo che que
sto .s1gn1fi~a la crm, ma meglio ):i crisi 
oggi che 11 logoramento definitivo della 
for~ula di centro-sinistra. Il permane
:e d1 questa formula in un equivoco che 
e durat? ~oppa. certamente non giova 
~Ile rag1on1 laiche, democratiche e socia. 
liste;. ~~biamo vissuto questa esperienza 
dall 1n1z10, fino in fondo. I suoi frutti 
sono stati amari: occorre mettere un 
limite all'immobilismo della paura. 
Quando l'aria comincia a stagnare, an. 
che la democrazia soffoca. 

Il colpo d'ala 

L"' DEMOCR.\ZI.\. C~ist'.ana •. è rbaputo, 
ha dato gros~1 dispiaceri alla Gerar

chia. La DC d'altronde rappresenta una 
b~ona ~art_e dell'Italia politica: si può 
dire l1uind1 che la politica italiJna dia 
gros,i dispiaceri alla Gerarchia. Più in 
genera:e, si può dire che il partito, come 
~:rumento d'azione politica, non basta al
la ~erarchia per operare secondo i propri 
fi.n1 nella ~ostra (o sua? fate un po' voi) 
\'lta pubblica. Di qui il lancio e, più 
recentemente, il rilancio dei Comitati 
civici. 

. :-1a. qual è allora l'ideale politico cui 
~1. ,ispira. la Gerarchia, e con essa !a parte 
piu retriva del mondo cattolico? E' un 
interrogativo che forse non ci sarl'mmo 
posti. pa;,thi come siamo degli effetti di 

I .d I • ta e i e:i.e, se a stuzzicarci non fosse stato 
Missiroli. con la sua breve ma succosa 
inter\'ista a Luigi Gedda. L'occas!one è 
il chiarimento della natura e <lella fun. 
zlone dci Comitati civici. Quanto "rosso
la.na e ~arrocchialc è l'azione prop~~andi
s11ca dei CC, tanto fine e sottile è !a teo· 
rizz~~ìone che .ne fa Gedda (forse per 
b .' icmanza d1 cotanto intcrvbtatore). 
Udue. 

. ~·~~i_ge.nza a cui rispondono i Comitati 
cinci e il superamento della concezione 
formali,:ica della democrazia e la aaran
zia <li un esercizio <lei potere rn»;ntc e 
continuato nel tempo da parte del popolo 
sO\'rano. Quella di Gedda naturalmente 
è una democrazia <sana> e e aggior
nata '>. basata saldamente sulla èhiesa. 
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Procediamo. La Chiesa non può fare a 
meno e di preo.:cupar~i delle forme civi
che vigenti, che hanno tanta importanza 
nel condizionare il cittadino anche dal 
punto di vista spiriruale >. Evidentemen
te, cene preoccupazioni valgono in regi
me democratico: ad altri, forse più alti, 
prindpi erano i)pirati i patti col fascismo 
italiano e col nazismo, e si hpirano oggi 
quelli con i regimi reazionari io Europa 
e altrove. Comunque, la preoccupazione 
suddetta richiede la e posizione libera e 
individuale dcl cattolico-cittadino Ji fron
te agli operatori della politica>; e il Co
mitato civico è appunco l' e organo col
legiale cklla posi.:t..ione individuale dci 
cattolici-cittadini>. Vale a dire, in te1-
mini politici, che il Comitato tivico è il 
cane da guardia della DC. 

Altra funzione dei CC, nei confronti 
degli elettori, è e una salutare purifica
zione <lei cervelli intorbidati da propa
gande allucinanti e da problemi fittizi, 
con la ridimcn)ione dei diritti e dci do
veri di fondo dcl cittadino democratico>. 
Sarebbe curioso vedere cosa resti dei 
< diritti di fondo> dci cittadini dopo la 
purificazione dai e problemi fittizi > e il 
e ridimensionamento >. E' cerro comun
~u~ che si tratta di democrazia aggiorna
umma. Un esempio? Un precedente dei 
CC, chiarisce Gedda, può trovarsi nella 
Unione dctrorale sorra ai tempi dell'Unio
ne popolare, prima ancora dell'Azione 
cattolica. Chi abbia un minimo di no
zioni storiche, non impiegherà molto a 
tirare le conclusioni. 

Ma sentiamo Missiroli. e Non vorrei 
anticipare dei giudizi, data l'estrema deli
catezza della materia, ma ho l'impressione 
che ci troviamo davanti a dcl "nuovo '1• 

A un vero "colpo d'ala" di Paolo VI, 
sempre imprevedibile nelle sue lunga
mente meditate decisioni>. Senza voler 
neanche noi anticipare dei giudizi, ab
biamo l'impressione che il e nuovo> di 
Miss!ro!i puzzi un po' troppo di stantio. 
E non vorremmo d'altronde che il colpo 
d'ala di Papa Montini ci portasse a nidi
ficare a quelle altezze, alle quali ci aveva 
abituato, per tanti anni, l'aquila impe
riale di ~fossolini. 

s. 

Abbonamenti a 

l'astrolabio 

annuo L. 3.000, sostenitore L. 5.000 
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Il Congresso della ClSL 

La tentazione conformista 

V ESERDÌ 23 aprile, il secondo t,10100 

del Congresso della CISL, l S1.. 
gretario Generale della Confcdcr.lzione, 
Bruno Storti, ascoltava con malcelata 
insofferenza l'intervento di un delegato 
che aveva scatenato il putiferio nella 
assemblea, accusandolo di essere andato 
a procacciare voti alla DC sugli schermi 
televisivi in compagnia di un esponente 
della destra governativa, !'on. Colombo, 
e di un rappresentante della Coltivatori 
Diretti, l'on. Truzzi. L'oratore, Pagani, 
della battagliera federazione dei metallur
gici (FIM), chiedeva se erano le cricche 
bonomiane e gli industriali del nord le 
forze con le quali Storti intendeva rea
lizzare le battaglie dcl lavoro che ogni 
sindacato serio deve porre al primo pun· 
to del suo programma. La maggior parte 
dci delegati gli rispondeva con urla e in
sulti, mentre la nutrita pmuglia della 
FIM lo sommergeva con un uragano <li 
applausi. 

Da quel momento il Congresso appa
riva nettamente diviso in due (e la frat
tura permane anche se nelle ultime ore 
una distensiva replica d1 S'.orti e l'abi
tuale unanimità raccolta dalla mozione 
conclusiva hanno placato le acque), da 
una parte circa il 75 pc:r cento dci dele
gati, la maggioranza stortiana compo;ta 
dai rappresentanti dci dipendenti dalla 
pubblica amministrazione e da numerose 
delegazioni meridionali, dall'altra una de
cisa opposizione operaia dei delegati delle 
grandi città industriali dcl nord, con alla 
testa i dirigenti della FIM. E' forse la 
prima volta che ad un congresso della 
CISL appare con tanta chiarezza l'ima
nabile dissidio tra chi subordina le riven
dicazioni dci lavoratori alla realizzazione 
di un più generale schema di sviluppo 
del paese, programmato dal governo, e 
chi è più cosciente della necessità di non 
ammorbidire o arrestare dcl tutto !a lotta 
sindacale, anche in un'economia pro
grammata, e di difendere l'autonomia del 
sindacato da ogni ingerenza partitica, go
vernativa o addirittura padronale. 

La lunga relazione con cui Storti ha 
aperto i lavori congressuali poggia\·a so
prattutto sulla necessità di aderire total
mente al principio dell'efficienza <lei si
stema produttivo, in tutte le sue compo· 
nenti, e all'obiettivo prioritario di una 
rapida evoluzione tecnologica. Comegucn
tcmcnre, la CISL è pienamente disponi· 
bile per la programmazione economica e 
deve adottare una politica salaria!c che 

non contrasti con l'esigenza di fondo di 
ridurre anzitutto i costi aziendali. Quc>ta 
è la nostra confederazione sindacale - ha 
ag~iunto in sostanza Storti - ne tenga 
con:o il governo nel rivolgersi al!e forze 
dc! lavoro, non parli indiscriminatamente 
di dialogo con i sindacati, scelga in noi 
e soltanto in noi l'interlocutore valido 
per portare avanti una politica economica 
programmata. 

La prima voce discorde dall'impostazio
ne del Segretario della CISL è stata quel
la di un uomo estraneo ai lavori dcl 
Congresso ma altamente rappresentativa 
del mondo del lavoro italiano, quella dcl 
vecchio sindacalista socialista Fernando 
Santi che aveva ascoltato con grande at
tenzione, applauditissimo al suo ingresso 
in aula, la relazione di Storti. Giusta-

Doual Cauin 

mente Santi, nelle dichiarazioni rese po
che ore dopo alla stampa, accusava i diri 
genti della CISL di suggerire al governo 
una discriminazione [ra le forze sinda
cali e di accentuare i moùvi di divisione 
esi~temi tra la CISL e la CGIL. Segui· 
vano le voci dci metallurgici di Milano, 
di Genova, di Torino, che soprattutto ne
gli interventi di Pagano e del Segretario 
della FI~f. Macario, criticavano con du
rezza la teoria dell'efficienza cara a Sror· 
ti, pone..,.·ano con chiarezza il problema 
della libertà nelle fabbriche, postulavano 
l'unità operaia nelle lotte per le rivendi
cazioni aziendali, giudicavano e priori
taria> l'autonomia dcl sindacato da ogni 
forza politica ed economica extrasinda
cale, richiedevano l'incompatibilità delle 
cariche sindacali col mandato parlamen
tare. Sono state certamente le voci più 
autentiche dcl Congresso, che hanno de
terminato una parziale marcia indietro 
di S•orti nella sua replica e delle quali la 
Segreteria Generale non potrà non tenere 



conto nella sua azione futura. Costitui
scono la più autentica rappresentanza ope
raia della CISL, le cui prospettive cd im
po~tazioni si sono affinate giorno per 
giorno nelle lotte combattute, fianco a 
fianco con operai socialisti e comunisti, 
nei grandi complessi dcl triango!o indu
striale italiano. 

Né particolarmente teneri con Stoni 
sono stati il Ministro Pastore e il Sotto
segretario Donat Cattin. Il primo, pur 
con toni sfumati e senza sforzaturc pole
miche, è parso preoccupato di raddrizzare 
la relazione introduttiva nelle sue parti 
più apertamente rinunciatarie. e Il sin
dacato deve essere autonomo dai partiti 
e dal governo, ma anche dai padroni >, 
egli ha affermato tra l'altro, e ancora: 
e la CISL non è e non può essere un 
sindacato giallo, un sindacato padrona
le>, scatenando gli applausi dell'opposi
zione operaia. Il secondo, con l'Jbituale 
durezza, ha sostenuto che la CISL non 
deve far suo l'obicuivo padronale di un 

sistema economico che abbia come sua 
suprema legge il profitto e l'efficienza in 
funzione dcl profitto. Dopo a\'cr rivelato 
che l'efficienza è possibile anche con al
cuni milioni di lavoratori emigrati e di
soccupati, Donat Cattin ha rc~pinto la 
subordinazione dcl sindacato al sistema 
economico e a e un gruppo politi.:o mo· 
dcrato > e ha invitato i delegati a non 
attardarsi in una sterile polemica con le 
alcre centrali sindacali che ha il ;olo cf. 
fctto di ridurre le possibilità di contrat
tazione dci lavoratori. Per C\Scre obiettivi, 
tuttavia, è necessario aggiungere che non 
è la prima volta che Donat Cattin dà 
prova nei congressi di un'intransigcn7.a 
verbale alla quale non sempre corrispon 
de la sua azione giornaliera di uomo po 
litico impegnato in responsabilità Ji par
tito e di governo. 

Le conclusioni dcl congresso, malgrado 
le voci e il peso dci dissenzienti, hanno 
però finito col ricalcare, seppure con una 
maggiore moderatezza di coni, !e tesi 

inizialmente enunciate dal Segretario Ge
nerale. Nell'attuale ripartizione de!lc for 
zc all'm:erno della Confederazione non 
poteva essere diversamente, ma (: bene 
ricordarlo per non perdere di vista .:hc la 
CISL dci prossimi anni sarà ancora quel
la d1 Scorci e dcila sua equipe dirigente 
e non quella più moderna, laica e pro
~rcssista delle federazioni dcl nord. A 
Jis.ipare, d'altra parte, ogni dubbio tra 
la quasi perfetta identità di vedute csi
':eme tra la rappre~entanza politica e 
quella sindacale dei cattolici sono stati 
con le eccezioni di Pastore e di Donat 
Cattin, i Ministri e dirigenci dcmocriscia
ni che hanno recato il loro saluto a! Con
gresso. Rumor e Delle Fave non hanno 
detto infatti nulla di diverso da quanLO 
già esposto da Storti, sottolineando anzi 
gli aspetti della relazione introduttiva 
dove più scoperta era la carica anti-CGIL 
e l'assenza di autonomia del sindacato 
cattolico. 

G. L. 

L' amlllinistrazione del Piano 
Il prob lema del coordinamento amm.ini::.trativo inerente affattuazione del 
Piano potrà essere r isolto solo con l'uni fi cazione dci due principali dicasteri 
economici o, quanto meno, col trasferimento della Ragioneria generale. e delle 
amministrazioni che ad essa fanno capo, alle di pendenze del Ministero per 
la programmazione. E' chiaro però che anche quc,,ta riforma è de,,tin ata a 
rc~tare un pio desiderio, di fronte alla rc;.i!'-tcnza degli intcre,;,,j burocra tici. 
e n on solo burocratici. Ancora una volta quindi rischia di prevalere la ri
e<>rcn della linea di minore resistenza e dcl r invio delle soluzioni r azionali 

L A RECENTISSIMA istituzione, con de
creto del Presidente dcl Consiglio, 

dcl Comitato interministeriale per la pro
grammazione economica (CIPE) ha ri
proposto all'attenzione degli ambienti po
litici e dell'opinione pubblica il proble
ma dell'amministrazione dcl piano e, più 
in generale, le questioni di ordine isti
tuzionale connesse con la programma
zione: questioni che, nel dibattito susci
tato dalla presentazione dcl progetto 
Picraccini, hanno avuto finora scarso ri
lic\·o, anche per il modo forse troppo 
sommario e sbrigativo in cui erano state 
trattate in quel documento. 

D 'altra parte, avendo come punto di 
riferimento uno schema di sviluppo eco
nomico già elaborato, il discorso al li
vello istituzionale acqu ista oggi ben mag
giore concretezza di quanta ne: abbia 
avuta in passato allorché, in mancanza 
di scelte politiche qualificate, ogni ten
tativo di approfondire questi problemi 
rischiava di naufragare in una discus-
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sione astrana cd accademica sulla tipo
logia e sulla metodologia della program
mazione. 

1 LA PRIMA constatazione che s1 n· 
cava, sotto l'aspetto che <JUÌ ci in· 

tercssa, dal progetto Picraccini, sta nel 
fatto che esso si colloca - co:nc già 
si collocavano i documenti che l'hanno 
preceduto - nella prospettiva di una 
programmazione operativa, di una pro
grammazione cioè che, pur avvalendo~i 

della consultazione dci gruppi c.:onomici 
e sociali e sollecitandone la collaborazio
ne, affida però fondamentalmente all'cffi· 
cacia degli interventi pubblici, diretti e 
indiretti, nell'economia la realizzazione 
degli obiettivi programmatici. Questo 
primo dato vale già a sottolineare l'im
portanza delle funzioni assegnate alla 
pubblica amministrazione nella politica 
di piano, e a configurar.le come funzioni 
prevalentemente e attive>, in luogo del
le prevalenti funzioni di accertamento, 

di elaborazione tecnica e di e mediazio
ne> che le spettano in un sistema di 
programmazione concertata. Ma questa 
conclusione è avvalorata e resJ ancor 
più evidente dal carattere spesso inde
terminato e generico degli indirizzi po
litici cd amministrativi che trovano espres
sione nel progetto e nella conseguente 
ampiezza dello spazio lasciato alla di
scrcz:onalità dcl Governo e dcl!a pub
blica amministrazione nella specificazio
ne, prima ancora che nell'attuazione, di 
quegli indirizzi. Il destino dcl piano di
pende. in larga misura, appunto dal 
modo in cui sarà riempito que>to spa
~io, e quindi dai poteri che saranno 
assegnati agli organi di amminimazione 
del piano, dalla struttura che assume· 
ranno quem organi, dalle influenze e 
sollecitazioni cui essi saranno soggetti, 
dalla capacità e dalla volontà di inno
vare i metodi tradizionali e di sanare 
le tradizionali carenze della routine bu
rocratica. 
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Il 

La questione è di grande rilievo po

litico, perché la tanto sbandierata e fles

sibilità> dcl piano, qualora .i identifi

casse con la ricerca della linea d1 mi

nore resistenza (come è proprio della 

no~tra tradizione amministrativa), fini

rebbe per riprodurre rutti gli inconve

nienti della programmazione concer aca 

senza averne neppure i pregi, ed è chiaro 

che in questo caso verrebbe meno la so

stanza dell'impegno politico di cui il 
progetto Pieraccini è ancora, in oualche 

modo, l'espressione. ' 

2 ls sEsso L.no, l'amministrazione dei 

•. piano rientra nella re;ponsabilità dcl

i intero apparato d1 governo, sia de:lo Mato 

che degli enti pubblici, cerricoriali e non 

territoriali, dato che ogni attività ammini

strativa è in quakhe moJo coinvolta, se 

no~ altro sotto il profilo finanziario, dagli 

ob1ettm programmatici, ma ciò non to

glie _che anche in Italia, come negli altri 

paesi che hanno adottato il metodo del

la programmazione, si debba pervenire 

a!!a creazione di appositi uffici dotati 

in via permanente di una speci tea com

petenza in maceria. Dal punto di vista 

di questi uffiffici, l'amministrazione del 

piano è essenzialmente una iunzione di 

coordinamen:o, consistente non già nel 

sosricuire, assorbire o soverchiare le ac

civicà ammini.crative ordinarie, ma nel 

verificare e garantire la reciproca coe

renza tra codeste attività e la loro con

gruenza rispetto agli obiettivi e alle po

litiche del piano. 

, Fe~mando per ora l'attenzione su que

st u~umo aspetto dcl problema, conviene 

anz1c~tto ricordare che l'esigenza del 

coordinamento dell'azione amministrativa 

non è stata incrodo ca ex novo dalla pro

grammazione, ma era già presence nel 

nostro ordinamento. Al livello di go
verno, questa esigenza trova espressione 

nella stessa Costituzione che all'articolo 

?5 a.se~na al Presidente del Consiglio 

11 compito appunto di e mantenere l'uni

tà di indirizzo politico e amministrati

vo> e di e coordinare l'atcivid dei Mi

nistri>. E' noto, peraltro, che normal

?'~nte il Presidente del Consi~lio non 

e i_n grado, anche per difetto dei neces

~an strumenti operativi, di assolvere que

sto ruolo-chiave che la Costituzione gli 

a~da, con la conseguenza che ogni Mi

nistro. (e, ancor più, ogni apparato bu

rocr~t1c~ . ministeriale) segue di regola 

un mdmzzo amministrativo \Ostanzial 

mente autonomo, né si è ancora riu;cici 

a. varare quella e legge di governo>, pre

vista dallo cesso art. 95 della Costitu

zione, che dovrebbe servire soprattutto 

a fondare su basi amminiscracive meno 

precarie la preminenza oggi solcanco no-
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minale dcl Presidente del Consiglio e 

a evitare così quella dispersione dell'in

dirizzo politico che è acrualmence uno 

degli aspetti deteriori della nostra vica 

co)tituzionale. 

E' altrettanto noto che uno degli espe

dienti più comuni adottaci per porre ri

paro m qualche modo, in na provviso

ria, agli inconvenienti derivanti dalla ri

gida struttura verticale del nostro appa

rato di governo, consiste nella creazione 

dci cosiddetti Comitati Interministeriali, 

che sono andau moltiplicandosi m que 

sto dopoguerra soprattutto nelle mate 

rie d1 politica economica e finanziaria 

e che sono tuttora privi di ogni regola

mentazione giuridica uniforme, canto che 

è stata spesso revocata in dubbio la 

stessa legittimità della loro esistenza. Sta 

d1 facto comunque che il rimedio si è 

dimostrato, socco molti aspetti, peggiore 

dcl male, in quanto, se è vero che questi 

Comicau consentono in qualche modo di 

coordinare l'attività dei Ministri che ne 

fanno pane, in determinate macerie, e 

consentono alcresì di sperimentare, in ta

luni casi proficuamente, metodi di la

voro collegiale più rispondenti alla fun

zione di governo, è anche vero che il 

gran numero dei Comitati interministe

riali che sono stati iscicuici, anche per 

materie affini, e la prevalenza ... he di 

fatto essi vanno assumendo, ne!le ma

terie di loro competenza, rispetto al Con

siglio dei Ministri, rischiano di aggra

vare ulteriormente la dispersione dell'in

dirizzo politico e amminimativo e di 

e)autorare definitivamente il Presidente 

del Consiglio, che pure di cale indiriz

zo è responsabile di fronte a! Parla

mento. 

Un altro tipico mezzo di coordina

mento dell'azione di governo, nato an

ch'esso nella prassi al di fuori Ji ogni 

uniforme disciplina giuridica, è !'isciruto 

<.id e concerto> tra diver>i Ministri che 

ca!une leggi speciali prescrivono per 

l'emanazione <li determinaci provvedi· 

menti amministrativi. In ques~i casi il 

provvedimento, pur essendo impu ·abile 

giuridicamente al Ministro che ha la 

competenza principale in maceria e che 

ne assume la responsabilità, non può es

sere perfezionato se non sulla base del 

preventivo assenso di altn Ministri, ed 

è chiaro che l'eventuale conflitto .:he do

vesse insorgere tra i e concertanti > po
trebbe essere risolto soltanto in sede di 

Consiglio dei Ministri. L'istituto del con

certo - che è andato estendendosi an

che all'iniziativa legislativa del Gover

no, sia pure con un significato alquanto 

diverso - ha pc:ralcro un'efficacia molco 

ridotta ni fini del coordinamento, sia 

perché, essendo stato introdotto occasio-

nalmente da singole leggi speciali, non 

ha alcun carattere sistematico, sia per

ché i Ministri concertanti (ad o:cezione 

dcl Ministro del Tesoro) non dispongono 

normalmente degli strumenti amministra

tivi . necessa~i per esprimere un giudizio 

m_or1vato. sui provvedimenti loro sottopo

sti per 11 concerto, cosicché il loro as

senso ha in molti casi un valore preva

lentemente formale. 

Lo strumento di gran lunga più efficace 

di cui l'amministrazione italiana dispon

ga, ai fini dcl coordinamento, sia pure 

socco il limicaco profilo della spesa pub

blica, rimane ancor oggi il sistema delle 

Ragionerie dello scaco posce al servizio 

del Ministero del Tesoro (da cui dipen

dono, oltre alla Ragioneria Generai(', an

che le Ragionerie centrali istituite presso 

ciascuna Amministrazione) per mezzo 

delle quali il massimo responsabi!e della 

spesa pubblica è posto in grado di eser

citare una reale vigilanza ed ingerenza 

sull'attività della pubblica amministrazio

ne nel suo insieme e di verificarne la 

congruenza rispetto al bilancio dello sta

to approvato dal Parlamento, oltre a ri

cavarne gli elementi necessari per l'im

postazione dei nuovi bilanci. Ne conse

gue che nel caso del Ministro del Tesoro 

anche l'istituto del concerto (che g:i spet

ta per rutti i provvedimenti e le inizia

tive legi3lacive di rilievo finanziario, in 

base alle leggi di contabilità, ed è questo, 

credo, il solo caso in cui il concerto sia 

regolato da norme di carattere generale) 

assume un valore ben più sostanziale di 

quello esercitato dagli altri Ministri. 

Ma ciò che soprattutto caratterizza il 

sistema delle Ragionerie dello scaco e 

conferisce a cale sistema un clemenco di 

originalità nel quadro del nostro ordi

namento consiste, come ognuno vede, nel

la sua struttura orizzontale che contrad

dice •. ~ in u~a ~~rea misura corregge, 
la ng1da verncaltta propria del nostro 

apparato di governo. Il limite di quesco 

correttivo consiste invece, come si è det

to, nel carattere meramente contabile e 

di legittimità che è proprio del riscon

tro eseguito dalle Ragionerie e dal Mi

nistro cui esse fanno capo, in quanto 

la legge non prevede che tale riscontro 

si estenda al merito politico, e di poli

tica economica, dei provvedimenti su cui 

si esercita; anche se di fatto, per gli 

strumenti amministrativi del tutto par

ticolari di cui dispone, il Ministro del 

Tesoro è in grado di acquistare un'auto

rità politica superiore a quella dei suoi 

colleghi di governo, se non dello stesso 

Presidente del Consiglio. 

Passando ad una valutazione d'insie

me, è dunque abbastanza ovvia la con

clusione che l'amministrazione del piano, 
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intesa come coordinamento dell'azione <li 
governo al livello (lella politica econo
mica, non <li~pone nell'or<linamento at
tuale di strumenti adeguati ma de\'e mu
nini di strumenti propri, per la cui isti
mz:one possono tuttavia essere utiliz
zati taluni modelli organizzatori già spe
rimentati. Ancora una volta, come già 
accadde quando si trattò <li dar \'ita agli 
strumenti di coordinamento dol!a spesa 
pubblica. il problema politico in fondo 
sta nell'ideare e<l imporre una struttura 
ramificata, capace di superare i .:ompar
timenti stagni che dividono amministra
zione <la amministrazione, e quindi nel 
vincere il peso degli imcressi co~tituiti, 
burocratici cd extra.burocratici, ;;he ten
dono a mantenere in vira ad ogni costo 
lo status q110, come è dimostrato dai 
ripetuti fallimenti <lei conati di riforma 
burocratica. Non a caso già ai primordi 
della programmazione, la celebre Nota 
incroduttiva di La Malfa, con una lu
cidità d'impostazione d1e non sembra 
trovare riscontro nei documenù succes
sivi, p:uttosto reticenti al riguardo, indi
viduava l'o.,tacolo fondamentale per l'am
ministrazione del piano appun:o nella 
e struttura dell'apparato amministrativo 
modellata quasi esclutivamente sulla tra
diziona!e organizzazione verticale per 
settori> ed affermava che e la realizza
zione <li una qualsiasi politica di pro
grammazione comporta che l'accento sia 
posto sugli elementi di carauere, per così 
dire, orizzontale>. 

Anche sotto questo aspetto, dunque, la 
programmazione non tanto pone proble
mi nuovi, quanto ha il merito di eviden
:liare in termini nuovi, e più -:he mai 
perentori, i vecchi e mai affrontati pro
blemi <li ammodernamento delle arcaiche 
~trutture su cui è costruito ancor oggi 
lo ~taro italiano. 

3 Is BASE a queste premesse, è pos
sibile individuare i lineamenti di 

una struttura amminimativa (la cosid
(letta e autorirà del piano>) rispondente 
alle esigenze proprie di una programma
zione operativa e compatibile, a! tempo 
stesso, con l'assetto istituzionale tracciato 
dalla vigente Costituzione. A questo pro
posito, oc-::orre dare per ;contata la ten
denza - chiaramente espressa nel pro
getto Pieraccini e posta a base dei con
seguenti disegni di legge tuttora in corso 
di elaborazione - ad articolare l'auto
rità dcl piano secondo tre distinti li
velli di competenza: un primo livello 
propriamente politico, rappresentato dal 
Consiglio dei Ministri, a cui spetta ap
punto il compito di definire l'indirizzo 
politico della programmazione, di appro
vare in via definitiva i progetti di piano 
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e i loro periodici aggiornamenti, nonché 
i provve<limenti di atcuazione, da sotto
porre al Parlamento, e infine di VC'rifi . 
care la rispondenza di queste statuizioni 
pianificatorie ri>petto alle esigenze imme
dia:e e sempre muternli della ~ongiun· 
tura economica; un livello intermedio 
(Comitato intermini)terialc) in cui saran· 
no prese le decisioni collegiali per dare 
attuazione all'indirizzo politico tracciato 
a livello di governo, cioè per tradurre 
tale indirizzo in una pluralità Ji indi
rizzi amministrativi di ordine gC'nerale 
o politiche <li settore (politica dei prezzi, 
del risparmio, degli investimenti del set
tore pubblico, del credito e degli incen· 
tivi ecc.): l'esperienza insegna che la 
sede collegiale interministeriale è la più 
idonea per questo tipo di deliberazioni 
che si collocano a un livello mediano tra 
politica e amministrazione; un terzo li
vello, infine, in cui si compie in via per
manente e continuativa l'ammini.mazione 
del piano, cioè il coordinamento e la \'e
rifica di coerenza degli atti amminima
tivi di cui si è detto sopra. In ques:a 
sede si colloca inoltre l'attività di ricerca 
e di elaborazione necessaria per la for
mulazione, l'aggiornamento e la revisio
ne dei piani pluriennali, ed è quindi a 
questa sede (che poi è la vera e autorità 
del piano> in senso proprio) che dovrà 
affluire tutto l'insieme dei dati, delle in
formazioni, delle sollecitazioni e delle 
istanze promananti da tutte le pubbliche 
amministrazioni in senso lato, centrali e 
periferiche, di cui la programmazione 
deve tener conto se non vuol co~truirc: 
sul vuoto. 

Al primo livello decisionale, il coordi
namento non può operarsi se non nei 
termini previsti dall'an. 95 della Costi
tuzione, e quindi sulla base dell'inizia· 
tiva e dei poteri del Presidente <lc:I Con
siglio. 

La legge di governo, che dovrà appunto 
determinare in concreto l'ampiezza di 
questi poteri, e quindi i modi e i limiti 
dell'ingerenza che deve essere riconosciu
ta al Presidente del Consiglio ne!l'auività 
dei singoli Dicasteri di ~ettore, rappre
senta dunque certamente un adempimento 
necessario ai fini della programmazione, 
oltre che un adempimento costituzionale. 
Parùcolarmente interessante, a que)to pro
posito, appare la proposta - contenuta 
nel progetto di legge di governo allegato 
alla relazione Medici sulla riform:i della 
pubblica amministrazione del 1963, ulti
mo di una lunga serie - di istituire 
presso la Presidenza del Consiglio una 
apposita direzione generale per l'orga
nizzazione amministrativa: rientra infatti 
•r::1 le attribuzioni naturali del Presidente 

dcl Consiglio di promozione delle: inizia
tive tendenti a razionalizzare e sempli
ficare l'organizzazione degli uffici. ad 
aggiornare i metodi di lavoro, ad elevare 
la produtti\'i:à dei servizi p~csra : i dalla 
pubblica amministrazione. Si tratta di 
iniziative di porta~a generale, applicabili 
con i necessari adattamenti a tutti gli 
uffici, e quindi di una tipica funzione di 
coordinamento di pertinenza del massimo 
esponente dell'Esecutivo: e d'altra parte, 
~e alla competenza primaria della Presi
denza si aggiunge l'istituzione (proposta 
ancb'es;a dalla relazione Medici) <li ap
positi uffici di organizzazione e metodi 
presso ciascun Ministero, si può giun
gere a configurare un embrione cli strut
tura amministrativa orizzontale, e quindi 
uno strumento concreto di coordinamen
to, in un settore particolarmente delicato 
per la vita dello stato. 

Non è comunque al livello del Consi
glio dei ministri che il coordinamento 
amministrativo in sen~o proprio, agli ef
fetti della programmazione, può trovare 
la sua sede principale. Più imporrante è 
a questi effetti il livello interministeriale, 
sede naturale per la determinazione, da 
parte dei :\finistri competenti per le 
materie economiche, degli indirizzi am. 
ministrativi e delle politiche di settore in 
cui il piano si traduce e si realizza. Tale 
è l'impostazione de! già ricordato decreto 
istitutivo del CIPE, organo che sarà ap
punto formato da un nucleo permanente 
composto dei titolari dei dicasteri più di· 
rettamente legati alla politica di piano 
(tra i quali figura però, stranamente, an
che il Ministro deglì esteri), sotto la pre
sidenza del Presidente del Con;ig!io o in 
sua vece del Ministro del bilancio, e sarà 
quindi integrato volta per volta dagli 
altri Ministri competenti nelle materie 
sottoposte alle sue deliberazioni. 

E' chiaro, peraltro, che l'istituzione del 
CIPE in tanto può essere accolta come 
un pas)o avanti sulla via del coordina
mento, e quindi di una corretta ammi
o:.Strazione del piano, in quanto venga a 
coincidere con la soppressione e con l'as
sorbimento da parre del nuovo Comitato 
dei numerosi Comitati interministeriali 
oggi esistenti, e in particolare di quelli 
che operano nei settori economici più 
strettamente connessi con la programma· 
zione: mi riferisco non soltanto al CIR, 
la cui soppressione è ovviamente scontata, 
ma anche al Comitato interministeriale 
Prezzi, al Comitato interministeriale per 
il Credito e il Risparmio, al Comitato 
dci Ministri per le Partecipazioni starali 
ecc. Qualora invece si intendesse mante
nere in vita cutti questi organismi a 
competenza parziale, in aggiunta e in 
concorrenza con il CIPE - come sembra 
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che il Governo :sia orientato a fare e 
come appare anche da taluni accenni 
contenuti nel progetto Picraccini - non 
solo non ~i farebbe nc.;sun pas~o avanti, 
ai fini che qui ci interessano, ma si fareb
bero probabilmente dci passi indietro. in 
quanto la già rilevata dispers:onc dell'in
dirizzo politico e amministrativo e la 
confusione delle competenze sarebbero ul
teriormente aggravate dalla crca7.ionc di 
un nuovo organismo le cui determina
zioni verrebbero fatalmente ad interfe
rire con quelle degli altri organismi si
milari già esistenti. Che significa, infatti, 
amministrare il piano, ~ia pure in termini 
di indirizzo generale, se non manovrare 
appunto gli mumcnti dc:! credito, dci 
prezzi, degli investimenti <lei settore pub
bEco ccc.? E che significa coordinamen
to interministeriale, agli effetti del!a pro
grammazione, se non coordinata n.anovra 
cl: questi strumenti~ Si è già Jetto che 
l'amministrazione <lei piano non ha. se 
non eccezionalmente, un contenuto nuo
vo. distinto dalle attività amministrative 
tradizionali, ma si traduce ~osranzialmcn· 
te in un nuovo metodo di gestione di 
codeste attività: pertanto se es~ n."stcran
no disperse in una pluralità di sedi 
decisionali, il Comitato interministeriale 
pc; la programmazione resterà privo di 
funzioni e Ja su:t isiituzionc perderà 
ogni valore innovativo. 

Naturalmente è molto più facile isti
tuire nuovi uffici che non sopprimere 
uffici già esistenti, dat:t la tenace resi
srcn7.a che gli interes,i burocratici costi
tuiti oppon~ono a siffatte iniziative; ma 
la inefficienza del nostro sistema ammi
nistrativo deriva proprio, in larga misura, 
dalla mancanza della volontà politica nc
ccss:tria per superare ostacoli di questa 
natura e dalla tendenza, invece, ad ada
ciarsi sulla linea di minore rc"istenza. 
Se questa linea dovcs;e prevalere. la pro
grammazione rischierebbe di tra~formarsi 
in un nuovo fattore di appesantimento, 
anziché di razionalizzazione e di snelli
mento. del già pesantissimo cdifi.::o bu
rocratico. 

4 Mm.To PIÙ complessi $-Ono i pro
blemi inerenti alla struttura, alla 

collocaz:onc e ai poteri da assegnare alla 
terza sede d('cisionalc qui comi:terata, 
che 'Secondo l'orientamento ormai pre
va?ente, ed espresso anche nel pr~etto 
Picraccini, ~i suole idc:nt fi .are co'n il 
M!ni~tero dcl bilancio. Questi uroblcmi 
infatti sono complicati dalla ci;costanza 
che a questo livello i compiti relativi alla 
amministrazione e all'attuazione Jd pia
no - che ~ono essenzialmente, lo ripe
tiamo, ~ompiti di coordinamento - si 
intrecciano con i compiti inerenti alla 
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programmazione in senso stretto, cioè al
la formulazione e all'aggiornamento pe
riodico dci singoli piani pluriennali: 
compiti che in parte si risolvono in una 
attÌ\'ità tecnico-scientifica e in parte si 
risolvono anch'essi in un'attività ammi
nistrativa, per quanto attiene alla rac
co!ca dci dati, delle informazioni e delle 
istanze provenienti dalle pubhlkhc am· 
ministrazioni e dalle stesse aziende pri
\'ate, nonché per quanto riguarda il col
legamento dcl piano con il bilan.:io dello 
sta~o. L'esperienza straniera, a questo 
proposito, ci offre una vasta gamma 
cli esempi, sia per quanto riguarda la 
concentrazione o meno nello ;tesso or
gano delle due funzioni sopr:t conside
rate, sia per quanto riguarda la colloca
zione dell'autorità del piano all'interno 
o all'esterno della pubblica amministra· 

zio ne. 

Tenendo conto realisticamente ddlc 
caratteristiche dcl nostro ordinamento e 
supponendo che resti ferma la filosofia 
della programmazione italiana, che abbia
mo definito e operativa>, nel senso sopra 
ch!arito. non credo che possa nutrirsi al
cun dubbio sulla validità dell'orienta
mento che conduce all'istituzione dcl Mi
nistero del bilancio e della programma
zione economica e alla concentrazione 
in questo organo politico dci poteri di 
amministrazione continuativa e perma
nente del piano. Si è già detto che i fon
damentali strumenti di coordinamento 

oggi disponibili a livello di governo sono 
da un lato le sedi interministeriali (Con· 
siglio dei ministri e Comitati speciali) 
dall'altro l'istituto del concerto fra Mi
nistri, ed è già intuitivamente chiaro che 
non avrebbe senso affidare la responsabi
lità dell'amministrazione del piano a un 
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organo che non potesse istituzionalmente 
avvalcni di que~ti strumenti, per insuffi
cienti che siano, come avverrebbe nd caso 
di un Commis~ariato autonomo rispetto 
ai Ministeri, anche se in ipotesi sotto
posto alle direttive e alla ,·igilanza di 
qualche Ministro. Ma se a ciò si aggiunge 
la necessità, già rilevata, che questo 
primo tipo di coordinamento a livello di 
governo sia integrato e reso operante 
attraverso un altro tipo di coordinamento 
a livello propriamente amministrativo, 
consistente nella verifica di coerenza, e 
di congruenza con il piano, della grande 
maggioranza delle attività della pubblica 
amministrazione (e quindi anche attra
verso la disponibilità, da parte Jell'auto
rità dcl piano, di propri ~pecifici stru
menti di controllo, il più possibile rami

ficaci nelle altre amministrazioni) la 
soluzione Ministero appare ancor più 
chiaramente come una soluzione obbli
gata, non essendo concepibile che poteri 
così delicati cd incisivi possano essere 
esercitati, specie nei confronti di ammi
nistrazioni presumibilmente riluttanti per 
tradizionale anarchia, senza avvalersi del

l'autorità politica e amminìstrativ.i che si 
ricollega alla figura dcl Ministro. Diverso 
sarebbe il discor~o se ci muovessimo nel 
contesto di una programmazione con
certata alla quale, dato il valore secon
dario che in essa assume il momento 
dell'amministrazione rispetto a qucl!o del
la mediazione e della previsione, meglio 
si adatta, forse, la figura del Commis

sariato. 

Le considerazioni che precedono vanno 
tenute presenti anche per quanto riguar
da lo svolgimento delle attività di ri
cerca e di elaborazione inerenti a!la for
mulazione e all'aggiornamento dci piani 
econom1c1. Sono ben noti i motivi 
addotti da coloro che auspicano la 
attribuzione di codesti compiti a un 
organo tecnico collocato in posizione di 
autonomia all'esterno dell'ordinamento 
burocratico, secondo lo schema dell'ente 
oubblico: si invoca la necessità di non 
~idurre un organismo prevalente di stu
dio e di ricerca entro schemi organizza
tivi angusti e antiquati e di non. esporlo 
a cont;o!li paralizzanti. si fa valere l'ina
deguatezza della carriera burocratica (spe
cie se raffrontata alle brillanti prospeni ve 
offerte dagli uffici studi delle aziende pri
vate e delle organiz7.a7.ioni imprendito
riali) a c;oddisfare le legittime aipirazioni 
del personale altamente specializzato che 
dovrà occuparsi della pro{!rammazione, 
si richiama l'esperienza positiva di taluni 
organismi pubblici di studio e di ricerca 
economica (come l'ISCO e l'ISTAT) che 
appunto sono stati istituiti nella forma dcl-

l'ente pubblico autonomo. 'Jon nego che 
questi rilievi abbiano qualche fonllamcn
to, e mnavia essi non mi paiono dc:! tutto 
convincenti, in quanto non tengono conto, 
a mio avviso, della peculiare natu&a della 
funzione di programmazione. A differen
za dell'ISTAT e dell'ISCO, l'oq~ano che 
sarà chiamato a svolgere tale fun:Jone non 
dovrà limitarsi a una attività di ricerca 
e di studio, ma - proprio per fondare 
la ricerca e lo studio su basi conc1ete -
dovrà tenersi continuamente al corrente: 
dell'andamento dcl sistema economico e 
della pubblica amminimazione, J ellc ini
ziative, delle istanze, delle proposte, de~li 
orientamenti delle aziende pubb!iche e 
private, degli enti pubblici, dei ministeri, 
delle amministrazioni periferiche, delle 
regioni, degli enti locali, delle organizza 
zioni di categoria ccc. Tutto ciò com 
porta una molteplicità di rapporti e di 
collegamenti che non differiscono nella 
sostanza da quelli che faranno capo agli 
organi investiti dell'attuazione in via am
ministrativa del piano. In definitiva, for
mulazione ed attuazione dcl piano, mo
mento previsionale e momento C\CCUtivo. 
pur essendo concctcualmentc dis tinti. si 
intersecano e si intrecciano nella pratica 
così strettamente da rendere necessaria 
una costante integrazione che può realiz
zarsi solo a patto che le due attività 
facciano capo alla stessa struttura orga· 
nizzativa. Il che non toglie, evidente
mente, che al personale specializzato de
stinato in modo specifico a funzioni di 
studio e di ricerca nell'ambito dC'll'ufficio 

dcl piano si possa e si debba fare, dero
gando alle regole generali, un trattamento 
particolare, competitivo rispetto .1!~c oc
casioni di lavoro esterne, così C'omc non 
toglie che per particolari ricerche lo stesso 
Ufficio dcl piano possa avvalersi ddl'au
silio degli istituti specializzati già esi-

stenti o di quelli che potranno essere 
creati in questo settore. Sembra logico, a 
questo proposito, che tanto l'ISTAT 
quanto l'ISCO siano posti alle dipenden
ze dcl Ministro per la programmazione. 

L'inconvenicncc maggiore della solu
zione qui prospettata sta piurtosto nel 
fatto che, assegnandosi ad un :Ministro 
piena competenza nell'ordinaria ammini
strazione della programmazione. tanto 
nel momento previsionale che in quello 
attuativo, l'indirizzo pro~ramma'.ico ri
,chia di essere esposto alla discontinuità 
e alla precarietà proprie della carica mi
nisteriale:. Il problema è troppo vasto 
per essere approfondito in questa sede, 
ma non mi sembra azzardato affermare 
che l'esigenza di assicurare un certo gra
do di ~ontinuità alla programmazi~nc, 
nonostante la cronica instabilità de!le mag
~ioranze e dei governi, si affidi princi
pa!mente al senso di responsabilità della 
classe politica e difficilmente po.>;a essere 
~o<ldisfatta in sede amministrativa. D'al 
tra parte, nella misura in cui ciò è pos
sibile, una soluzione almeno parziale può 
C\\cre trovata nella definizione de!la strut
tura interna dcl Ministero per la pro
g"rammazione, specie se si accolga la pro
rosta (che fu vivacemente dibattuta a suo 
:empo in sede di C!\lJ>E, incontrando fra 
l'altro l'ostilità dci sindacati) di speri
mentare l'istituzione presso il :Ministero 
di un Segretariato generale. il cui capo 
,l!odrebbc di particolare autonomia, an
che nei confronti del Ministro, e sarebbe 
incaricato di presiedere tanto ai servizi 
di programmazione in senso proprio 
quanto ai servizi di amministrazione dcl 
piano, riassumendo così nella su:i per~ona 
l'intera competenza amministrativa in 
materia e garantendo quindi, per la con
tinuità della sua carica, un certo grado 
di stabilità dell'indirizzo programmatico. 
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Qualora poi si accedes~e alla proposta 

- formula.a dalla Relazione M'edic1 sul

la riforma burocratica - di istituire i Se

gretariati ~enerali, con funzioni ausiliarie 

rispetto all'Ufficio dcl piano, in tutti i 

dicasteri, si verrebbe a disporre di una 

agile struttura ammini3trativa orizzon

tale, particolarmente efficaçe ai fini dcl 

coordinamento amministrativo che la pro

grammazione esige. 

Quale che sia il \'alore di queste pro

po~te, certo è che la struttura de! Mini

stero del bilancio e della programmazio

ne non può, per le rag-ioni p:ù \'Ohe 

esposte, modellarsi secondo g-li schemi or

dinari dci Ministeri settoriali. ma deve 

necessariamente ramificarsi all'interno del

!e ~!tre amministrazioni, o quan~o meno 

amcurarsi, in ciascuna di esse, va!idi in

terlocutori, senza di che la sostanza della 

amministrazione del piano risJ!terebbe 

vanificata. Ed è chiaro che a questo punto 

si pone in termini urgenii il p;oblema 

dcl rapporto che dovd istituirsi tra l'au

torità de! piano e la rete degli org-ani 

preposti, alle dipendenze del Tesoro, al 

controllo e al coordinamen:o de!la spesa 

pubblica. Si è già osservato che i con

trolli e3ercicari dalle Ragionerie dello sta

ro. per il particolare angolo viruale se

condo cui sono concepiti, non soddisfano 

interamente, e probabilmente non potran

n? comunque sodd'sfare in avi;enire, le 

p:ù ampie esigenze di coordinamento ine

renti all'attuazione del piano; ma dò non 

to.~lie che il controllo di questa strutrura 

orizzon•ale - che rappresenta, come si è 
detto, il solo effica:e strumento di coor

dinamento oggi disponibile - asmma 

un'importanza determinante anche ai fini 

della programmazione, data la strettis>i

ma connessione esistente tra piano e bi

lancio. tra politica economica e manovra 

della spesa pubblica. La soluzione natu

rale di ques•o problema consiste eviden

temente nell'unificazione, già da molto 

tempo matura. dei due principa!i dica

steri economici o, quanto meno. nel tra

sferimen'.o della Ragioneria generale e 

delle amministrazioni che ad essa fanno 

capo, alle dipendenze del Ministero per 

la programmazione. Ma è fin troppo 

chi:iro che anche questa riform:i. per 

quanto po,;sa apparire ovvia all'uomo del

la strada, è destinata a restare un pio 

desiderio. di fronte alla rc:si~tenza degli 

interessi burocratici, e non soltanto bu~o
aatici, che premono per il mantenimento 

dello status quo, senza contare che l'even

tuale unificazione dei due dicasteri por

rebbe nuovi problemi. difficilmente supe

rabili, di ripartizione dei posti di iroverno 

tra i partiti di maggioranza. Ed infatti 

tanto l'una 'Che l'altra delle due soluzioni 

sopra indicate sono ~·ate >cartate dal pro

getto Pic:raccini né risulta che siano state 
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pre~e in considerazione nella reJazione 

dcl disegno di legge sull'ordinamento del 

Ministero dcl bilancio e della program

mazione:. li che vuol dire che anche per 

questo fondamentale ordine di problemi 

prevale la ricerca della linea di minore 

resistenza, che non è sicuramente la più 

idonea ad assicurare un'ammin!s:razione 

efficiente dcl piano. 
I temi fin qui trattati riguardano sol

tanto uno dei due aspetti dell'ammini

\trazione del piano considerati all'inizio 

di questo scritto, il tema cioè del coordi

namento amministrativo. Occorrerebbe 

ora trattare l'altro aspetto, cioè quello 

che riguarda i nuovi metodi di organizza

zione e di lavoro che la logica della pro

grammazione dovrebbe imporre a tutte 

le amministrazioni che ne sono diretta

mente o indirettamente coinvolte:. Ma que

s .o discorso - che poi è il discorso sulla 

riforma burocratica - converrà semmai 

riprenderlo in un'altra occasione. 
FEDERICO COEN 

La nazionalizzazione 
dell'industria farmaceutica 

Pirati, ma con moderazione 

I L CNEL, nel 3UO <schema di parere> 
sul progetto <li programma Pierac

cini, ha ritenuto che la spesa prevista 

per l'assistenza sanitaria sia <stimata in 

difetto di almeno 400 miliardi an

nui > e ha proposto che <venga \'aiutata 

l'opportunità di rinviare nel tempo tale 

attuazione>. Il rinvio si riferisce a quel

la che è tra le maggiori < promesse > 

formulate dal piano, e comunque a quel

la che tocca il maggior numero di citta

dini, perché li tocca tutti: la promessa di 

e.stendere a ciascuno il servizio sanitario 

a ~pese dello Stato. 

Al punto in cui è giunta la moderna 

medicina preventiva una simile promessa 

non scaturisce più da ragioni caritative, 

essa nasce piuttosto da considerazioni ad

dirittura economiche. La mortalità - e 

tanto più quanto pilì vige la massima oc

cupazione - incide direttamente sulla pro

duttività (per tacere qui della morbilità: 

causa non minore <li malesseri economici 

o!tre che affettivi e fisici). Basti osservare 

che gli stessi vaccini operano totalmente 

solo quando ognuno sia vaccinato e ccs· 

sino quindi di esistere i portatori· e che 

la maggiore delle possibilità di ciia~nosi 

preventiva sta nella generallizzazione de

gli stessi controlli diagnostici. E' chiaro 

quindi che il sistema di Sicurezza nazio

nale non interessa solo i meno abbienti, 

ma tutti i cittadini. Vi è poi l'interesse 

< sociale > - simile ma anche ma(!giore 

di quello per cui ogni società combatte 

alcolismo e stupefacenti - a ridurre ogni 

causa, che non sia ineluttabile. di malattia 

e di morte per l'incidenza che es.e han

no sulla formazione dei redditi nazionali. 

Non so!o per la cessazione, che esse com

portano, dell'attività produttiva de~li in-

Jividui colpiti, ma anche per gli oneri che 

ne derivano e il cui costo viene trasferito 

sulla collettività. Solo per indicare gli 

aspetti più macroscopici: posti-letto negli 

ospedali e medici occupati più a lungo del 

necessario per malattie trascurate o per 

diagnosi tardive; medicine più speciali3ti

che e in maggiori dosi; assicurazioni e 

pensioni che sc:attano in anticipo. 

li discorso diventa più chiaro, quando 

dalla generalità dci paesi, viene centrato 

specificatamente sul nostro. Su ogni cen

tomila cittadini muoiono in Italia (stati

stiche dell'ONU, anno 1963) 8,04 bam

bini nel loro primo anno d'età, mentre ne 

muoiono solo 3,80 in Belgio, 5.30 nella 

RFT, 3,34 in Francia, Tra il primo e il 

quarto anno di vita l'indice italiano è di 

1,31, quello france!òe 0,70, il tedesco 0.78. 

Tra il decimo e il quattordicesimo l'indice 

italiano è ancora doppio a quello europeo: 

4.7 contro 2,0 in Francia e nella RFT. Il 

fenomeno si inverte rispetto alle tarde età: 

essendo morti in misura doppia nell'infan

zia gli italiani arrivano a essere vegliardi 

solo in rapporto di uno a due rispetto a 

quanto accade nei paesi vicini. Invece, 

quando l'occhio si sposta all'indice gene

rale. si nota che il tasso generale di mor

talità italiano è lievemente inferiore a 

quello degli altri paesi del MEC. Il signi

ficato è trasparente: l'italiano che rie~e 

a sopravvivere al primo quindicennio di 

vita è poi oggetto, grazie al nostro clima 

privilegiato. a minori insidie. A!lc quali 

torna a soccombere pilì facilmente che gli 

altri europei, nelle età più tarde. 

Alla base di questa fcnomenoloi:tia -

non più naturale nella nostra era e nella 

nostra sfera geografica - sta una carenza 

non solo sanitaria ma anche nutriti\'a. Di 
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quest'ultima si ha ormai chiara coscien· 
za, evidente soprattutto nella preoccupa· 
1.ionc del e pieno impiego>. Stupisce che 
non si sia ancora formata una uguale co
~ienza per i problemi sanitari. 

Diamo uno sguardo alle principali cau
se di morralità (statistica Onu citata) che 
abbiamo sistemato nella tabella per ren
derle più evidenti. 

Il paragone è eloquente. Si tratta <li 
quattro paesi con popolazioni pressoché 
identiche, appartenenti a uno stesso siste
ma economico e sociale: però tra essi la 
sola Gran Bretagna ha, ormai da venù 
anni, un sistema nazionale di Sicurezza 
sanitaria. Il gruppo <li malattie polmonari 
nel complesso è sfavorevole all'Inghilter
ra: ma se si pensa alla differenza dci cli
mi risulterà sorprendente la riduzione 
delle morti per tbc polmonare. In questo 
settore l'arretratezza dell'Italia, unico tra 
questi paesi a es >ere praticamente privo di 
miniere. è paurosa. S1 guardi poi aUc mor
ti per tumori benigni (in questo settore 
le .statistiche italiane sono ancora in gra
ve difetto: basti pensare che tra il 1963 e 
il '64 esse denunciano un aumento ùi mor
talità, per questo settore, pari al 2.5 per 
cento; incremento enorme, evident<::mente 
non dovuto a un reale aumento bensì a 
una magi:tiore capacità diagnostica: i tu· 
mori benigni uccidono in Inghilterra solo 
in ragione di un terzo che negli altri pae
si; è evidente che il rapporto è così favore
vo!e grazie solo a una estesa medicina 
sociale (il tasso ingbe è poi pari, in que
~to reparto, a quello USA, paese ove si 
è prestata e si presta una grande attenzio
ne ai tumori). Si guardi ad alcune alrre 

Cau.<e di morie 

Arteriosclerosi delle coronarie e mio-
c:irditi 

Lesioni vascolari dcl nervoso centrale 
V~rie de! cuore 
I pertcnsioni 

Totale per cuore arterie e sistema nervoso 

Tumori maligni 
> benigni 

Totale per tumori 

Polmoniti 
Bronchiti 
tbc polmonare 
Influenze 

Totale apparato respirazione 

Cirrosi epatiche 

Diabete 

~efriti e nevrosi 

u 

grosse cause di mortalità i:ome cirrosi, ne
friti, nevrosi, diabete e si vedrà il progres
so britannico. 

Eppure né programtnatori né CNEL 
hanno ritenuto di dotersi soffermare a 
studiare la situazione !;anitaria dcl paese 
e le sue conseguenze. E parallelamente 
tutti i sindacati mostrano di non aver 
capito quale peso ricattatorio, in un paese 
come il nostro, abbia ancora per gli occu
pati il problema dell'assicurazione malat
tie: esserne privi è quasi peggio che man
care dcl salario. La stessa contrattazione 
sindacale vi è fortemente vinco!ata. Gli 
economisti, nello studiare il re-:ente fe
nomeno della disoccupazione industriale 
così largamente assorbita dalle attività ter
ziarie (si veda a questo propo~ito il no
stro articolo sull'Astrolabio dcl 15 mar
zo), hanno dimenticato che il lavoratore 
indipendente, anche quando guadagni 
quanto quello dipendente dell'industria, 
si trova però a dover investire una note
vole parte dcl proprio reddito in spese 
sanitarie. E' tempo perciò che anche que
sti clementi vengano valutati in sede di 
programmazione e nelle relative discussio
ni al C'\JEL e in Parlamento. 

Il C~EL, proprio nell'ignoranza di tut
ti questi dati, suggerisce di cominciare 
a unificare i sistemi previdenziali: e di
mentica che l'unificazione porterebbe o a 
una spesa mutualistica molto mag,~iore o 
a un grave calo di prestazioni per molte 
categorie di assistiti; suggerisce di comin
ciare a rendere gratuito il sistema ospeda
liero: e dimentica che in paesi con larga 
cd efficiente medicina sociale ( e~cmpio: 
la Svezia) i posti letto ospedalieri ncces-

Inghilterra Francia RFT Italia 

322,7 85,2 196,() 183,6 
167,8 139,7 173,3 130,l 
31,3 128.2 18,0 30,6 
22,6 5,6 14,5 24,6 

544,4 358,7 401,8 368.9 

217,7 199,5 209,5 150.3 
2,7 8.S 9,7 6,3 

220,4 208,0 219.2 156,6 

66,2 31,4 27,6 37,7 
71,3 4,9 14,0 24,7 

5,9 17,4 13,l 14,3 
7.1 15,l 3,5 2,1 

150,5 68,8 58,2 78.8 

2,8 31,2 18,6 18,6 

8,2 13,9 13,3 13,4 

6,2 8,1 7,4 8,5 

sari sono ormai inferiori a quelli (oggi 
largamente insufficienti) di cui già dispo
ne l'Italia. Questo errore di prospettiva 
non avrebbe dovuto essere commesso da 
un Comitato nazionale dell'Economia. E 
la dimemione di questo errore è tale che 
rende assai perplessi sulle capacità dcl 
C~EL a valutare esattamente la ~pesa ne· 
cessaria a! funzionamento di un Sistema 
di sicurezza sanitaria. Non che, a questo 
riguardo, il programmatore sia Mato più 
generoso: questi si è limitato a indicare 
una cifra, quello a ritenerla insufficiente. 
A noi pare che entrambi abbiano errato 
per difetto: a meno infatti di voler pa
gare i medici necessari al servizio in ma
niera irrisoria non vediamo come l'Italia, 
a parità di popolazione, possa spendere 
meno che la Gran Bretagna. Se si prende 
a metro quel paese allora occorre preve
dere una spesa vicina ai millecinquecento 
miliardi annui di lire. Un terzo pi~ di 
quan o il programmatore ne abbia pre
visti. Noi avevamo tuttavia già dimo
strato diciotto mesi fa, su questo g-iornale, 
che in Italia, fra Stato cd Enti mutuali
stici, si superano i mille miliardi annui di 
spesa: ora il programmatore afferma che 
tanto si spende, oggi in Italia; e qui è 
nuovamente in difetto, perché tra i bi
lanci dcl 1963, cui facevamo riferimento, 
e quelli di previ;ionc del 1965, vi è stato 
un aumento di :1pesa di quasi duecento 
miliardi. Pare a noi che in rapporto alle 
conquiste, anche propriamente economi
che, che sono ottenibili persino a breve 
scadenza con il sistema nazionale di sicu
rezza, una spesa suppletiva di trecento 
miliardi annui sia da considerarsi ampia
mente produttiva. 

Sui tempi di attuazione di un tale ser
vizio va però fatta un'osservazione, che 
non si trova nello e schema di parere > det 
C~TEL: per attuarlo, a spese dello Stato, 
occorre che l'attuale macchina dell'esa
zione fi~ale vada prima modificata, e 
pare che per questo occorrano ancora due 
anni. Questi due anni non possono esse
re inutilmente sprecati: occorre che nel 
frattempo il Ministero della S:init~ - ove 
il Parlamento respinga la dilazione pro
posta dal CNEL per l'attuazione del Ser
vizio - studi dettagliatamente le ~ingole 
spese de! Servizio. così come ha ~i~ fatto 
per l'esame dei costi dell'edilizia ospeda
liera (che hanno ricevuto il placet dcl 
CNEL). Co~to infermieristico, costo me
dico, co~to farmaceutico. 

Ecco una voce, quella del co~to farma
ceutico, sulla aualc vi è ancora estrema 
nebulosità. L'Astrolabio, con una ~erie di 
inchieste iniziate nel ma~gio del 1963, e 
che facev:ino se,i:ruito ad altre dell'Espres
so, del Punto e della V oce Repubblicana, 
ha dimostrato che in Italia si ~pende in 
farmaci tre volte e passa più che in Gran 
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Bretagna (Inghilterra più Galles: popo

lazione totale pari all'italiana). Ora il pro

grammatore scrive che in Italia si spen

dono in farmaci trecento miliardi l'an

no (la metà della spesa effet 1va: e lo ab

biamo dimostrato bilanci alla mano): que

sto difetto, che è assai grave, si accompa
gna a quello per cui lo stesso programma

tore semplicemence afferma, senza dire 

come, che il prezzo dei farmaci può esse

re ridotto di un terzo. Giustamente il 

C~EL si mostra a questo riguarJo dub

bioso. I propositi calmieristici dell'Ufficio 

del Piano non si accompagnano infa1ti ad 

alcuna indicazione strumencale. 

L'Astrolabio ha già dimostrato piÌl vol

te come !a spe~a farmaceutica italiana pos
sa es~ere ridotta. Senza ripeterci, vale an

cora una volta la pena di spiegare:: come 

una cosa siano i prezzi unitari e una co

sa - in questo particolare settore - sia la 

spesa globale. In !calia si acquistano medi

cinali in misura almeno doppia dcl neces
sario in conseguenza dcl fatto che vi è 
una abnorme e inqualificabile promozione 

delle vendite effettuate con sistemi che 

L'Espresso già dieci anni fa definiva pira

teschi. E' questa promozione delle vendite 

che va stroncata. E non lo si può fare con 

i! controllo dci prezzi. Un nuovo farmaco 

che alla sua prima produzione costi cenco, 

alla seconda costa già molto meno, dopo 

un anno o due può addirittura costare 

dieci. Nel frattempo ha proJouo un pro

fitto gigantesco. Quando il CIP arriva a 

ridurre i! prezzo l'industria è in grado di 

finanziare il !ancio massiccio di un secon

do similare prodorro. Quando il ;ncdico 

ordinerà, per lo stesso raffreddore Jell'an

no prima, questo nuovo prodotto, nella 

farmacia dcl paziente ci sarà ancora metà 

tubetto dcl medicinale, similissimo tranne 

una variante vitaminica, ordinato e acqui
stato l'anno prima. E' una corsa senza fi

ne. Ma la si può arrestare, se si procede 

opportunamente. 
L'unico mezzo che sia reali,tico oggi in 

Italia - la via della rieducazione della 

publicirà industriale, dci medici e dei pa
zi.enti richiederebbe nuove leggi, nuovi or

d mamenri e una loro lunga e rigorosa ap
plicazione - è quello di far pr~durrc allo 

S:a:o e di fargli vendere i medicamenti 

principi a prezzi di costo: e di distribuirli 

senza oneri per i pazienti - ove si intro
ducesse il Sistema di sicurezza gratuito 

- vietando la distribuzione gratuita di 

medicinali che le industrie private produ
cessero a prezzi maggiori. Allora l'indu

stria farmaceutica privata si troverebbe 

priva di quei superprofitti coi quali finan

zia la propria ossessiva promozioru: delle 

vendite. Questa via, nonostante !a sua 

semplicità, non pare trovare sufficienti 

consensi politici: e non a caso abbiamo 

perciò più volte supposto che più di un 
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partito tragga proventi dall'industria far. 

maceutica. 
Il PCI ha presentato verso la fine della 

scorsa legislatura, e tcstè ripresentato, una 

proposta di legge per la nazionalizzazione 

dell'industria farmaceutica dì base. La na

zionalizzazione, con l'esproprio, compor· 

ta una spesa ben ma~giore che non l'avvio 

a una produzione di Stato che muova dai 

laboratori dell'Istituto superiore della Sa

nità e dal laboratorio farmaceutico indu

smale delle Farmacie comunali di Reggio 
Emilia. E comporta un premio per i e pi

rati > che venissero nazionalizzati. La spe

sa sarebbe comunque recuperata nel \'Ol

gere di due soli anni - qui i calcoli de
gli esperti del PCI collimano con i nostri 

-, ma lascerebbe ugualmente un bel mar

gine di profitto a quelle stesse iadustrie 

che, comprate le e materie <li base > dal

l'industria di stato, poi le manipola);cro 

per rivenderle sotto forma di specialità. E' 

ovvio che la spesa finale, anche in questo 

caso, sarebbe ugualmente assai inferiore 

a quella che attualmente sopportano i 50 
milioni di italiani clienti delle farmacie. 

?\on riusciamo però a capire le simpa

tie che il PCI - pur tanto avverso agli 

attuali pirateschi profitti farmaceutici -

persiste a mostrare verso i e moderati> 

ma pur sempre alti guadagni che, ove la 

sua proposta ven ssc accettata, g!i indu
striali farmaceutici continuerebbero a 

mantenere: ma forse questa nostra inca

pacità a comprendere è frutto di malizia. 

Resta il fatto che, se non si sceglie la 

soluzione della produzione di Stato, sarà 

poi giocoforza per il governo, qualsiasi 

governo, abbracciare quella suggerita dal 

PCI. Il giorno infatti in cui - prima o 

poi - il Servizio sarà attuato si potrà leg

gere nel bilancio dello Stato l'indicazione 

d1 oltre seicento miliardi di lire per ac

quisto <li farmaci. Quel giorno il contri

buente italiano se ne chiederà il perché, 

visto che ìn Gran Bretagna se ne spendo

no solo centottanta. 
GIULIO l\lAZZOCCm 
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Lelio Basso 

1 l dibattito del " Salvemini ,, 

Operazione 
Concordato 
DI LEOPOLDO PICCARDI 

I 
L Mov1Ml.NTO SALVI MINI ha colto il momento opportuno 

p<:r promuovere, il 24 aprile, nel Ridotto del Teatro Eli. 
seo, in Roma, un dibattito ~ul terna e Il Concordato in 

Italia oggi>. Hanno partecipato alla diçcus~ione !'on. Lelio 
Basso del PSIUP, Oddo Biasini, vice-segretario del PRI, il 
sen. Ercole Bonacina del PSI, 11 sen. Edoardo Perna del PCI, 
Leopo'do Piccardi per il Movimento Salvemini; Ernesto Rossi 
ha presieduto. Come è stato detto nel corso della riunione, sa
rebbe stato \'ivo <biderio Jegli organizzatori del dibattito 
che a questo avesse potuto partecipare qualche rappresentante 
della DC o <lei mondo cattolico. Di particolare interesse sa
rebbe ~tata la prci.enza di \Vladimiro Dorigo, direttore <leila 
ri\'ista Questita/Ja, la qua'e sta per pubblicare un numero spe· 
ciale dedicato al Concordato, con la collaborazione di nume
rose personalità del mondo cattolico, tutte in posizione più o 
meno recisamente critica verso il sistema concordatario. Do
rigo, che aveva cortesemente promesso di intervenire, ne fu im. 
1>edito da altro impegno sopravvenuto. E così egualmente sfor. 
tu nare circostanze non hanno consentito la 'Partecipazione alla 
tavola rotonda <li altri esponenti <lei mondo cattolico che <:rano 
.. cari, a questo scopo, interpellati. 

L::i riunione ha così assunto il significato di un dialogo fra 
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il centro-sinistra la:co e la sinistra, ciò che ha certamente Ji . 
mirato l'àmbito della di::.cussione, ma ne ha forse puntualizzato 
il tema, mettendo a fuo.::o il problema, più circoscritto ma più 
attuale, dell'operazione politica che è oggi in corso in rel:i. 
zione al Concordato. La ragione del rinnovato interesse ~ul 
.rema, sempre attuale in Italia, <lei rapporti fra Stato e Chiesa , 
sta nella vicenda del Vicario, della quale ci s:amo ampiamente 
occupati in ques:<." pagine. Vicenda che può apparire ai poli. 
tici un mo<lesto e laterale ep'.sodio della nostra vita nazionale: 
perché di che cosa si trattava. in fondo, se non di rappre~en 

tare o meno in Roma un'opera teatra!e? E che cosa è un pub
blico spettacolo di fronte ai grand! problemi di un paese? Ma, 
come sempre accade lJUando sono in gioco i massimi princìpi 
della convivenza umana. non è stato un ep.sodio né modes.o 
né lacerale. Intan.o, la polemica sul Vicario ha portato il go· 
\erno a fare, per bocca del Presidente del Consig'io on. Moro 
e <lei Ministro dell'Interno on. Taviani, dichiarazioni gravis. 
sime, che compromettono lo Stato di fronte all'altra parte con 
traente, con una interpretazione aberrante dell'art. I, secondo 
comma, dcl Concordato, e che pongono in pericolo, nei rap 
porti tra Concordato e Costituzione, posizioni alle q uali la de
mocrazia italiana non può rinunciare. L'importanza dell'epi . 
sodio e <lei problemi da esso sollevati è stata avvertita, anche 
se in forme e in misura che possono lasciare insoddisfatti. tlalle 
forze po' itiche italiane. Il PSI, pur non trovando la forza di 
scindere le proprie responsabilità governative da quelle che si 
è assunca la DC, con le ricordate dichiarazioni dell'on. :Moro 
e dell'on. Taviani, ha fatto sapere che non era d'accordo sul 
H:to po>IO dalle autorità alla rappresentazione del Vicario in 
Roma e ha colto l'occasione per formu!are un'istanza di rcvi
s:one <lei Concordato. Fra i partecipanti alla tavola rotonda 
<le! Ri<lo:to era l'on. Basso. presentatore, a nome del suo par. 
tiro, di una mozione tendente anch'essa a una revisione del 
Concordato. 

Il dibattito promo)so <lai Movimento Salvemini ha quind 
centrato questo problema di immediato interesse politico. Dalle 
reazioni provocate dalla vicenda dcl Vicario può trarre origine 
un'operazione politica di notevole rilievo e significato? Quale 
posizione vorranno prendere, di fronte al delinearsi di questa 
operazione, le forze politiche italiane? Quali sono i pronostici 
che si possono fare sui risultati di essa? 

Q m.~T.\ puntualizzazione del tema non poteva esimere 
partecipanti al dibattito dal ricordare i termini in cui 

si pone il prob!ema <lei rapporti tra Stato e Chiesa, in base 
alla linea di svolgimento storico in cui esso si inserisce e ai 
principi che reggono la vita di una collettività. 

L:i nostra storia naz!onale presenta tre momenti eh<.", con 
il giudizio da essi gimtificato e con le disposizioni psicologi· 
che che hanno lasciato nel nostro animo, hanno tuttora un va· 
lore determinante per il problema dcl Concordato: la politica 
eccbiastica dell'Itaiia risorgimentale e pre-fasc!sta, !a st pu 
!azione dci pattJ lateranensi, l'approvazione dell'art. 7 della O>. 
stituzione. :\cl valutare storicam<."nte la Conciliazione. noi non 
pos~iamo dimenticare che l'Italia, costretta a fare la propria 
unità contro la Chiesa catto'.ica, aveva saputo superare questa 
tremenda prova nel modo più onorevole, ricorrendo nella mi
nima misura possibile alla forza, evitando ogni inutile inasprì. 
mento dcl conflitto, contrapponendo a pretese condannate dalla 
storia gli ideali che erano il frutto dei tempi. Per quanto c1uello 
che Jemolo chiama il e dilaceramento > possa essere stato causa 
di intime lotte e di sofferenze, credo che l'Italia liberale non 
sarebbe riuscita a raggiungere una concezione della libertà po 
litica così avanzata rispetto alle condizioni economicamente e 
culturalmente arretrate del paese. se a formare quella conce 
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zione non avesse concono la presa di cosdcnza resa necessaria 

<hl contrasto con la Chicsa. A ragione Biasini ha ri!evaio che, 

quando noi proclamiamo la nostra fede nei princip1 <le! scpa

rat:smo, non inventiamo nulla. perché di un regime di scpara

z.:One tra Stato e Chiesa l'Italia ha goduto per un settantennio. 

E<l egualmente a rag:onc ha osseHato Pcrna che era p!ù fa . 
cile risoìvcrc il prob'<:ma dci rapporti tra S ato e Chiesa al 

tempo dell'Italia liberale. quando il paese era retto <la una 

ristretca minoranza illuminata, di quanto non sia ora che le 
masse sono entrate nella vita politica. Che l'irruzione <lelle 

ma,se abb·a modific:tto profondamente i termini <li tutti i 

prob'emi dclia libercà è cosa che non dimentichiamo. Ma a 

Pcrna si doveva rispondere che il nostro còmpito t: <li assicu

rare alle mas'>C la conserv<lzione <li quei valori che le mino · 

ranze illuminare ave\·ano saputo conquistare per sé, <li ga

rantire ai molti quello che. in un certo cperio<lo storico, è stato 

il patrimon :o dei pochi. E sono lieto che. su questo punto, 

Perna si s"a dichiarato <l'accordo. 

Questo giudizio sulla politica ecclesiastica dell'Italia risor

gimentale e pre-fasc:srn impcrta, per se stesso, un ridimen

sionamento <li quel grande aHenimento ~torico che la propa

ganda fascista e quella <ldla gerarchia ecclesiastica hanno \'oluto 

ra\'visare nella Conciliazione. Per trovare 'a pace religiosa. l'Ita. 

iia non aveva bisogno dell'c uomo della provvidenza>. Quando 

il governo fas.dsta av\':Ò le trattative per b stipulazione di 

<1ucili che furono i patti lateranensi. il no,tro paese aveva <la 

tempo mrovato, sul terreno dei rapporti tra Stato e Chiesa. un 

et1ui '. ibrio che in veri:à non era mai stato turba:o da qua'cos1 

che potes-e chiamarsi lotta <li reEgionc; la Chiesa svolgna, in 

piena sicurezza, non molestata da ne,suno, i propri compiti 

nazionali e mon<liali; IJ protesta del Papa per la soppressione 

del potere temporale n .uonava ogni anno, in oc::asionc <lei 20 
settembre, come una doverosa formula di rito; i cattolici erano 

<la tempo usciti dall'iso'amcnto in cui la Chico;a li aveva rin

chiusi col non expedu e avevano ahunto anzi. nella vita po

litica icaliana, una posizione <li granJc rilievo, che avevano 

perduto soltanto con la rovina delle nostre libertà, ancnuta 

ad opera di chi si sarebbe poi dovuto pre-.cntare come l'autore 

<li una storica pacificazione. 

Ancora oggi i patti lateranensi ci appaiono dunque come 

una spregiud:Cata operazione attraverso la quale, da un'.\ parte, 

un regime giunto al potere con la violenza cercava di ottenere 

un titolo di legittimazione e un avventuriero gonfio di falsa 

letteratura ,i sforza\·a di passare a:la s:oria; mentre, d:ill'altra 

parte, un'organizzazione ecclesiastica. animata da una antica 

\<!te di dominio, non soltanto spirituale, ma anche terreno, ap

profittava dell'occasione per strappare al potere civile vantaggi 

e privilegi che, in altre condiz.ioni, non le sarebbe stato pos

~ibile sognare. ~on auo di sag~ia e pronida pacificaz.ione, 

ma opera, per entrambe !e parti. di fredda e cin'.ca ragion di 

sta•o, de,tinata a gettare nuovi fermenti di discordia e di di

visione. ·e1 dibattito <lei Ridotto, mi è accaduto di pensare, 

guardando a Ernesto Rossi che stava in mezzo a noi, a quello 

che, <l1 fronte allo storico abbraccio tra lo Stato e la Chiesa, 

devono avere sentito quanti, come lui, nelle prigioni, nei luo

~hi di confino o in esilio, stavano pagando il prezzo del:a 

loro fe<le nella libertà. Il :ienso <li abbandono. di tradimento, 

che provarono allora i migliori italiani, nei confronti di una 

Chiesa cattolica <:he non soltanto non levava la propria voce 

per condannare un regime <li sopraffa7.ione e di violenza, ma 

veniva a patti con es~. per strappare le maggiori conccs,ioni, 

può avere, col tempo, ceduto il posto a una più pacata va. 

lutazione storica: la quale però non può cancellare il signifi

cato che gli accordi lateranensi irrimediabilmente traggono dalle 

circostanze in cui furono stipulati. E se a quegli accordi la 

democrazia italiana non può guardare con simpati<l, i catto-
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J' ci dovrebbero prO\' lre Un non minore disagio ne\ rÌ.;:ordarc 

tutto c:ò che la Chiesa ebbe a sopportare, ai danni <le'la pro. 

pria dignità e del proprio prestigio, per giungere alla conclu

sione d1 essi: i mutamcnci d'umore, il tono di irrisione e di 

arroganza, gli arbitri e Je prepo:enze, con cui il dittatore volle 

accompa~nare rutto l'i:u delle trattative. dell'approvazione e 

<ld!a prima app'icazione dei patti lateranensi. Decisamente, la 

Conciiinione non è un avvenimento <li cui l'Italia democratica 

e il monJo cattolico possano andare orgogliosi. 

Si sarebbe do\'uto sperare che, caduto il fascismo, arricchiti 

tutti di co,ì gra\'i c,perirnze, p:eni gli animi <li nuove spe

ranze. la Chiesa cattoiica 'entisse il bisogno di trovare, con la 

democrazia italiana, una base di cOn\'ivenza diversa da quella 

che i patti lateranensi avevano preteso <li creare. Sì ebbe in

vece, <la parte de'. la gerarchia ecclesiastica e del partito che di 

es,a si faceYa docì'.c \trumento, la preèesa di una inserzione 

di quei patti nei nuo\'i ordinamenti della Repubblica italiana. 

E arri\'ammo co,ì all'art. 7. ~el <libattito del R'<lotto, la po 

lemica sull'art. 7 si è ancora una volta fatalmente riaccesa; 

ancora una volta Biasini e Bonacina hanno riecheggiato le 

accuse ri\'o'.tc dai repubblicani e dai socialisti al PCI per il 

vo:o dato alla Costituente; ancora una \'Olta abbiamo sentito 

da Perna la difesa della posizione allora assunta dal suo par

tito. Si <leve dare atto a Basso <li aver potuto collocarsi in 

una posizione ineccepibile, ricordando che egli, come segre

tario dcl PSI, si schierò fermamente contro l'approvazione del

l'art. 7, e tentò di persuadere Togliatti a recedere da'.le sue 

po,izioni; e riconducendo, d'altro lato, la -polemica sulle re

spons:ibilità nei termini di un più obiettivo giu<lizio storico. 

Credo anch'io, l'ho detto altre volte e l'ho ripetuto nel d:bat· 

tìto dcl Ridotto, che il discorso sulle responsabilità dell'art. 7 
sia sterile e spesso anche pericoloso, perché dietro l'innegabile 

colpa dci comunisti si tenta di nascondere colpe non meno 

gra\'i in cui altri sono incorsi e stanno tuttora incorrendo, per 

la clericalizzazione del paese. Ma credo anche che di colpe si 

possa non parlare a condizione di essere d'accor<lo nel con

dannare alcune prcmess.c dalle quali i passati errori trassero ori

gine. Perna ha detto a ragione, e dando prova di sincerità, che 

i comunisti \'Otarono l'art. 7. non tanto per il motivo dcl man

tenimen;o della p:ice religiosa, sul quale insistette Togliatti 

nel suo discono a!la Costituente, t)Uanto perché essi stavano 

fin <la allora genando le basi della loro politica di avvicina

mento al mondo <:attolico. Su una politica che tenda ad unire 

i.:h ital::ini i,p:rati <la comuni idealnà politiche, al <li sopra de'.le 

d1vis:oni rcligio~. possiamo essere tutti d'accordo; e, in questo 

scmo, si può comenirc nell'esigenza di un e dialogo coi catto 

lici>. Ma la s~n:stra ita'1ana può cercare una via d'inte<a con 

il mondo cattolico avvicinandosi ai settori di esso aperti agli 

ideali <l1 una moderna democrazia, non tendendo la mano, scr 

p:a le te,tc dei cattolici più avanzati, alle gerarchie ecclesia

stiche, così come si è fatto con l'approvazione dell'art. 7 e 

come spesso ci pare <li comprendere che ancora s1 sia disposti 

a fare. 
Se si guarda alle esperienze storiche che possono considc 

rarsi determinanti. non c'è per l'It:ilia una politica dei rapporti 

tra S ato e Chiesa che non si riallacci al~e posizioni del Riso1-

g mento e dell'epoca libera!c, scavalcando quei due torbidi 

momenti <lella nostra nta nazion:ile che furono la Concilia

zione e l'approvazione dell'art. 7. 

e )ME l'esperienza sto:ica. co'ì i principi sui qua!i si basa 

una democrazia moderna. <:i portano necessariamente su 

po-17.ioni anticoncordatarie, su po>izioni separatistiche. 

Che cosa è un concordato? E' difficile <lirlo in poche pa· 

ro'.e, senza e:;eremc semplificazioni. La Chiesa cattolica vive 

da <lucmila anni negli Stati e in mezzo agli S•ati: la sua con-
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vivenza con .j[ potere civile è fatta di lotte e di accordi, come 
accade a ogni individuo o istituzione che viva in seno a una 
comunità. La storia dei concordati veri e propri si fa risalire 
all'epoca intorno al 1000: sono, s'intende, indicazioni più o 
meno convenzionali. Comunque, anche riferendosi a quei soli 
accordi che convenzionalmente sono classificati come concor
dati, il loro numero è infinito e il loro contenuto quanto di 
più vario si possa immaginare. Tuttavia, si può grossolanamente 
dire che i concordati sono di due tipi. Vi sono i concordati con 
Stati cattolici, retti, una volta, da sovrani che si ritenevano tali 
per <lirino divino, oggi da governi che riposano su una base 
confessionale: e sono concordati, per così dire, giurisdizionali
stici, perché e)si concedono larghi privilegi alla Chiesa, ma 
consentono altre)ì al potere civile più o meno amp!e possi
bilità <li intervento nelle cose dcl culto e della religione. Vi 
~no i concordati con Stati non cattolici, ma retti da governi 
a base confessionale o ideologica, Stati totalitari, insomma: que
sti sono concordati <li difesa, con i quali la Chiesa si sforza di 
garantirsi una sfera <li libertà nella quale poter svolgere la 
propria missione. Per fare un esempio, il Concordato italiano 
del 1929 appare come un concordato del primo tipo; ma se si 
tiene pre~ente l'ambiguo carattere del totalitarismo fascista, 
non mancano in esso aspetti propri del secondo tipo. 

Se lo Stato democratico è, per definizione, uno Stato laico, 
uno S·aro cioè che non ~i ispira a una confessione religiosa o 
a una ideologia, ma ~i limita a creare, per i propri cittadini, 
certe condizioni di vira, lasciando che essi. in questo àmbito, 
svolgano liberamente la loro personalità intellettua!e e m0-
rale, se questo è lo Sta :o democratico - e in proposito al 
Ridotto dell'Eliseo s1 sono dichiarati tutti d'accordo - esso 
non ha nulla a che fare con i concordati. J\on può fare con
cordati del primo tipo perchè non consente alla Chiesa di 
interferire nell'esercizio dc:l potere civile, ma non pretende 
neppure di immischiarsi negli affari del culto e della religio
ne. ~on ha rag:one e.li fare concordati del ;;econdo tipo, per
ch~. nei suoi confronti, la Chiesa non ha bisogno di difen
dersi; perché i cattolici, come tutti gli altri, cittadini e non 
cittadini go<lono della libertà senza contropartita. 

Su questo discorso, al Ridotto, non vi sono stati dissensi: 
dunque, in linea di principio, tutti anticoncordatari, tutti se
paratisti. 

PERCHÈ allora anche nel settore laico, anche nella s1mstra 
dello schieramento politico italiano, si rivelano piuttosto 

tendenze revisionistiche che tendenze abolizionistiche, rispet
to al Concordato? Il dilemma fra revisione e denuncia dà 
luogo a quel problema immediato di tattica o strategia poli
tica, del quale si è fatto cenno e sul quale ritorneremo in 
seguito. Ma il dilemma ha anche un valore meno contin
gente e pone anche problemi di più lunga prospettiva. Sotto 
questo aspetto, ebbi il piacere di avere, nel 1959, una pole
mica con Aldo Natoli, che fu per me interessante: i nostri 
rispettivi scritti sono in>eriti nel volume e A trent'anni dal 
Concorc.lato >, pubblicato nella collezione e Stato e Chiesa>, 
a cura di Ernesto Rossi, dall'editore Parenti. Non voglio ripe
tere cose dette in quella occasione, ma non posso non .:onfer
mare l'impostazione che allora mi parve di dover dare al 
problema. 

La preferenza <lella revisione, in confronto alle denuncia 
del Concord:ito, può avere o cercare giustificazioni po!iti:he, 
da valutar;i in relazione alle circostanze. Ma a determinarla 
possono concorrere due equivoci, dai quali è opportuno sgom
brare il campo. 

Il primo equivoco, che può essere dovuto a difetto di infor
mazione o di riRcssione, consiste nel ritenere che, nei rap-
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porti tra Stato e Chie)a, l'alternativa al Concorc.lato sia la 
lotta aperta, la fine c.lella pace religiosa. Ciò che non è vc:ro, 
né storicamente, né in linea di principio. I rapporti tra ~a 
Chiesa e gli Stati, compresi g.ì Stacì cattolici a essa più fedeli, 
si sono .volti ora sulla base d1 concordati, ora sulla base di 
un modus viundi non consacrato da alcun accordo: e i pe
rioc.li dì carenza di concordati non hanno necessariamente 
coinciso con i momenti di tensione tra il potere spirituale e 
il potere civile. La canolicissima Austria, nei 18/0, di fronte 
all'afTermazionc dell'infallibilità papale, denunciò il Concor
c.lato del 1855, e un nuovo concordato non fu stipulato fino 
al 1918. Nel periodo intermeJio, la Chiesa continuò a<l appli
care unilateralmente il concordato e nessuno potrebbe dire 
che sia venuta a mancare in Austria la pace religiosa. Si po
trebbe continuare nelle esemplificazioni. 

Ma anche sul piano dottrinale, non è esatto che esista, 
nella tra<lìzione o nel pensiero cattolico, una preferenza per 
il regime concordatario, tale <la subordinare alla sua esistenza 
il pacifico svolgimento dei rapporti tra Chiesa e Stato. I con
cordati non hanno mai riscosso le simpatie degli a:-11bienti 
cattolici più gelosi dci privilegi della Chiesa: la storia dci con
cordati fu detta e historia dolorum >; altri considerò il con
corc.lato un e remc:dium perspecta iniuria temporum et politi
cae auctoritatis indole>; l'Ottaviani, non ancora cardinale, giu· 
c.licava il concordato come un segno della difficoltà di rapporci 
tra la Chiesa e Stati affetti dal morbo del laicismo, de! libe
ralismo e della stato!atria. La dottrina teologica e giuridica 
cattolica ha sempre trovato serie difficoltà a conciliare i con
cordati con il concetto della potestà indiretta della C!tiesa e 
della prima:r.ia del pontefice. Gli sforzi che vengono fatti a 
questo fine possono es)c:re istruttivi per i laici. Qua!cuno ;o

stiene che la Chiesa non viene meno alla sua posizione di 
superiorità stipulando un concorda~o perché essa, neil'atto <li 
:.tipularlo, vi si c.letermina liberamente: e che, quando il con
con..lato è concluso, la Chiesa conserva quella ma posizione 
e.li superiorità pc:rché rimane giudice supremo delle obbliga· 
zioni assunte dall'una e c.lall'altra parte. Per l'interpretazione 
del Concordato è decisiva l'opinione della S. Sede. Né, si sog
giunge, l'altra parte si può lamentare, perché, scegliendo come 
contraente la Chiesa, <leve sapere che questa, nell'a~sumere 
obblighi, incontra un limite insormontabile: il e pcriculum 
animarum >. '\;ella valutazione di questo limite e;sa è so
vrana. L'on. Moro doveva ricordare questi insegnamenti nel 
fare le sue dichiarazioni al Parlamento sul caso del Vicario 
e sull'interpretazione dell'art. 1 <lei Concordato! 

Più interessanti sono le tendenze anticoncor<latarie che 
vengono, per così e.lire, da sinistra, e cioè dai settori più avan
zati del mondo cattolico, più avversi a ogni compromissione 
della Chic.sa con il potere civile. Può essere interessante ricor
c.larc, in proposito, uno scritto che risa:e ormai a qua>1 tren
t'anni fa. ~ci <lue volumi pu!>blicati sotto il titolo e Chiesa e 
S:ato >, da Padre Gc:melli, sotto gli auspici dell'Università 
Cattolica del S. Cuore, per celebrare il decennale c.lc!!a Con· 
ciliazione, figur.i uno stu<lio di Gilben Le Bras, stori:o dci 
c.liritto canonico, il quale, chiamato a rendere onore a un 
concordato, trovò il modo, con france;e eleganza, di far ~li 
elogi della separazione. Il Le Bras ricorda la stori:i della 
Francia, paese concorc.latario per eccellenza, perché i suoi rap
porti con la Chiesa furono regolari, prima dal concordato del 
1516 e poi, c.lopo la breve interruzione rivoluzionaria, da 
quello napoleonico del 1801, fino a quando, nel 1905, fu ap
provata, relatore Aristide Briand, la legge sulla separazione 
dello Stato dalla Chiesa. Il La Bras, cattolico, fa gli elogi 
dello spirito liberale e tollerante <li Briand; ricorda le: difficoltà 
alle quali diede luogo la pretesa del governo francese Ji con· 
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vogliare la vita delle organizzazioni cattoliche nelle <associa
tion~ cultud'.es >; riewx:a il periodo di osri.Jità tra Stato e 
Chba, dovuto all'imprudente apertura delle ostilità da parte 
dcl papato, in contra~to con Je tendenze moderatrici dell'epi
scopato francese; e conchiude con il seguente giudizio. e La 
esperienza francese basterebbe a inse~narci che non bisogna 
giudicare un regime dalla sua deno~inazione. Benché gi~sti
ficata, essa può essere ingannatrice. Vi sono concordati bur
rascosi e separazioni cordiali. I trattati tra le due potenze na
.;condono dci rapporti di servitù e la rottura risveglia senti
menti a Jpiti. In verità, il grande problema per h Ch;e<a e 
per lo Sta o non è di paro:e né di idcologì:i. Il realismo con
siste n..t fare un bilancio dell'operazione>. Nel fare appunto 
il bilancio di trent'anni di separazione, succeduti a quattro 
secoli di regime concordatario, il Le Bras ricordava g!i svan
taggi materiali che d:illa cessazione di quel regime erano de
rivati alla Chiesa, tJUindi soggiungeva: <Ma, in compenso, 
la religione ha :illentato i suoi legami con la politica e con 
l'amministrazione, lo spirito apostolico h1 prosperato alle 
spese dello spirito burocratico, uno slancio di generosità ha 
innalzato molto in alto il prestigio della Chiesa; i medesimi 
cittadini che detestavano nel prete il sacro gendarme rispet
tano il pastore ascetico. La separazione che non è soltanto un 
concetto, né una legge. né una giurisprudenza, ma un modo 
di vivere e che ~uscita così l'amore come l'odio, si volge verso 
la concordia. E la Chiesa predica la concordia piutt~•to che 
il concordato>. Parole che risalgono a un tempo ormai lon
tano, ma che hanno trO\'ato un'eco in tutto il movirn:.-nto di 
idee suscit:uo dal Concilio ecumenico; il Le Bras ant!cipava 
i discorsi sulla fine dell'età costant!niana che raccol~ono oggi 
così larghi consensi ne! mondo cattolico. Il fascicolo di e Que
stitalia > che st:i per uscire ci potrà dare una <Onferm1 della 
vitalità di questa com:nte. Quando i laici paventano, con la 
fine del regime concordatario, l'apertura di una nuova lotta 
di religione, ·Hiano dunque attenti a non essere ancora una 
volta più realisti del re, più pap:sti del papa, a non lasciarsi 
ancora una volt.1 scavalcare dai settori più avanzati del mon· 
do cattolico! 

L'altro equivoco ne! quale facilmente si cade quando si 
mette a confronto la revisione con la denuncia del Concor
dato è quello di ritenere che la revisione sia qualcosa di me
no, di più moderato, di più ragionevole, della denuncia. Chi 
vuole la cessazione <lei regime concordatario è un massima
lista; chi vuole la revisione si pone m un piano di realismo 
politico. Qui era il nòcciolo <lella rni:i discussione con N:itoli: 
io sostenevo che la revisione del Concordato, in contras•o con 
le apparenze. è cosa assai meno attuabile della cessazione del 
regime concordatario. La Chiesa, dicevo, si può adattare a 
vivere nelle condi1.ioni più difficili, ma non potrà mai acce~· 
tare, attraverso un patto solenne, una rinuncia alle .me pretese 
tradizionali. un compromesso con i ruoi princìpi. Ques:a affer
mazione, che, nella po!cm:Ca con Na:oli, mi pareva di avere 
ampiamente dimostrata. rimane valida e ha costir:uiw. nel 
dibmiro del Ridotto, uno dei punti sui quali si sono misurate 
le opposte posizioni. anche se. come dirò. la concre•ezza del 
sottostante problema politico immediato ha introdo~to ele
menti nuovi di dubbio e di discussione. 

I L c0Mr1To di difendere le posizioni revisionistiche è toccato 
questa volta a Ba~so, spalleggiato da Perna. ~a B:i~so era 

in una posizione mi~!iore di ourlla in cui si trovava Natoli, 
nelh polemica cli sei anni fa. Natoli stava, in certo modo, a 
men'aria: se io parl:ivo in una prospettiva di largo raggio, 
mi rimproverava di fare discor.;i astratti; se lo richiamavo al
la situazione del momento. mi obbiettava che davo alle sue 
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parole un'attualità che non potevano avere. Basso parlava co
me present:itorc di una mozione parlamentare per la re,·isione 
del Concordato. Una mozione è un atto politico, che va giu
dicato come tale. Alla mia domanda, che cosa, nel Concor<!'ato, 
egli si proponesse di rivedere, la sua risposta è stata semplice 
e diritta: tutto ciò che contrasta con la nostra Costituzione 
e con i princìpi di una democrazia. Egli non sfuggiva così 
alla mia obbiezione che la sua richiesta fosse del tutto inat
cu:ibilc. Chi vuole la cessazione del regime concordatario. di· 
ceva Basso, vuole la luna; ma chi \-Uole la revisione. così 
come egli la concepisce. vuole la luna, con l'aggiunta di Marte 
e di Venere. Senonché. egli replicava, l'opinione pubb!ica non 
si muove se non dando delle battaglie e le battaglie politiche 
si danno anche quando si sa di doverle perdere. Perché poi, 
volendo dare una battaglia, si preferisce darla sulla revisione 
piuttosro che ~ulla denuncia del Concordato? Qui la risposta 
di Basso non era esplicita, né poteva esserlo; ma era sottintesa 
e si poteva facilmente intuire. e Se chiedo la denuncia dcl 
Concordato, mi dicono che sono un pazzo o un bluffi\ra; se 
chiedo la revisione, non mc lo dicono. Forse, compulsata la 
storia e tenuto conto dc:! pensiero cattolico, avranno torto. Ma 
in politica cont:ino anche le apparenze>. A questo discorso. 
esplicito o implicito, non si può replicare con gli argomenti 
che io opponevo a Natoli. ~é a me servono gli argomenti 
svolti contro fa po~·z1one di Basso da Biasini e Bonacina. 
Questi hanno mosso in sostanza a Basso la solita accusa di 
s rumentalismo: e voi s:lpete che non potete ottenere ia revi
sione del Concordato; agitate questo tema soltanto per creare 
difficoltà al centro-sinistra e soprattutto ai partiti laici che ne 
fanno parte>. Per me e per quanti non si muovono sul ter· 
reno di un:t lotta di partito, argomenti come questi sono di 
scar><> \0 alore. In politica, tutto è. come si usa dire, strumen
tale; l'opposizione può tendere soltanto a menere in Jifficoltà 
il governo e le forze che lo sosten{!ono. E' il suo mestiere. 
D'altronde, noi - parlo di mc e for~e di qualcun altro che si 
ùonosce nella linea seguita da questo giornale - ~iamo in 
una posizione piuttosto critica verso il governo di centro-sini
stra e siamo convinti che. se esso appare così insoddisfacente, 
ciò è dovuto in gran parte alla mancanza di fiducia in 
se stes~c e alla povertà di idee delle forze laiche. demo
cratiche e socialiste, che all'attuale governo danno il loro so· 
steg-no. Dunque, se la mozione di Basso crea oualche difficoltà 
al centro sinistra e pone i partiti della coalizione governativa 
cli fronte alle loro responsabilità, e se, per _giunta, in questo 
modo. riesce a tener viva nell'opinione pubblica la polemica 
anticoncorcl:itaria, perché dovremmo strapparci i capelli? 

Le ra}!ioni della nostra perp1es,ità di fronte a questa ope
razione e Concordato > sono altre e sono di un duplice ordine. 

Da un lato. è vero che abbiamo assai srarsa fit]u;:ia nel 
governo, ma ne abbiamo ben poca anche nell'opposizione. Sia
mo anzi com·in:i che debo1ezza del (!overno e debolezza del
l'opposizione siano due elementi fatalmente congiunti e con
correnti nel determinare una situazione politica estrcrn:uncnte 
spi:icevole. Non c'è governo efficiente dove non c'è un'oppo· 
~izione che sappia fare il proprio mestiere: e il mes•iere del
l'opposizione è di proporre all'opinione pubblica una valida 
alternativa di governo. Co,;a per la quale l'opoosiz:one italiana 
sembra avere un'invincibile ripucznanza. Spiace fare que\tO 
discor~o che sa di qualunqui\mo, ma è difficile farne un altro. 
Noi che ci rnc<o!!liamo intorno a questo !!Ìornale ci sforziamo 
cli C"Vitare le sterili e comode posizioni del qualunquismo svol
gendo una funzione di critica verso il governo e verso l'oppo
sizione e assumendoci personalmente le responsabilità che 
crediamo di poterci assumere. In queste condizioni, le accuse 
di strumentalismo acquistano un valore, perché a che cosa 
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vale dar fastidi al governo se non si ha nulla da contrap
porgli? 

Con tutto quesco, se la mozione di Bas,o fosse descinata a 
un sicuro insuccesso, poco male. Si sarebbe pur sempre otte
nuto il risultato di cenere vivo i. problema dei rapporti era 
S ato e Chiesa, richiamando al tempo stesso le forze laiche 
che stanno al governo alle loro responsabilità. Ma. non so se 
a ragione o a tono, noi fiutiamo nell'aria qualco,a che non ci 
piace. La propo. a d1 revisione del Concordato fat•a da un 
panico, quale il PSI, che condivide responsabilità di gover
no, la visita dcll'on. Nenni al Papa. le notizie su possibili 
scambi di idee che, in questa occasione, siano avvenuti su! 
problema della revisione dcl Concordato ci paiono se~ni di 
una situazione non priva di pericolo. Il pcrico!o è che vera
mente stia maturando l'idea di una revisione dt' Con-cr 'a <'. 
la quale, fatta oggi, ad opera dcl!'attualc coalizione governa
tiva, nell'odierna situazione dei rapporti tra Stato e Ch:csa 
potrebbe essere soltanto il terzo atto di quella sgradevo!e com
media di cui il primo atto è la Conciliazione, il secondo la 
approvazione dell'art. 7; il terzo marché des dupes, dopo quei 
due precedenti. 

Perché, che cosa si può rivedere oggi, del Concordato? 
Gratta, gratta, non verrà fuori altro che l'art. 5. quc:llo che 
concerne i preti spretati. Non è che a noi non importi dei 
preti spretati. Cc ne importa moltissimo; giudichiamo incivile, 
inumana, vergognosa la disposizione dell'art. 5. E sappiamo 
che, su que>to punto. la vittoria è fari!e: che !'2r:. 5 dà '·1 

stidio alla stessa Chiesa cattolica perché smcita contro di essa 
dannose reazioni e crea. in seno allo stesso clero. siruaz:on : 
di disagio; che perciò quc:lla disposizione è tenuta in sordina 
e che sarebbe quindi facile farla '\Comparire. Ma il oroblema 
dei rapporti tra S•ato e Chiesa non si può ridurre alla situa
zione dei pmi spretati. Che cos'altro si potrebbe eliminare 
O{!g'i dal Concordato. in occa,ione di una sua revisione? Ab
biamo potuto vedere le risposte date in proposito a « Questi
talia > da alcuni cattolici competenti e illuminati: per esempio. 
Temolo e Gismondi. Sono d'accordo: l'art. 5, i residui giuri
sdizionalistici, quali l'intervento del potere eivilt' nella n~mina 
dei vescovi e dci parroci, che si trovano ne:! Concordato e che. 
se probabilmente non hanno alcun interesse per le forze de
mocratiche italiane, danno fastidio alla Chiesa. Quanto al 
matrimonio, quanto ali' htruzione oubblica. ouanto a!l' in(!e
renza dell'organizzazione ecclesiastica nella vita po!itica i1:i
liana, ci dicono ragionevolmente ouesti ca1to!=ci anerti a u•11 

concezione moderna della democrazia. non fatevi illusioni. 
Caso mai vi sarà richievo anche l'a"h:indono dell'ar-. 43 <hA 
vieta ali' Azione Cattolica di far politica e che trovava un:t 
gimtificazione soltanto nel carattere totalitario del rc~ime fa. 
scista. 

l n cambio di <lm·,1e concessioni, che cosa darebbe !'Italia 

democratica? Darebbe una nuo\'a consacrazione dcl Concor
dato, con la sua in\'ocazione a11a SS. Trinità, con il ri~onosci
menco della posizione di preminenza spettante in Tta!ia alla 
religione cattolica, con l'imoegM c1 .. 1 Governo italiano di fun
gere da braccio secolare della Chiesa. con la sottoposizione di 
tutti gli italiani a un recime m1tr:m,.,niale rett" d:ii n··nr :n· 

di una fede rcligio~a. con l'impe[!no di educare le nuovt' gene
razioni nella do•trina cristiana seconda la forma ricevuta dalla 
tradizione cattolica. E tutto ouesto per conferire al centro
,inistra il lustro di un così alto riconoscimento e il mc:rito cli 
un nuovo storico p::mo sulla via dei rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa? 

Se queste sono oggi le prospettive di un:i revisione del 
C',()ncordato, grazie: ne facciamo volentieri a meno. Preferiamo 
continuare una quolidiana battag-lia che mina giorno ncr 

20 

giorno le basi <li un ~istema contra~tante con i pr:ncipl <li 
una demo.::razia moderna, così come contrasta con il bisogno 
sempre più \'ivo fra i cattolici di sentirsi membri a ttivi e 
autonomi di una Chie,a libera da Jegami e compromessi con 
il po:crc CÌ\'ile. ~dl'attc5a che .r a•urlno i tempi in cui un 
regime di rigorosa separazione t· a S·a .o e Chiesa potd a\•ere 
attuazione, quello che dobbiamo c,:~ere è che l'atteg~iamenw 
di ~enile ossequio del nostro ~overno verso la Chie~a non 
ribaci • .c1 catene che già troppo pesano sulla democrazia ita
liana. Su quc,lo punto il consenso dell'assemb'ca riunita nella 
sala dc R <lotto è s1ato unanime e fen·ido. 
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fl,, Chi :\linb e Jolin~on 

La dottrina Ball 

I perico]i della nostalgia 

N os Ì PASS:no molto 1empo. da 
t1uan<lo Walter Lippmann e;prime· 

va il suo sdegno per il tono burhanzoso 
<lei governo americano, seccato persino 
<li dover definire alla sua stessa opinione 
interna la strategia che lo guida all'at
tuale impegno militare in Asia. Indub· 
biamente l'Amministrazione ~i è resa 
conto <lella validità di quella critica; 
e ora disponiamo di più di un testo, 
per cercar <li inquadrare, en1ro un siste
ma <li e fini> della politica americana. 
l'azione dell'aeronautica e dei marines 
nel Vietnam. 

I te.;ti principali di e chiarimento> ~o
no. anziruuo. il discorso di Blltimora 
e il mes,aggio <li Pasqua del Presidente 
Johnson: ma hisogna egualmente pren
dere in considerazione il di.;cor~o di 
George W. Bali. del 15 m:trzo 'corso. 
che, sotto il titolo e I peri<:oli della no 
s:algia >, conferioce un quadro :iss:ii più 
vas10 alk indicazioni del presidente: e 
anche, benché avvolte nelb rì;erva, le 
conversazioni di \Vashington con ~foro 
e Fanfani. 

La tesi di Bali si presenta come lo svi
luppo dell'impostazione grnerale «de
mocratica> risalente alla dottrina Tru-
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man dcl e contenimento>. Al principio, 
si pone questa pos;zione: gli americani 
sono mciti dalla seconda gurrra mon
diale come la maggiore potenza della 
guerra, quindi con respon,;abilità di in
tervento mondiale che non sono più re
versibili. Chi li consiglia di ritir;mi dai 
punti chiave della loro tutela ddl'equi
librio di potenza nel mon<lo. ha due 
torti evidenti, dice Bali: da un lato, per 
l'angustia delle sue posizioni, non a\ 
verte che cosa significhi « respon,abilità 
mondia!e >: è una percezione e ddini· 
zione di compiti. che si rende possibile 
so!o dall'angolo \'isuale di uno ':a!o co
me quello' americano. mentre nessuno 
dci s~oi alleati h:t gli strumenti Ji ana· 
lisi e di potenza per « <''perire > una sif
fatta stru:tura ddl'azion<' politic:i. In se
condo luogo. la di~suasione <lell'inter
,·ento comporterebbe che i e censori> s:i
pcssero anche fornire mezzi pratici e 
concreti per sostituire l'azione americana. 
sempre a quei fini di equilibrio mon
diale, che anche gli alleati de!!li Stati 
Uniti non possono non condividere. 

A;sunto siffatto esercizio dcll'equili 
brio di potenza, -che respinge i! suggc 
rimcnto di un ncoisolazionismo, biso 

gna egualmente persuadere l'opintone 
europea e mondiale che gli Stati Uniti 
non hanno ambizioni territoriali né di 
espans:one. Su questo punto, tutto il 
gruppo cli ~overno americano ritiene di 
poter dare strette assicurazioni, e lo fa, 
a un dipresso. negli stessi termini. Non 
abhiamo pretese territoriali, d!cono Mc 
::-\'amara e Rusk. Johnson sembra sor
prendeni. che si stenti a capire il di
'interesse americano. Ba!l è il più ana
litico. in questa difesa: e è la prima vol
ta nella storia dell'umanità che una na 
z:one si assume un ruolo di responsabi
lità mondiale che non sia a difesa e so
'tcgno di un impero mondiale. Le nostre 
azioni non sono tuttavia motivate <la 
puro altruismo: piuttosto ci siamo resi 
conto che la responsabilità monJiale e 
la sicurezza del!' America sono inscpara
hilmen•c collegate. Ciononostante quello 
che lAmerica ha fatto è qualche cosa 
di cui il popolo americano può giusta· 
mente andare orgoglioso >. 

Il punto fondamentale è dunque qui: 
né imperialismo né isolazionismo. La se
conda te:<i è evidente per se stessa: dopo 
Roosevelt. un rit!ro de~li Sta,i Uniti 
dalla olil!archia dominante nel mondo è 
inconcep.lbile. :\'on si fanno due guerre 
mondiali e non si diventa l'arsenale dei 
mondo. per lasciare che rutto si svolga 
poi indifferentemente sulla terra. nei con
fronti degli Stati Uniti. 

Circa l'imperialismo. la questione è 
tutta,·ia meno chiara. E' diffici!e per
suadere che una politica sia immune da 
questa ispirazione. quando si dichiara 
la coincidenza della « sicurezza > dcl
i' America con la sua azione di « respon
sabilità mondiale>. Quale dei due fat
tori vale a misurare l'altro? Abbiamo 
troppe teorizzazioni della natura e ur
Tenza degli « interessi nazionali > degli 
Stati Uniti. per non sapere che, se esiste 
qualche terreno (per esempio quello del
la guerra nucleare) su cui è possibile 
che la responsabilità mondiale preval(!'a 
p<'r se stessa. ne esistono bene ahri. in 
cui è la e sicurezza> degli Stati Uniti. 

cioè l'interesse - in qualche parte del 
mondo - della loro supr<'mazia .:he d<'
termina il C<lntegno. dcl quale essi sono 
cfi,posti ad assumere una responsabilità 
tlichiara:a. Per esempio, oggi g!i Stati 
Uniti non sospendono i bombardamenti 
ne1 'Jord Vietn:im unicamente perché ri. 
ten~ono che la loro sicurezza sia in ~ioco. 

In realtà « sicurezza > sitrnifica ~barra
men:o dcl nazionalismo e del comuni;mo 
in A~ia, quindi prevenzione contro ogni 
riduzione della (magari indiretta) in 
f!ucnza americana. Escludere, a questo 
punto, che la condotta americ:rna non 
sia imperialistica. è assai azzardaro. 
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E' POI ESATTO che gli Stati Uniti se
guano oggi la linea tradizionale dcl 

partito democratico? Sì e no. Sì, se non 
vogliamo dare alcun credito alla pre
sentazione, ad esempio, che gli Stati Uni
ti diedero, allora, alla guerra di Corea. 
A quel tempo si tratta\·a egualmente di 
un equilibrio mondiale delle forze: da ri
stabilire: ma gli Stati Uniti non dice
vano di assumere essi stc;si una rc:spon
.sabilità mondiale, bensì di agire, a quei 
fini, a nome dell'ONU; c:d effettivamen
te: ottennero all'uopo una vera e propria 
delega della maggioranza dci membri 
delle Nazioni Unite:. Oggi, invece, cadu
ta indubbiamente per gli USA, la pos
sibilità di un consenso dcll'O~U (parla 
da solo il dissenso da U Thant; parla 
da sola la somma degli afroasiatici più 
i comunisti più la Francia e l'Africa 
francofona - contro gli Stati Uniti e 
pochi alleati europei), l'assunzione cli re
sponsabilità si sposta senza mediazione, 
sulla Casa Bianca. 

Senonché non si tratta di una dislo
cazione: puramente formale di poteri, ma 
di una variazione di principio. Un or
ganismo che rappresenta quasi tutti gli 
stati dc:I mondo può identificare: le sue: 
decisioni con la e volontà generale:> della 
società internazionale. Ma· uno stato che 
si arroga la vigilanza, anche bellica, su 
un equilibrio mondiale di ,ua convenien
za identifica la propria linea di con
dotta con una e missione > da esercitare 
e sul> mondo. Un teologo americano, il 
Nic:bhur, ha notato come sia proprio 
dell'ethos americano il credere che il 
compimento della funzione dell'uomo sia 
decisamente e in > terra: Nicbhur non 
vorrebbe però ammettere che di qui si 
passi decisamente a una funzione e sul
la> terra, all'imperialismo. Tuttavia è 
lui che ha inventato, nc:lla considerazione 
della storia americana, la dimensione del
l'ironia, dcl paradosso cioè di una ori
ginaria e innocenza> che accetta la 3fida 
interiore di adoperare gli strumenti dcl 
e male: > in vista di un presunto mag
dor e bene>. 

CHE cosA si deduce dalla e dottrina> 
Bali? Quakhc cosa di preciso non 

solo per la lcgitcimazionc dell'impresa 
asiatica, ma anche per il futuro della 
NATO, e dell'unità europea. 

1 Per quanto ri1rnarda l'Asia, la lot
ta attuale degli Stati Uniti può ve

nire presentata come la prosecuzione coe
rente della politica di contenimento dcl 
comunismo già effettuata contro Stalin 
in Europa: dal piano Marshall al ponte 
aereo di Berlino; dal pano Atlantico, ai 
progetti, infine, di multilaterale. 
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Si trattava anche allora di stabilire e 
rafforzare l'impermeabilità dell'Europa 
occidentale dalla influenza comunista, e 
il metodo si è rivelato efficace. Oggi è 
solo cambiata la controparte; si tratta 
della Cina anziché dell'URSS: ma il pro
b!cma è lo 3tcsso. 

Qui però bisogna annotare che, allora, 
tutti i governi dell'Europa occidentale, e 
le loro forti maggioranze, erano d'accor· 
do con gli Stati Uniti, i quali, dcl resto, 
non ritennero per fortuna mai di ricor
rere alle armi; oggi non c'è forse quasi 
nessun governo asiatico che sia d'accor
do con i bombardamenti americani nel 
Vietnam, e con la proposizione e nes
suna forza umana potrà allontanarci da 
qui>, così gravida di e ybris > da la
sciare sgomenti. Bisogna appena aggiun
gere che la « coerenza tra le due impo
stazioni, in Europa e in Asia, supera 
con balzo disinvoltissimo la differenza 
di punto di vista da adottare verso paesi 
di comune tradizione socio-economica, 
come quelli d'Europa e d'America, e ver
so altri che, come cx coloniali, giudicano 
comunque l'intervento americano come 
una interferenza carica di fini inconfes
sati e non chiari. 

{') Per quanto riguarda la NATO, se 
Z si accetta la tesi della continuità e 
della coerenza dci due momenti della 
politica americana, ne dovrebbe derivare 
egualmente la riaffermazione dell'impe
gno americano a restituire volenterosa
mente unità ed efficienza ad una organiz
zazione che è oggi indubbiamente in 
cns1. 

Che la NATO sia in una fase delicata 
e disarticolata è oggi un'ammissione co
mune negli Stati Uniti: Jamcs Rcston 
ne ha da poco indicato le cause in un 
comportamento variamente sfiduciato de
gli europei. Ma a loro volta alcuni dei 
soci europei dubitano oggi della deci
sione atlantica americana. Il critico mi
litare della e Frankfurtcr Allgemcinc >, 
Adclbert Wcinstein, ad esempio. ritiene 
che gli anglosassoni abbiano ormai asse
gnato la priorità ai problemi asiatici, in 
quanto ritengono stabilizzata la condi
zione di equilibrio in Europa, e che 
McNamara sia di fatto d'accordo con 
Wilson. nel disegno, per ora sottaciuto, 
di una riduzione degli impegni britan
nici sul Reno - nonché, for:;c, in una 
politica di disimpegno a lungo termine. 
T n questo caso, dicono i tedeschi, noi 
diciamo sin d'ora: dateci armi nucleari 
tattiche. Come si vede, v'è di certo una 
crisi di fiducia nei dirigenti all'interno 
della NATO - anche ~on volendo ac
campare l'esempio troppo ;:tridantc della 
Francia. Serve davvero, per ristabilire 

una base di confluenza delle politiche:, 
dire agli europei: e vi stiamo difendendo 
in Asia >? Otre che portiamo a queste 
affermazioni e piena comprensione > non 
significa forse ancora che, neppure a Ro
ma ne siamo pienamente persua~i. 

3 Ma la dottrina americana delle e re
sponsabilità mondiali > ha o presu

me di avere anche un corollario nei con
fronti dell'unità europea. Come è im
pensabile un ritorno degli Stati Uniti 
al vecchio i<olazionismo, così è impen
sabile un ritorno dell'Europa al vecchio 
~istema di equilibri e nazionali>. Da un 
lato, Europa e America formano econo
micamente un tutto interdipendente, che 
costituisce il 90 per cento del poten
ziale industriale dcl mondo libero; dal-
1' altra, l'interdipendenza militare parla 
da sola. Chi vuole un deterrente euro
peo sappia che esso esisterà, come tale, 
solo in forza di una tale unità politica, 
che si articoli in organismi e poteri de
cisamente sovranazionali. A quel punto, 
avrà anche senso riconoscere la parità 
di compiti mondiali dell'America e del
l'Europa: vi si proceda pure, dice Bali, 
l'America non chiede di meglio; e men
tre vi si procede, continua però ad es
sere compito americano quello dell'equi
librio mondiale. 

La politica estera americana si prc
•cnra pertanto come: a) inseparabile dal
l'Europa; b) con proprie responsabilità 
mondiali, non eguagliabili da nessuno 
dci paesi europei a sé stanti; e) comu
nicabile all'Europa come unità politica, 
quando questa si sarà giuridicamente e 
politicamente costituita. Il punto e) ha 
un suo specifico rilievo, perché tende 
a svuotare gli atteggiamenti internazio· 
nati di tipo gollista, e ad escludere a 
priori qualsiasi altra organizzazione del-
1' cquilibrio mondiale, che non sia con
forme alla e sicurezza> e agli e intcres
,i nazionali > degli Stati Uniti. 

Non crediamo che questo abbozzo del
la e dottrina> americana dell'equilibrio 
e delle e responsabilità mondiali > pec
chi di arbitrio: diciamo piutto~to che: 
essa costituisce un elemento della poli
tica contemporanea con il quale si de
vono fare i conti. Aggiungiamo: farci i 
conti non significa in nessun modo ac
cettarla e appagarvisi con ossequio; ma 
sarebbe ingenuo pensare che !!'li Stati 
Uniti siano poi facilmente influenzabi
li. dal disegno o dalla critica di altri 
paesi, europei od asiatici, sino a rece
dere dalla loro ambizione di guida e di 
arbitrato mondiale, o da desistere dalle 
manifestazioni di forza della loro presa 
di coscienza e mondiale>. 

SANDRO MAURI 
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Jl castrismo e l'opposizione venezuelana 

Complotti o 

QUA~oo FrntL Ca)tro annunciò che 
e la Cordil!cra delle Ande \arebbc 

diventata una seconda Sierra ~aestra > 
rivelò che l'obiettivo immc<liaro della 
strategia rivoluzionaria per il continente 
si identificava con il Venezuela. Il Ve
nezuela, per le enormi ricchezze dci suoi 
giacimenti petroliferi e per le profonde 
ingiustizie della sua struttura sociale, si 
presentava e si presenta come il terreno 
ideale per radicarvi le esperienze rivolu
zionarie predicate e praticate dal castri
smo: la scelta dcl Venezuela governato 
da Romulo Bctancourt rispondeva però 
anche a criteri e personali >, volendo col
pire in Bctancourt l'esponente più tipico 
di quella cla;se dirigente latino-americana 
che gli Stati Uniti dicono di prediligere, 
per il suo moderato riformismo. garanzia 
di ami-comunismo ma anche di una certa 
e razionalizzazione> degli istituti sociali. 
Da anni, co\l, il Venezuela è teatro di 
isolate azioni di guerriglia, rimaste tali 
nonostante i piani di insurrezione ge
nerale. 

La storia <lei regime di Bctancoun è 
la storia di una .~rande promessa man
cata, proprio perché prese le mosse da 
una prospettiva ampiamente riformatrice. 
Già comunista, Romulo Bctancourt era 
stato fra i firmatari della carta dcl cgruppo 
di Caracas>, con Haya dc la Torre, Juan 
Bosh, José Figucros e altri democratici 
della sinistra latino-americana, prima di 
vincere, con la sua Accion Democratica 
(AD), le elezioni dcl 1958. Il cgruppo 
di Caracas> - noto anche come e in
ternazionale aprista >. dal famoso movi
mento radicale peruviano - rappresentò 
negli anni più neri dcli' America latina, 
quando quasi ovunque dominavano dit
tature militari appoggiate dalle più re
tri,·c oligarchie tradizionali, l'espressione 
più avanzata dell'opposizione pro~rcssi
sra, impe_!?na:a a dare agli Stati dell'Ame
rica centrale e meridionale una <trutrura 
più moderna e più democratica. La vit
toria dcl castrismo a Cuba, con la Ycrità 
che ne derivò per rutti coloro che cre
devano nella possibilità di un'evoluzione 
graduale verso sistemi svincolati dai vec
chi padroni e dal paternalismo statuni
tense, fu il primo colpo per il prestigio di 
quei famosi riformisti, scavalcati a sini
stra da una rivoluzione che poneva eo 
i11re la sua candidatura a guida di tutti 
i movimenti diretti contro l'ordine che 
faceva dell'America latina, come è stato 
detto, e il continente depredato>. La 
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rivoluzione? 
forza d'attrazione dci programmi dcl 
e gruppo di Caracas> declinò ulterior
mente per effetto dell'ondata rinnovatrice 
che fra il 1958 e il 1961 eliminò dalla 
scena, con poche eccezioni, le figure dei 
caudillo, da Jimencz a Trujillo, portando 
spesso al potere i partiti e gli uomini che 
si richiamavano a quel fronte cd ai suoi 
ideali e che nell'ora dcl potere dovevano 
dimostrarsi incapaci di mantenere fede 
agli impegni più attesi. 

Come ha provato il caso dcl V cnc
zucla, che non è stato neppure il più 
negativo, l' e aprismo > è portato infatti 
dalla logica medesima dcl potere e dalle 
sue insufficienze ideologiche ad inqui
nare con tutta una serie di compromessi 
il programma che era stato annunciato 
dall'opposizione. Le società latino-ame
ricane in genere, e quella venczolana 
in particolare, non concedono molto spa· 
zio al riformismo, per il prevalere di 
quelle forze - primi fra tutti i milita
ri - che hanno sempre fatto coincidere 
il proprio potere con un sistema politico
socialc impostato sulla conservazione ad 
oltranza e sull'alleanza con gli Stati Unici, 
la cui invadenza nel Venezuela, ricchis
simo di petrolio, è più marcata che altro
ve: in un continente che non è mai 
uscito, anche dopo la conquista dcll'in· 
dipendenza costituzionale, dalla minorità 
coloniale, la lotta politica si svolge all'in
terno di un certo schematismo, che co
stringe a scelte precise. Betancourt, che 
voleva o poteva essere il Mossacleq dcl 
Venezuela, incontrò le stesse difficoltà 
e suscitò le stesse reazioni: se il suo 
governo, a differenza di quello dcl leader 
iraniano, sopravvisse ad esse, fu solo per 
i cedimenti cui si piegò. 

Le scelte di Betancourt furono preci
pitate dallo stesso movimento rivoluzio
nario, perché, quando, nel 1960, i castristi 
e i comunisti dichiararono di non voler 
dare fiducia a Bctancourt e passarono 
alla violenza, il presidente Ycnnc a patti 
con le destre e con l'esercito che condi
zionarono severamente, in cambio dcl 
loro aiuto, le riforme previste dal pro
gramma dcli' AD, intese originariamente 
a colpire, sia pure senza un'oq~anica al
leanza con le forze popolari, proprio i 
loro interessi e le loro prerogative. La 
ascesa della stella di Castro nel!' America 
latina era diventata intanto un fattore 
troppo inquietante per l'egemonia statu
nitense nell'emisfero perché W ashington 
non dovesse scatenare una crociata ·con-

tro l'isola caraibica: il Venezuela, in cui 
soprattutto Kennedy mostrò di confidare 
per un esempio concreto della vitalità dcl
i' e Alleanza per il progresso>, fu posto 
davanti ad un dilemma decisivo, perché 
il castrismo non poteva essere condannato 
~enza condannare l'idea stessa della ri
\'O!uzione. La rottura con Cuba accelerò 
la radicalizzazione dcl conflitto. Il tradi
mento della causa dell'indipendenza e dcl 
progresso dcli' America latina fu consu
mato per intero e la frattura fra il go
verno e l'opposizione divenne insanabile. 

Il test delle carenze, dell'impotenza dcl 
governo, contro la sua stessa vocazione, 
è fornito dalla riforma agraria, promul
gata nel marzo 1960 e portata avanti fati
cosamente negli anni successivi. La rifor
ma non mirava ad una trasformazione 
strutturale, che presupponeva il controllo 
pubblico dci mezzi di produzione, ma 
al più ad una suddivisione di una quota 
delle terre arabili fra i contadini poveri. 
Le stesse pur modeste mete della rifor
ma sono però rimaste inevase: l'intero 
schema prevedeva la sistemazione di 
200.000 famiglie di coltivatori, ma fonti 
.~ovcrnativc ammettono che soltanto 
50.000 famiglie risultavano insediate al
la fine dcl '1962. La riforma si unifor
mava a! principio della parce/acion, cioè 
della frammentazione delle terre fra pic
coli o mcdi proprietari, con espropri retri
buiti e ripagati dagli assegnatari. In rcal
:à i latifondi non sono stati scorporati 
(il 78 per cento della terra è ancora pro

prietà dell'l,5 per cento della popola
zione) cd anzi i grandi proprietari hanno 
speculato sulla legge cedendo allo Stato 
le terre meno fertili a prezzo di tutto 
vantaggio. e La superficie globale agri
colo-pastorale dcl Venezuela >, ha scritto 
Francesco Ricciu nel quaderno della ri
vista e Politica e Mezzogiorno> sulla 
Riforma agraria in Italia e nel mondo, 
e è all'incirca di 30 milioni di ettari: or
hc:nc prima dell'inizio della riforma i 
latifondi di più di mille ettari occupa
vano un'estensione di 22 milioni di ettari; 
tre anni più tardi si estendevano ancora 
su quasi 21 milioni>. Lo Stato ha con
corso con un'altra porzione, promuovendo 
la colonizzazione di terre non sfrunate. 

Con tutte le sue deficienze, rutravia, 
questa riforma, parziale ma realizzata 

ndle zone più popolose dcl paese, dove 
!a pressione demografica aveva reso in
sostenibile il rapporto fra terra e conta
dini, è riuscita a sdrammatizzare la pro
testa dei ceti rurali, sottraendo alle forze 
castriste il milieu più congeniale per la 
loro azione a lungo termine. Malgrado 
le indubbie delusioni dcl quinquennio dcl 
suo mandato presidenziale, imputabili an 
che alla crisi economica che travagliò il 
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pac,e, Betancourt non solo tenne sotto 
controllo il principio <li insurrezione ma 
conser\'Ò una maggioranza di suffragi, so
prall ut:o nelle aree rurali, sufficieme per 
1rasmetterc a Raoul Leoni, prescelto per 
la succc~,ione. il potere con le elezioni del 
1° dicembre 1963: la democrazia parla
mentare non è ceno, in Venczue::i. uno 
spettro sincero della \'Olon ,à popo!arc, ma 
i! richiamo delle F '\LN (le e Forze ar
mate per la liberazione nazionale:>), che 
!n\'itarono la popolazione a boiconarc la 
romultazione a)tcnendosi, restò di fatto 
tiuasi inascoltato. I dad ufficiali parlarono 
<li un'alTluenza alle urne p:iri al 95 per 
cento degli iscritti. Pur tenendo .:onto di 
una possibile inflazione <lei voci e dcl 
clima terroristico che il governo montò 
per neutralizzare il terrorismo castro-co
munista, quella specie di ' prova genera
le> si tradlI>se in uno smacco i cui effetti 
<lebbono ancor:i essere assorbiti. 

Le recenti \'icen<le, con l'arresto del 
medico italiano Beltramini e la denuncia 
<li un complotto per uccidere Leoni e ro
\'esciare il governo, finanziato dal comu
nismo internazionale attraverso il PCI. 
mostrano che la lotta insurrezionale pro
se!!ue nella clandestinità. Le accuse con
tro Beltramini e i suoi presunti complici. 
che non apparterrebbero tutti alla sini
stra. pos.;ono anche essere infondate e 
po"ono persino mascherare un'opcr:izione 
preventiva di repressione contro :ut:i gli 
avversari politici del governo. E' poco 
\

0erosimile, comunque, che un governo 
ricorra a questi strumenti se non si sente 
minacciaro. >J'on è dubbio perriò che il 
presidente Leoni, subentrato a Betancourt 
nel marzo 1964 e fedele continuatore del
la sua politica senza le . .;ue capacità e il 
sno prestigio, è sempre oggetto di una 
strenua opposizione che pensa all'insurre
zione armata e la pre.para come: sola alter
nativa alla stasi che le e riforme: nell'or
dine> non sanno interrompere: è l'oppo
sizione del Partito comunisra vcnezolano. 
che ha solide tradizioni nel paese. e del 
:..HR (Mol'imiento de la h:quierda re110-
l1monana), l'ala sccessionis:a dcll'AD. en
trambi fuori legge. 

abbonatevi a 

I partiti di sinistra stanno attr:l\'crsando 
una crisi non facile, che è in larga mi
sura il prodotto dei dissidi nel movimento 
comunista internazionale (comp!icati nel
l'America latina dall'anomala posizione 
di Cuba) ma che è anche l'esatto riflesso 
delle contraddizioni della società venc:
zolana. Dopo le elezioni <lei 1963, le 
F ALN hanno ritenuto necessari:i conce
dersi una pama. Nell'ottobre scorso, si 
è aperto un ampio dibatti to sui meni 
per riprendere la lotta e si sono rivdari 
gravi contrasti fra chi (la cosi<ldet:a e li
nea blanda>) sarebbe disposto a ricono· 
scere gli errori dcl passato e a e trattare > 
con il governo a date condizioni (lìhc:ra
zione dei prigionieri politici, rimaneggia
mento ministeriale, soppressione della 
persecuzione poliziesca, ccc.) e chi è de
ciso a rianimare la guerriglia in vi;ta di 
un'insurrezione popolare: si sarebbero 
avuti anche <lei contatti con il governo, 
presto abbandonati per \'intransigenza 
delle autorità. Le: divergenze ideologiche: 
sono acuite dalle rivalità fra i leader.e <lei 
fronte. che:, mancando di una ~uicla ri
conosciuta da rutti ha subìto tu tta una 
serie di dolorose scissioni. L'atti\'ità ter
roristica è andata decrescendo. mentre non 
risul:a che sia progredita con apprezza
bile: mccesso l'operà di penetrazione fra 
i contadini, che sola potrebbe: shlocc:ire 
la lotta armata dcli'attualc imprme. 

Le difficoltà delle F ALN debbono ri
cercarsi nella scarsa ricettività delle masse 
al programma di e rivoluzione inte~ralc >. 
Nonostante gli sforzi del PCV e dcl MIR, 
la rivoluzione è ancora il sogno cli pochi, 
degli intellettuali. degli studenti e di 
limitati settori urbani, una rivoluzione 
di quadri. una élite, che, pur in presenza 
di una situazione oggettivamente preri· 
voluzionaria, non sa e!>ploderc: ncll'azio· 
ne risolutiva. Le campagne - che co:1ti
tuirono il terreno d'incubazione: e: <li 
maturazione del fidelismo - sono sorde, 
un po' perché la fame: di terre è stata 
attenuata, ma soprattutro per l'imprepara
zione politica dci campesinos, troppo po
\'eri per pensare alla politica. ""Jé piò 
pronti agli slogan• delle FALN sono i 
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ceti proletari, che larnrano nell'industria 
petrolifera, perché, come accade in tutti 
i paesi souo-s,·iluppati. gli operai - spc
ci:ilmen:e gli operai delle imprese stra
niere - sono una categoria di quasi pri
\ i!cgiati . La febbre rivoluz:onaria ha in
vee~ fatto progres,i in alcune frange <lel
l'e~erci to. 

PerduranJo le tensioni e le incertezze 
frc le forze para-comuniste, una e terza 
via > - fra l'immobilismo e la \'iolcn
za - è impersonata dal Parrito social
crb1iano (COPEI) di Rafael Caldera. che: 
dal 1964 è all'opposizione. A<l imitazione 
degli altri partiti demo-cristiani che: tanto 
:i-cen<lenrc stanno conquistando negli Sta 
ti dell'America latina dove e-;istono le 
condizioni per una dialettica politica cli 
tipo parlamentare, il COPEI, eia quando 
la \'ecchia guardia dirigente è st:ita sosti
tuit:i <lai giovani sindacalisti, è portatore 
di un programma di ampie: riforme, che 
riecheggia il personalismo marit:iiniano e 
it fabianc:simo e che mira ad una società 
rior~anizzata su basi e comunitarie >. 
nel!~ quale e gli strumenti di produzione 
dei beni appanengono alla comunità in 
funzione: <lei lavoro >. per uscire rial di
lemma fra capitalismo e comunismo. In 
una dimensione: più immediata. i! COPEI 
è farnrc:,·olc ad una politica di pacifica-
7.Ìonc nazionale e non condivide la poli
tica repressiva di Leoni. !'\elle dcz!oni 
ciel 1963, il partito di Caldera fu secondo 
dietro l'AD ed il COPEI conta <li poter 
di\entarc il partito di maggioran1:i alla 
prossima occasione. rinnovando il suc
ccs.;o di Frei nel Cile: la ripetizione <li 
tre: elezioni generali consecutive alle sca
denze cosri~zionali sarebbe per?> per il 
V cnezuela un fatto senza precedenti. 

Prigioniero dcl corso conservatore rac
colto 'da Bctancourt, Leoni è isolato, pri 
\'O di una sicura maggioranza in parla
mento, con un programma svuotato di 
mordente, in un panorama politico che. 
magari per il dinamismo di pochi, si è 
or;,ai svegliato dal troppo lungo torpore. 
L'insurrezione contro Jimenez. ne! 1Q58. 
ebbe il suo elemento unificatore in un 
ritorno di nazionalismo, contro :e collu
s!oni dcl dittatore con gli intc:res>i stra
nieri. e la mancata realizzazione di qual
che pro.gresso per ridurre l'arca di extra
territorialità di cui godono di fat•o i tru<t 
nordamericani del · petrolio ha alienato 
all'AD molte simpatie: la n:17.ion:ilizza
zionc dcl petrolio imnorrebbe crrto al 
Venczucb enormi sacrifici e provochereb
be brmali repressioni. ma. comunque lo 
si giudichi, era questo che gli strati più 
coscienti della popolazione si erano aspe! 
taci, dopo la cacciata di Jimenez, da Bc
tancourr, erede di un impero economico 
e nazionale> solo di nome. Se si ag 
giunge che: le: strutture arcaiche della pro 
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prictà e dello ,fruuamcnto della terra 
non sono Mate ,mantelhtc, che il con
centramento della ricchezza nelle mani di 
pochi costitui,ce sempre il freno mag
giore ad una politica <li intencnto sta
ta1e, che la so~gezionc ag-li imperativi <li 
Washington ha portato Caracas in prima 
linea contro Cuha, si può comprendere 
perché - mai{!rado la battuta d'arresto 
e la me<litazio.ne in corso - la rivolu
zione rimanga una prospettiva credibile 
per i! Venezuela. "\:ituralmcntc, senza 
alcuna garanzia nell'equilibrio <li forze 
a livello internazionale, come <limostrano 
chiaramente il Vietnam e il Congo. 

li Venezuela può e"ere definito uno 
Stato e forte>, subordinato all'or<linc co
>tituito delle classi che detengono le ric
chezze e che trovano utile ripararsi dietro 
l' <imperialismo del dollaro>, ma sareb
be semplicistico equipararlo tout court 
ai regimi più reazionari del continente, 
al Guatemala o al Paraguay. L'ammini
strazione di Bctancourt ha avviato rifor
me importanti, nella costituziona!izzazio
ne <lei pubb!ici poteri e nell'istruzione, 
ne! sistema bancario e nella burocrazia. 
e ha dato al paese una mbilità che gli 
era sconosciuta. Lo stesso Leoni, con 
meno fantasia, ha in corso <l'attuazione 
delle riforme, cd ha creato un en·e di 
Srato per il petrolio che ~ottintendc un 
maggior controllo delle immcn'e risorse 
del sottosuolo. Come si spi~a allora l'ac
canimento preconcetto delle sinistre con
tro Leoni? E come si spiega l'ostilità di 
Caracas contro Castro? 

I due quesiti sono complementari. Gli 
Sta•i Uniti, giuocando sul passato di 
Betancourt cc dell'Accion Democratica 
più che sull'attuale orientamento del go
verno di Caraca,;, hanno elevato il rifor
mismo moderato dcl Venezuela al com
pito di e anti-Cuba >. convinti che possa 
giovare loro più dci regimi screditati del
la destra brasiliana o dei militari dcl 
Guatemala, e il movimento castrista non 
si rasse.gna, a costo o più prohahilmentc 
nell'intento di provocare una sua defini
tiva involuzione autoritaria, al!a soprav
vivenza di un regime che nel nome di 
princìpi di le~alismo <lemocratico (la 
cosidde1ta e dottrin:i Berancourt >) con
trasta allo stesro modo il totalitarismo 
della Rcpuhhlica popolare cubana e la 
oppressione <li un Dm·alier o di uno 
<;troessncr. E' un confronto che ~mbra 
1ra"·urare le r('ali e'igcnze dcl popolo 
venczolano. \'ittima cli una situazione di
sperata, in cui accanto alla più desolata 
miseria fioriscono le più vcrti~inose for
tune. E' forse il prezzo pagalo allo 
stato d'emergenza in cui il continente 
latino-americano è entrato con l'afferma
zione dcl castrismo. 

VITTORIO VIMERCATI 
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Italia e Terzo Mondo 

• degli ideologi I sonni 

N os È FACILE tracciare un bibncio oh 
b!ettivo <lei comegno che p:r due 

giorni (10 e 11 aprile) ha tenuto un ccn· 
tinaio di persone riunite nella Sab p:Cco
!a dell'Arengario intorno al tema ! :i rap· 
porti fra Italia e Terzo Mondo. Vi sono, 
naturalmente, delle indicazioni positive: 
e in primo luogo che, attorno a!!o stesso 
tavolo si siano trovati due socialisti del 
PSI, uno del PSIUP, un comuni;ta e un 
radicale, e che il convegno stesso fosse 
stato organizzato da un gruppo di persone 
di diversa provenienza che, per poter la
vorare <li comune accordo, avevano sapu
to rinunciare ad ogni indicazione di par
tito . Che, per poter mantenere tale uni
rà fino alla fine, il com·e.gno non potesse 
essere che un com·cgno di studio, è fin 
:roppo ovvio; il fatto, quindi, che es'o ah· 
bia conc!uso i suoi lavori 'enza rntare al
cuna mozione, o>sia senza dare ufficial
mente a!cuna indicazione politica, non è 
da impurare a carenza: se di can.nza si 
può parlare, questa è 'emmai da imputare 
ad una situazione generale che vede la 
sinistra italiana anc~ra troppo J!risa su 
numerosi problemi essenziali; quanto al 
com·egno, è ovvio che esso, stando le cose 
come stanno, più di quel che ha fotto non 
poteva fare. 

Le perplessità, invece, cominciano pro
prio quando ci si domanda fino a che 
punto sia stato realizzato l'obbiettivo di 
studio che il convegno si era proposto. Un 
giudizio più meditato sarà, narnralmente, 
possibile, quando saranno publirati gli 
atti, che il comitato promotore ha diligen
temente raccolto con questa intenzione. 
Ma ci sembra di poter dire fin <l'ora che 
quella discussione spregiudicata .:'he sola 
poteva giustificare le conclusioni Jd con· 
vegno (anche, e soprattutto, >e queste 
conclus!oni fosS<:ro state. come poi di fat
to è anenuto, che tutto in que,,to campo 
res'.a ancora da fare nel nostro paese), è. 
nel complesso, mancata. 

Infatti, se il senatore .\rialdo Banfi, au· 
:ore della prima relazione (sul tema I.A 
politica estera dell'Ttalia e il Terzn Mon
do) ha avuto la franchezza di di.:hiararc 
esplicitamente che l'Italia non potrà usci
re da un atteggiamento di passiva ~im· 
patia> verso il Terzo Mondo finché essa 
resterà vincolata alla ~ ATO e al MEC. 
non ha saputo però spiegare perché l'Ita
lia debba considerare l'uno e l'altro (e in 
'pecial modo la NATO) come dati ine
liminabili della sua politica estera. cli mo
do che il meditato scetticismo con il qua 

le egli ha condmo il suo discorso è appar
so al tempo s:esso troppo pessi;nis:a e 
troppo ben sopportato: vale a dire. trop
po pe>simista, ossia ingiustificato, se si 
ammcue che l'Italia abbia qualche possi
bilità <li liberarsi di quelle pesanti ipo
teche; troppo ben sopportato, perché, se 
dovessimo veramente arrivare alla con
clusione obbiettiva che non esistono poli
tiche di ricambio a quella della NATO, 
non sarebbe questa una prospettiva che 
si possa contemplare con la serena indif
ferenza dcl saggio. (Come infaui gli fu 
fatto notare dal presidente dcl convegno 
il professor Cesare Musatti). 

Della relazione di Orilia sul Cnpitali
·'mo di Stato italiano nei rapporti con il 
Terzo mondo non parlerò in questa sede, 
perché lo stesso Orilia ne tratterà nel 
prossimo numero dell' Astrolabio. La re
laz:one di Orilia. del resto, è stata la sola 
relazione e tecnica > del con\'egno, poiché 
!'altra relazione previsra come e tecnica >, 
vale a dire Ctipitale f»'ivato italiano, Co
munità EconrJmica Europea e Terzo Mon
do <li Romano Ledda, è stata in.ecc una 
lezione di analisi marxista, e ha prc\cisso 
da qualsiasi accenno alle situazioni con
crete. Per ritornare, invece, alle relazioni, 
diremo cosl, e politiche>, il dato $alicntc 
dcl convegno è stato la mancanza di ri
sposta dei due oratori più strettamente 
marxisti dcl convegno (in partico!are Pi
no T agliazucchi, il quale, con la relazione 
li movimento operaio italiano e le lotte 
anticoloniali e socialiste nel Terzo Mondo, 
era stato, per cosl dire, ufficialmente in
vestito della parte; ma anche, vi~to la 
piega cht: aveva dato alla propri:i relazio
ne. Romano Ledda) all'appassionat:i auto
critica compiuta a nome delle terze forze, 
con odio-amore, da Marco Pannella (Le 
terze forze di fronte al problema della 
decolonizzazione). 

In sostanza, che aveva dcuo Pannella? 
Che la storia delle terze forze è. in questo 
campo, la storia di e una presenza man
cata >. D'altra parte. e_gli ha affermato, la 
condanna tout court dei loro atte:!~iamen
ti è una presa di posizione sreri!c: roiché 
il disinteresse che mostrarono nell'imme
diato dopoguerra 1-tli esponenti dell'anti
fascismo democratico per una politica che 
non si limitasse al ristabilimen:o di rap
porti normali. su un piede di parità, con 
le democrazie occidentali, era pur dettata 
dal timore di peccare di «internazionali 
smo pro\·incialc > (secondo una frase di 
Sforza), ossia di venir meno - tentando 
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una politica troppo superiore ai mezzi che 
aveva allora l'Italia - a quell'impegno di 
.erietà con il quale l'Italia tentava di riac
quistare la stima di quei paesi, <lopo es
sersela alienata in virtù del bluffismo fa. 
scista. E' vero che questa politica diven
tava sempre meno attuale mano a mano 
che il fronte antifascista della seconda 
guerra mondiale si spezzava nella guerra 
fredda, ma, d'altra parte, se gli atteggia
menti irrazionali di incomprensione che 
una certa pubblicistica italiana mo.mava 
negli anni cinquanta verso certi fenome
ni del Terzo Mondo, per esempio, il na
zionalismo dei giovani Stati, erano politi
camente ingiustificabili, come dimenticare 
che gli uomini che scrivevano quelle cose 
erano gli stessi che contro il nazionalismo 
del loro paese - come il massimo dei 
mali che gli potessero capitare - avevano 
combattuto tutta la loro vita? E' vero che 
le terze forze, in Italia, riuscirono sempre 
ad es.ere, obbiettivamente, dalla parte 
delle forze conservatrici, ma non si può 
tacere che i loro presupposti ideologici 
non erano quelli dei conservatori. E in
fine, concluse Pannella, se il peccato delle 
terze forze fu quello di non saper uscire 
da certi loro schemi, questo peccato fu 
commesso in buona compagnia, giacché 
quanti sono stati - sia nel campo occi
dentale che in <JUello socialista, che nel 
movimento operaio dei paesi occidentali 
- coloro che hanno dimostrato di saper 
uscire dai propri? Dopo tutto, se può 
essere tacciato di infantilismo politico chi 
ritiene di dover combattere Nasser come 
un secondo Hitler per via del suo nazio
nalismo, l'accma è altrettanto valida nei 
riguardi di chi lo considera un secondo 
Lenin solo perché ha compiuto alcune na
zionalizzazioni. Asfaltar no es gobernar. 
Del resto. se si considera l'atteggiamento 
dei paesi occidentali altamente in<lustria
lizzati verso il Terzo Mondo come detta· 
to della pura logica dell'industrialismo, 
perché non tener conto del fatto che an
che i paesi socialisti industrialmente pro
grediti possono avere in comune con quel
li occidentali quella stessa logica, dalla 
quale neppure essi possono prescindere, 
nei loro rapporti con i paesi meno svi
luppati? 

Ora, bi.;ogna dire che tanto fu tormen
tata e autolesionista la relazione di Pan
nella, altrettanto fu olimpica e piena di 
autosoddisfazione quella di Ledda, il qua
le cominciò col negare qualsiasi legitti
mità alla stessa locuzione Terzo Mondo, 
in base all'asserzione che esis~ono solo 
paesi socialisri e paesi capitalistici: tertium 
non dawr. Dopo questa consolante pre
messa - che, fra l'altro, to.glieva, se ac
colta come esatta, ogni rngion d'essere al 
convegno - la relazione si svo!;e sulla 
falsariga del!a demistificazione del neo-
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co!onialbmo, definito come il tenta~ivo di 
stabilire fra le metropoli e la colonia un 
rapporto di oppressione non più diretto 
(militare) ma indiretto (economico e so
ciale), mediante il controllo <li ceni punti 
di passaggio economici obbligati e l'instal
lazione in loco di é/11es locali legate alla 
ideologia politico-sociale della metropoli 
stessa. Il neo-colonialismo - disse Ledda 
- nasce dall'incontro fra il movimento 
nazionalista dei popoli coloniali e certe 
esigenze di riorganizzazione che si avver
tono all'interno dello stc:>so campo impe
rialista, in conseguenza della diminuita 
importanza delle materie prime (salvo 
quelle d'importanza strategica) e, quin· 
di, della colonia come sede primaria d'in
vestimenti, e anche della diminuita im
portanza della colonia come mercato di 
manufatti. Ma questo non significa che 
le ex-metropoli non continuino a consi
derare le ex<olonic come oggetti di sfrut
tamento, seppure sotto altre forme, il che 
vuol dire che esse sono disposte a tenta
re l'esperimento neo-colonialista ~olo in 
quanto le circostanze favorevoli ne garan
tiscano la riuscita: giacché, laddove la 
potenza imperialista ritenga necessario ai 
propri fini il possesso diretto del territorio 
(Vietnam), o la leadership della rivolu
zione nazionale sia in mano a forze tali 
da far prevedere che il governo del futuro 
paese indipendente non sarà un governo 
prono ai voleri della ex-metropoli (Alge· 
ria), l'imperialismo ricorre, per mantenere 
il proprio potere, ai metodi tradizionali 
della repressione sanguinosa. In questo 
quadro, l'associazione di un certo nume
ro e di un certo tipo di Stati africani a: 
MEC deve esc;ere vista come un serio ten
tativo del colonialismo europeo di razio
nalizzare i suoi rapporti con l'Africa, e 
siccome in questa sede gli interessi del 
colonialismo europeo sono in concorrenza 
con quelli del colonialismo americano, ne 
consegue la possibilità che Questo esperi
mento metta in luce una delle contrad<li
zioni del sistema, aprendo così una possi
bilità d'azione alle forze prog-ressisre. D'al
tra parte, non è il caso <li farsi delle ilJu. 
sioni: al disopra delle contraddizioni in
terne, gioca !a solidarietà degli imperiali
sti fra di loro; di conseguenza. !a lotta 
frontale contro l' imperialismo rimane 
sempre !a via maestra per la liberazione 

Ledda non rispose - anche perché par~ 
lò prima di lui e non volle in seguito 
replicare - alla domanda di Pannelb 
perché il Partito comunista francese fo~
se rimasto nel governo quando de Gaulle. 
nel 1945, represse ferocemente i primi mo
ti algerini, ma la risposta è implicita in 
quanto sopra: stando al governo, Thorez 
era convinto <li affrettare il momento del
la rivoluzione in Francia, e quindi la 
liberazione finale del popolo algerino. del 

quale si dimo.mava così il vero amico 
(1'11 !uglio 1945 il portavoce <lei PCF alla 
Assemblea consultiva, Etienne F:ijon, de
finì i moti di Guelma e d1 Sétif <com
plotti fascisti > ). 

Più articolata, in un certo senso, fu 
la relazione di Pino Tagliazucchi, i! qua· 
le svolse, sì, una certa critica alla politica 
passata del movimento operaio ita!i:rno in 
questo campo, ma, ahimé, in modo da 
richiamare il buon detto vene:o pero e/ 
t.icòn che e! bu10. Le insufficienze dimo
strare dal movimento operaio italiano de
riverebbero infatti, secondo Tag!iazucchi, 
dal fatto che esso - evidentemente an· 
cora troppo colorato di massim:t!i,mo -
mentre spontaneamente solidarizzò sem
pre con i movimenti di liberazione colo
niale, considerando tale sentimento di so
lidarietà un naturale prolungamento del
!' internazionalismo proletario, compì il 
grave errore di estendere anche alle co· 
Ionie !o schema della lotta <li classe, di
stinguendo quindi anche gli autoctoni in 
sfruttati e sfruttatori, senza tener conto 
del fatto che e.>si, in quanto colonia, sono 
degli sfruttati e dei proletari per definizio
ne, nel loro complesso, a prescindere da 
ogni contrapposizione di classe .:he po
trebbe e\'entualmente verificarsi nel loro 
seno dopo la liberazione. Ne consegue che 
il movimento operaio non potrà battersi 
efficacemente per i popoli colonia!i finché 
non comprenderà la componen·e proleta· 
ria del nazionalismo e, sulla scorta di es
sa, arriverà a giustificare le misure impo· 
ste ai pae;i in fase di decolonizzazione 
dalle necessità della lotta contro la metro
poli sfruttatrice: per esempio, che il go
\'erno di un paese politicamente indipen
dente ma economicamente ancora sog: 
getto possa, ai fini della coesione na· 
~ionale indispensabile alla sua lotta, met
tere fuori legge il partito comunista. 

Chi rammenti come la tesi della prio
rità della rivoluzione nazionale sulla ri
voluzione sociale abbia trionfato, per ope. 
ra di Lenin, solo al II congresm del Co· 
mintern, nel luglio 1920, dove la tesi op. 
posta fu sos:enuta. in particolare. dallo 
indiano All~·n Roy, e dall'italiano Giacin
ro Menotti Serrati, non può disconoscere 
che Tagliazucchi abbia detto una grande 
verità ~ffermando che la tesi delle. < bor
.C?hesie nazionali > fu sempre poco con~e
nia!e al proletariato italiano. Ma sarebbe 
anche valsa la pena di dire perché essa 
lo fu co~ì poco, e perché lo è meno che 
mai ora. Giacché proprio il proletariato 
italiano, ancor prima del fascismo, era 
meglio di chiunque altro in grado di dire 
quanto valesse la borghesia nazionale e 
quali frutti il proletariato avesse raccolto 
dalla rivoluzione che essa aveva fatto con
tro <l'irto, increscioso alemanno>. E non 
parliamo di quello che accadde dopo: 
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giacché la tc:.i che alla lotta di classe si 
dovesse sostituire quella delle nazioni 
<proletarie> contro le nazioni < ricche >, 
dopo essere stata il cavallo di battaglia 
dello zoppicante imperialismo italiano (da 
I.A grande proletaria si è mossa di Pascoli 
in poi), divenne pari pari l'ideologia uffi
ciale dcl fascismo e del nazismo. Singola
re punto di contatto, Pascoli era un ex-so
cialista, come Mussolini, e Hitler non 
chiamò la sua dourina in altro modo che 
< nazional-socialismo >, a nostro perpetuo 
ammaestramento di dove po:.sa portare la 
distorsione dci concetti marxisti. 

L'impostazione rigidamente dottrinaria 
e apriori$tica data da Ledda e da Taglia
zucchi alle loro relazioni pesò, natural
mente, su tutto il convegno: essendo man
cato il dialogo fra i relatori, era ovvio che 
anche la discussione generale ne soffrisse. 
In una sala ridotta ad un insieme di no
madi passarono così pressoché inosservati 
i due acuti interventi dcll'i$racliano Leo 
Levi (che spiegò come Israele abbia tutto 
l'interesse a che la Germania resti per sem
pre divisa, anche come precauzione con
tro il revanscismo, beninteso, ma, soprat
tutto, perché anche il confine d'Israele è 
un confine di fauo, e il consolidamento 
degli attuali confini tcdcsci costituirebbe 
per brade un precedente diplomatico di 
prim'ordine), e dell'architetto Fresco (di 
pro:.sima pubblicazione sull' Anrolabio), 
che svolse il tema dell'assistenza tecnica 
che l'Italia potrebbe dare ai paesi in via 
di sviluppo. Andarono perduti anche gli 
spunti positivi contenuti nelle ste:.se rela
zioni principaii (per esempio, quello ac
cennato da Tagliazucchi che, l'economia 
dei paesi di recente indipendenza essendo 
< disrorca >, gli aiuti economici che ten
dono a rettificare la distorsione sono posi
tivi, quelli che tendono ad aggravarla ne
gativi: tesi che, se sviluppata con agganci 
concreti, sarebbe stata di grandisJimo in
teresse pratico, in quanto capace di offrire 
un sicuro criterio di azione politica); e 
gli stessi fili conduttori enucleati nella pri
ma pane dcl convegno furono lasciati ca
dere: Banfi, per esempio. aveva accettato 
per il Terzo Mondo la definizione data 
dall'O:--:U, come e l'insieme dci paesi afro
asiatici che negli ultimi decenni hanno 
conquistato l'indipendenza politica> (de
finizione che lasciava a parte l'America 
latina e i ccrritori ancora politicamente di
pendenti, cioè le colonie vere e proprie, e, 
in definitiva, preludeva ad una imposta
zione più economica che politica dd pro
blema: Terzo Mondo sono i paesi sotto
sviluppati), mentre Ledda, col suo rifiu
tare l'espressione stessa Terzo Mondo, 
mostrava di intenderla in un ~ignificato 
strettamente politico (cioè, Terzo Mondo 
sarebbero quei paesi che non sono né oc
cidentalisti né comunisti). Il problema po-

L'ASTROLABIO - 30 APRll.E 1965 

lirico, d'altra parte, cacciato dal!a porta, 
rientrava dalla finestra, giacché, perché 
escludere lAmerica latina, se non in quan
to complesso di paesi sol!O)\·iluppati dei 
quali si ammette implicitamente .:he non 
sono in grado di scegliere i tempi e i mo
di per uscire da raie condizione (mentre, 
per ipotesi, l'Indonesia e il Mali avrebbero 
tale possibilità?). Il che equivarrebbe a 
ridurre la definizione di Banfi al!a formu
la seguente: Terzo Mondo sono i pac>i 
sottosviluppati che po~sicdono un :ninimo 
di gioco politico, tale da potersene valere 
come fattore di sviluppo. Il che portereb
be, ci sembra, ad un mo<lo molto artico
lato di affrontare il problema dci rapporti 
con essi di un paese come l'Italia, che ha 
anch'esso notevoli limiti sia nelle possi
bilità economiche, sia nel gioco politico. 

Tutto questo, ripetiamo, non ha avuto 
modo di .;vilupparsi nel convegno, che pe
rò, in fondo, è stato utile, se non altro 

Italia e Terzo Mondo 

come ricog01z1onc dello stato attuale di 
maturazione del problema nella coscienza 
politica italiana. Il fatto che gli interventi 
più rigidamente ideologici - ossia i me
no utili ai fini del convegno - non fos
sero però i peggio accolti dal pubblico (la 
maggior pane dcl quale, del re.sto, man
tenne anche i propri su tale piano) dimo
stra come, nel complesso, si sia ancora 
nella fase embrionale, come, dcl resto, è 
perfettamente naturale che avvenga in un 
paese dove la publicistica d'informazione 
~ull'argomcnto è ancora così scarsa. E poi
ché, d'altra parte, anche la pubb!icistica 
non si muove se non avverte lo stimolo 
dell'opinione che la sollecita, così, in quan
to passo per spezzare la spirale dell'indif
ferenza e innescare quella dell'interessa
mento, anche il convegno di Milano ha 
avuto una sua funzione e ha, almeno par
zialmente, raggiunto i suoi scopi. 

ALDO GIOBBIO 

Il ruolo degli Enti di Stato 

V A POSTO in rilievo il fatto che il 
nostro rapporto con il cosiddetto 

Terzo Mondo è assai meno < C$terno > 
di quello che potrebbe a prima vista 
sembrare. Noi, Italia, siamo in rc:ùà par
te di quel Mezzogiorno dcl mondo che 
si trova a disporre del 70 per cento della 
popolazione della Terra, ma il 25 per 
cento soltanto del prodotto mondiale. Va 
aggiunto che, dopo la profonda prova di 
incapacità che la nostra clas>e dirigente 
ha dato nell'affrontare la recente e at
tuale crisi economica, il modello verso cui 
ci troviamo ad evolvere è sempre meno 
quello di un'economia capitalistica ben 
ordinata e controllata, come si affermava 
ai tempi del boom, e sempre più quello 
di un'economia singolarmente )quilibrata 
nei suoi rapponi interni, e per di più 
via via più assoggcuata a un pro.:csso di 
integrazione internazionale nel quale le 
componenti economiche dcl nostro paese 
sembrano non avere la possibilità di svol
gere altro che una funzione subordinata. 
Ed ecco che, in questo quadro ~omma
riamente abbozzato, il problema di quel
lo che il capitalismo di Stato italiano ha 
fatto o avrebbe potuto fare nei paesi 
sottosviluppati, il rapporto tra questi cle
menti reali e ipotetici e le possibilità di 
azione dcl medesimo capitalismo di Stato 
nel nostro paese assumono una dimen
sione diversa da quella tradizionale dcl 
l'ultimo decennio. 

L'c)per ienza dcl capitalismo di Stato 
italiano nei paesi sottosviluppati è stata 
largamente mitizzata e propagandata da 
quel genio delle pubbliche relazioni che 
fu Enrico Mattci. In effetti, non è stato 
so!tanto l'ENI a svolgere questa azione; 
anche altre aziende pubbliche si sono 
mosse, ad esempio talune banche (come 
il Credito Italiano e la Banca Nazionale 
del Lavoro e, da ultimo, più largamente, 
la Commerciale, che ha rinverdito la sua 
tradizione della Sudameris) e anche l'IRI, 
ma la loro attività non sembra per il mo
mento essere andata al di là del:a pura 
e semplice acquisizione della presenza nei 
pae:.i souosviluppati, senza un substrato 
di particolare carattere, diremo cos'l, ideo
logico. 

Il fatto fondamentale rimane dunque 
quello delle iniziative ENI in Medio 
Oriente e in Africa. Purtroppo, questa 
iniziativa, che ha avuto e avrebbe potuto 
continuare ad avere un significato, pro
prio nei confronti dci rapporti tra Italia 
e Terzo Mondo, assai superiore alla rela
tiva entità dell'iniziativa stessa, ha finito 
per confonder$i nelle polemiche <l'ordine 
generale che hanno avviluppato l'ENI fin 
dalla sua nascita e per rutto il dccennto 
della sua esistenza. Il tipo stesso di con
cezione dcl potere di Mattei, se in al
cuni casi ha finito per sovrapporre l'ini-
7.iativa dell'ENI alla volontà, o alla man
canza di volontà del governo e dello 
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Stato, non è riuscito a far assumere poi 
seriamente: il problema né alla politica 
estera del paese né all'opinione pubblica. 
Ha finito così per essere coinvolto in una 
serie di polemiche interne dì tutt'altra 
origine, che hanno creato at .orno alla 
azione dell'E~I tutta una serie di prese 
<li posizione pro e contro, mai una di
scussione seria sul significato de!Ja sua 
operazione:, che probabilmente non era 
<lei tutto chiaro allo stesso iniziatore di 
essa e che solo un confronto .crio di 
opinioni e <li esperienze: avrebbe: potuto 
porre in evidenza. 

Da che ha tracco, intanto, ragione: la 
espansione: all'estero dell'ENI? Le ragioni 
sono molteplici. Esse riguardano, da un 
lato, esigenze proprie dell'industria pe
trolifera, e, dall'altro, l'inserìmcnro del
l'economia italiana in un contesto più 
vasto. I motivi che discendono diretta
mente dalle caratterisuche proprie: della 
industria petrolifera sono evidentemente 
i più forti cd i più imporcantì (lo sono 
divenuti via via di più proprio per la 
~arc:nza di azione del governo e dello 
Srato): poiché l'ENI, lasciato a se stesso, 
si è ricordato di essere anzitutto una 
azienda petrolifera, creata per svolgere 
una funzione: di interesse nazionale nc:l 
"ettore degli idrocarburi. 

Questi motivi si possono co.sì breve
mente riassumere: 1) le compagnie petro
lifere europee debbono svolgere all'estero 
in tutto o in parte la ricerca mineraria, 
e debbono assicurarsi permessi di riccr· 
ca e di sfruttamento in altri pa.:si; 2) le 
operazioni petrolifere richiedono inter
venti all'estero anche nella fase Ji dìstri· 
buzione <lei prodotti, specialmente per 
quanto riguarda la benzina. Da questo 
punto di vista il mercato africano è na
turalmente complementare di quello euro
peo; 3) le compagnie petrolifere operano 
su dimensioni molto ampie, per minimiz
zare: i loro costi operativi. Anche l'im
presa pubblica che agisce nel sc:nore deve 
porsi su tali dimensioni per avere possi
bilità di risultati effettivi nella ri.:erca e 
più ampi sbocchi distributivi. 

Abbiamo detto che l'azione <l'intervento 
dcl 'E>:I si è svolta, in maniera premi
nente, nel Medio Oriente e in Africa. 
Nell'Iran, nel 1957, venne compiuta la 
opcraz:onc di rottura, che è rimasta fa. 
rnos:i, nei con ront1 della uadiz onale po· 
litica delle compagnie petrolìfc:re inter 
nazionali, che applicavano la formuia dcl 
fift>·fifty d:il 1940 nel Venc:zuc:la e dal 
• 950 in Arabia, dopo l'inizi:it ,.a dcl-
1' A RAMCO. Non importa che probabil
mente: Mattc:i non avesse ben chiaro l'ob· 
bietti\'O da raggiungere e che la sua mo)sa 
nc!l'Iran fosse, come dicono, principal
mente ispirata da un desiderio .li ven· 
dwa nei confronti delle e Set•e Sorelle>. 
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che lo avevano brutalmente respinto quan
do, nel 1954, all'atto della co~tituzione 
del consorzio di Abadan, Mattei aveva 
chiesto per il suo gruppo una modesta 
partecipazione all'operazione. L'uomo non 
aveva dietro di sé una seria preparazione, 
né risulta che si sia mai servito seria
mente delle capacità tecniche che pure 
aveva raccolto attorno a sé e che egli ado
però sempre prevalentemente in funzio
ne de!!c: relazioni pubbliche:. Egii era, 
però, profondamente un energico attivista, 
e l'operazione nell'Iran fu indubbiamen
te energica e scon\'olgente. 

La formula è ormai nota. Essa pre
vedeva un'associazione tra la NJOC e 
!' AGIP Mineraria, allo scopo di creare 
una compagnia operante di nazionalità 
iraniana, la SIRIP. Sui profitti, i! gover
no iraniano avrebbe riscosso una tassa del 
50 per cento, e gli utili sarebbero st:iti 
di\'isi a metà tra i 'oci (di qui la formula 
co5iddetta del 75-25, cifre che, peraltro, 
non appaiono minimamente nell'accordoj. 
L'AGIP Mineraria avrebbe pagato le 
spese della ricerca fino a quando non 
fosse stato trovato petrolio in quantità 
commerciabili, e si impegna\'a a spendere, 
entro un ceno periodo, certe somme date, 
non mo!to importanti, peraltro: 6 milioni 
<li dollari in 4 anni e 22 milioni di dol
lari in 12. Ques e somme erano molto 
inferiori a quelle cui si erano impegnate 
altre grosse compagnie petrolifere, e, co
munque, l'AGIP avrebbe potuto ricu· 
perarle - se la ricerca fosse stara coronata 
da succe>so - prima che cominciasse la 
suddivisione degli utili con il suo socio 
iraniano. 

L'esame attento di queste condizioni 
particolari e di altri minori \'antaggi otte
nuti da!l'ENI (per esempio, il mancato 

impegno di spesa nei servizi) potrebbe 
anche dimostrare che la 'ormula è: forse 
mc:no favorevole ai paesi sottosvi!uppati 
di tiuanto non appaia in un primo mo
mento, specie poi se, come è a\venuto 
per l'E~I, i ritrovamenti .sono modesti. 
Ma la novità <lc:ll'accordo non st.iva tan
to in tiuesto, e il mancato sviluppo della 
politica dell'ENI in seguito non è deri
vato dalla mancata scoperta dcl petrolio. 

Il punto \'c:ramente rivoluzionario del
l'iniziativa dell'ENI era nella partecipa
zione diretta dello S'.ato iraniano alla 
ricerca e nella creazione: di una società 
mista. Lo Stato sottosviluppato, da puro 
e semplice organo di tassazione in virtù 
della propria )Ovranità, diveniva impren
ditore, e si aprivano possibilità serie di 
intervento effettivo per la .ma dasse di
rigente economica, formata o da formare. 
Era questo 11 punto fondamentale: che 
colpiva al cuore la politica del!e compa
gnie; ed è stato il mancato sviluppo di 
questo punto la ragione di fondo del fal
hmc:n:o della politica dell'E~I e dello 
Stato italiano nei paesi sottosviluppati, ac
canto alla mancata visione di un'Italia 
economicamente inclusa nell'area regio
nale mediterranea. 

Qu:il è la ~ituazione oggi? Cercare di 
orientarsi nelle cose <lette o tenute na
scoste, da parre dell'Et\I e Jc:i suoi 
oppositori, non è certo facile. Re.ta i' 
fatto fondamentale che l'ENI non è stato 
fortunato nelle sue ricerche petrolifere 
all'estero, dopo i magri risultati di quelle 
in Italia, anche perché è certo che i 
capitali impegnati per tali ricerche sono 
stati assai modesti, a fronte cl<:gli im
pegni presi da altre compagnie petrolifere. 
L'E~r. oggi, non può disporre Ji una 
produzione di greggio proprio mperiore 

Edoardo Bruno 

Tendenze del cinema contemporaneo 
Prefazione di A rmando Plebe 

Edizioni Samonà e Savelli 
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ai 10 milioni <li 1onnella1c annui. E lJUe
s:o l'ha obbligata a compiere in questi 
anni l'operazione petrolio sovietico (che, 
tra l'altro rappresenta ùal punto lii vista 
politico generale, un intcrcs,antc c'c:"mpio 
di sganciamento della politica atlanuca e 
de! .MEC, con riflessi anche nei rapporti 
con i paesi sottosviluppati, come sgan · 
ciamento dalla pres~ione delle compagnie 
petrolifere: una connessione, tr:i l'altro, 
che non pare sia stata ben afferrata 
dalle ~inistre italiane). Tuttavia lo scarso 
ritrova.ncnto di petrolio <la parte del
l'El'\! non è sufficiente a spiegare il so
stanziale fallimento delia sua azione nei 
paesi sottosviluppati; anche perché, se 
pure il petrolio fosse stato ritrovato in 
quantitativi maggiori, 11 costo di produ
zione assai elc:vato cui l'Er\l avrebbe do
\'Uto produrlo, proprio per il tipo di ac
cordi di compartecipazione stipulati, 
avrebbe lasciato sempre un margine <li 
profino assai mode\to. Lo <limo,~ra, del 
resto, l'escmpto dci rapporti con b RAU, 
<love l'ENI ha fauo comparam a mente 
il ritro\·amento di petrolio più consisten
te, che, dal punto di vista finanziario, 
non sono ccr o tcl1ci. a <leua <lcgli stessi 
<l!rigenti <lell'ENI. 

I! punto fondamentale ~ inv:.:c che, 
rnperata la fase <ldla roaura (nel caso 
<lc!l'E:\'I quella dcl 1957), le forze <li 
un solo en:e, per di più limitate come 
quelle dell'E~l, non bastano a sostenere 
una politica net confronti dei p:ic,;i sotto
sviluppati del tipo di quella intrapresa, 
se l'azione dell'ente non si inser!s.:e nel 
quadro più vasto di una politica gene
rale <lclto Stato. Ora, qui è mancato 
tutto. E' mancata da un lato una poli
tica dell'energia, che si inserisse nel qua
dro comunitario europeo in cui andiamo 
integrandoci; cd è mancata dall'altro una 
po!itica regionale che considerasse !'insie
me <lei paesi mediterranei, ad esempio, 
in gran parte sonosviluppati, in cui l'Ita
lia poteva utilmente inserirsi, allidando 
una rilevante funzione di punta a6li enti 
<li S:a10. Funzione, fra l'altro, che ci 
\Ìenc cspressamcnrc richiesta - nd caso 
<lei petrolio - dai pae~i pro<luttori. i quaii 
apcnamcnte preferiscono a\'er a .:be fare 
con enti pubblici, piuttosto che con le 
compa.,nie petrolifere private. Va a•rniun
to che~ mancata in raie campo an;:h~.., una 

azione approfondita delle 'inime. '.e qua
li non hanno valutato come l'azione degli 
enti pubblici italiani nei paesi sottosvi
luppati ancbbe potuto favorire il rafforza
mento, in questi paesi, proprio Ji quei 
gruppi politici av:rnzati che oggi, per 
contro, si trovano in difficoltà crescenti 
di fronte ai problemi dello sviluppo eco
nomico interno. Invece l'atteggiamento 
<lc!la sinistra italiana, in panico!are nei 
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confronti <lell'ENJ, r srato troppo spesso 
di sciocco servilismo, senza che mai Ye
nisse effettuara una >Cria azione di pres· 
s!onc politica su una direzione, \he anche 
a! tempi di ~fattei manca\'a di una effet
tiva \'Ìsione politica dci problemi. 

Per conc:udere, ci sembra debba essere 
pos:o questo interrogativo: il fal!imcn:o 
che abbiamo regimato dell'azione gene
rale de!l'E~I nei paesi sottos\·iluppati 
basta per chiudere qucsio tipo di espe
rienza, specialmente ad opera della sini
stra italiana? E<l è gius:o accc:rare l'af
fermazione, che viene avanzata <lalle no
stre destre, che ci sono tante cose da fare 
nel nostro Mezzogiorno e che è inutile 
cercare gatte da pelare altrove? Non si 
accetta così quel tipo di requiem sulle 
activicà all'estero dell'ENI, che: è stato 
recitato in questi giorni sul Comere della 
Sera da Indro Montanelli, probabilmente 

l'efferia di ana te••• 1tenN"eaa 

una Leelta 

non <li ispirazione dcl tuuo personale? 
A noi pare che la risposta a questi in

terrogativi debba essere negativa. Koi sap
p:amo bene che purtroppo in halia, lad
dove una situazione economica non fun
ziona, c'è sempre un ente di Stato che 
non fa il suo dovere. Sappiamo bene che 
il ministero delle Partecipazioni sratali 
è un guscio vuo:o che si limita a trasmet
tere a un governo che non se ne cura i 
dati incontrollati che gli presentano le 
,atrapie che governano senza rcnùcr con
to a nessuno le aziende a partecipazione 
statale. Ma questo non basta. E sembrJ 
fuori <li dubbio che una politica verso i 
paesi sottosviluppati che voglia essere 
qualcosa di diverso da qualche modesto 
palliativo debba per l'Italia passare neces
sariamente attraverso l'azione deg-ìi enti 
di Stato. 
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La condanna di Ait A hmed 

Ben Bella chiude 
• conti col passato 1 

I L DATO PIÙ significativo emerso dal 
processo svoltosi ad Algeri contro uno 

dei e capi storici > della rivoluzione, il 
berbero Hocme Ait Ahmcd, è certameme 
l'indifferenza con cui la popolazione al
gerina ha seguito le vicende giudiziarie 
dell'ex compagno di prigionia d1 Ben 
Bella. E' un dato che a prima vista può 
lasciare perplessi, sopratrurto se si tien 
conto della popolarità goduta da Aie 
Ahmed nel 1962 e nei primi mesi del 
1963, ma che ad un più profondo esame 
della situazione algerina ci dà la misura 
esatta del rafforzamento del regime ben
belfota presso le masse popolari, le quali 
considerano ormai relegaci nel passato i 
problemi relativi alle divergenze tra i 
ve<chi leaders del FLN e dcl GPRA e 
concentrano giustamente rutta la loro at
tenzione sugli sviluppi della situazione 
politica e sociale dcl paese, in continua 
e rapida evoluzione. 

Le conclusioni dcl processo, la con
danna a morte pronunciata contro Ait 
Ahmed e il comandante Moussa e la 
grazia accordata subito dopo Ja Ben 
Bella, erano <l'altra parte date per >con
tate da quanti giudicavano che l'attuale 
Capo dello Stato algerino intendesse chiu
dere definitivamente la partita con i suoi 
vecchi oppositori ma senza far ricorso 
ad uno spargimento di sangue che li 
avrebbe forse resi più pericolosi da morti 
che da vivi. E' per questo che 1 e ribelli 
della Kabilia > sono stati giudicati dalla 
e Corte per i Crimini contro la Rivolu-
7jone >, composta da magistrati ordinari, 
e non dal Tribunale Militare, al quale 
era stato affidato nell'estate scorsa il caso 
del colonnello Chaabani e il cui verdetto 
sarebbe stato più difficile ammorbidire 
con la grazia. 

Con la condanna di Ait Ahmed scom
pare dalla scena politica algerina la pcr
sonalirà per molti aspetti più complessa 
e inquieta tra quelle dei nove e capi sto
rici > che nel 1954 diedero vita all'in
surrezione anti-francc~e. Tre di essi, 
Youcd Zighout, Mostefa Beo Boulaid e 
Larbi Ben M'Hidi, non riuscirono a ve
derne la fine. Quanto agli altri, Ben 
Bella è al potere, Ait Ahmed in prigione, 
Khider, Boudiaf e Bìtat in esilio, e Bel
kacem Krim vive in Algeria, apparente
mente ritiratori dalla vita politica. Nato 
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il 24 agosto 1926 in una famiglia borghe
se della Kabilia, Ait Ahmed entrò gio
vamss1mo nelle fila del nazionalismo al
gerino e divenne a soli 21 anni uno dei 
più quotati dirigenti del e partito del 
popolo algerino>, la formazione guidata 
dal vecchio leader Messali Hadj, della 
quale faceva parte anche Ben Bella. Mem
bro nel 1954 del CRUA (Comitato Rivo
luzionario d'Unità d'Azione) e tra i fon
datori del FLN', fu negli anm success1v1 
Ambasciatore del Fronte presso l'ONU e 
in questa veste si recava a Tuni.>i il 22 
ortobre 1956 quando fu arrcsraro dai 
francesi insieme con Ben Bella, Boudiaf 
e Khider. 

Questo primo periodo dell'attività ri
voluzionaria di Ait Ahmed è caratteriz
zato principalmente dal suo estremismo 
di sinistra, rimasto dominante anche do
po nella ,ua formazione e nella sua azio
ne. I compagni, compreso Ben Bella, ave
vano in quel tempo idee piunosto vaghe 
su quello che sarebbe stato il futuro 
assetto politico e sociale dcli' Algeria in
dipendente e guardavano con sospetto 
questo giovane kabilo che mostrava una 
profonda conoscenza del marx-leninismo 
e che indicava lo Stato socialista quale 
obiettivo immediato e prioritario della 
rivoluzione. Era stato coniato per lui il 
termine e berbero materialismo > e la dif
fidenza pare sia rima>ta anche durante 
1 lunghi anni di detenzione in Francia 
se è vero, come si afferma, che Ait 
Ahmed partecipava soltanto di rado alle 
riunioni dci suoi compagni di prigionia, 
dei quali non condivideva il modera
tismo e l'impostazione pan-araba. 

Liberatasi 1' Algeria e delineatosi l'urto 
frontale tra i dirigenti del FLN e quelli 
dcl GPRA, i Ben Khedda e i Krim 
Belkaccm che avevano negoziato ad Evian 
l'accordo di pace con i francesi, Ait 
Ahmcd rifiuta di entrare nel e bureau> 
politico dcl FLN e di schierarsi decisa· 
mente dalla parte di Ben Bel!a e dci 
suoi seguaci. Tanto gli uni quanto gli 
altri - egli sostiene in quell'occasione -
sono animati soltanto <la uno spirito di 
clan che li spinge a battersi per la con
quista del potere. I veri problemi dcl 
paese sono altri ed è a questi che io 
intendo dedicarmi limitandomi a svolgere 
la mia azione in Parlamento. Mentre Ben 

Bella subisce l'influenza di Khider, di
venuto segretario generale del FLN, e 
ne accetra le soluzioni di destra appog
giandosi alla borghesia araba e deviriliz
zando l'unione sindacale algerina, 
l'UGT A, Ait Ahmed elabora e presenta 
in Parlamento un progetto di legge che 
prevede l'autogestione da parte dci la
voratori delle imprese industriali ed agri
cole. Ed è il mede>imo progetto, di na
tura veramente rivoluzionaria e socialista, 
che Ben Bella trasforma pochi mesi dopo 
in decreto presidenziale, dopo aver liqui
dato l'ala destra del partito, costretto 
Khider a fuggire in Svizzera e destituito 
Ferhat Abbas dalla carica <li Presidente 
dcli' Assemblea Nazionale. 

Il nuovo cono di siniscra sembra a 
questo punto sospingere il battagliero lea
der kabilo vcr~o le più alte responsabilità 
del governo e dello Stato, ma non è che 
un'ascesa di pochi giorni. Una rinnovata 
ostilità torna a dividerlo da Ben Bella 
anche se entrambi ormai sono .:onvinti 
che le strutrurc politiche e sociali dcl 
paese debbono essere di tipo socialista, 
che la fine dcl colonialismo non è totale 
se non coincide con ampie riforme che 
diano finalmen .e giustizia ai di~eredati 
delle campagne e delle città che per anni 
hanno lottato contro la barbarie nazista 
dci legionari e dei paras. Ben Bella su
bisce l'ascenden:e di Nasser e fà Jell'isla
mismo e dcl panarabismo uno dci pilastri 
del suo regime. Ait Ahmcd lo accusa di 
discostarsi sempre più dai canoni dcl 
socialismo scientifico e di contrabbandare 
sotto l'etichetta socialista motivi e aspi
razioni che con il socialismo non hanno 
nulla a che vedere. Il Presidente della 
Repubblica mpondc pronrameme che 
l'estremismo dcl dirigente berbero è 
astratto e controproducente e non tiene 
conto della realtà araba e africana in cui 
l'Algeria è pienamente inserita. Dal con
trasto ideologico si passa in breve tempo 
alle accuse reciproche d1 tradimento. e Chi 
non è con mc è contro di me>, afferma 
Ben Bella all'inizio dell'estate del 1963; 
pochi giorni più tardi il suo più temuco 
oppo>itore si ritira nella Kabilia al co
man lo di una parte delle truppe del-
1' ANP, fonda nella clandestinità il e Fron
te delle Forze Socialiste> e dà il via il 
29 settembre all'insurrezione armata con
tro lo Stato. 

L'ultima battaglia di Ait Ahmed dura 
esattamente un anno, fino al 17 ottobre 
1964, data dcl suo arre~to. Sono dodici 
lunghi mesi di lotta e spesso di solitudine 
sulle montagne kabilc, durante i quali 
il e Fronte delle Forze Socialiste> non 
riesce a diventare un'organizzazione po
polare di oppo~izionc di sinistra al ben
bellismo. Ait Ahmed non ha più in mano 
molte carte perché Ben Bella il ~iali-
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smo, pur tra errori e involuzioni autori
tarie, lo sta costruendo davvero. Parlando 
dei decreti del marzo 1963 )u!l'autoge
stione, egli è co)treuo ad ammettere che, 
benché e attuata nel quadro di una po
litica di clans che rischia di risolversi 
in un fallimento >, )i traua di e un'ini
ziati\·a rivoluzionaria di immensa por
tata>. Poi, poco a poco, paradossalmen· 
te, il marxista ortodosso degli anni cin
quanta è costreno ad accettare le ibride 
alleanze degli oppositori di destra in esi
lio (Khider, Boudiaf, Bitat) e a farsi 
portavoce, per ottenere fin:inziamenti, de
gli inreressi dei proprietari e dei com
mercianti kabili colpiti dalle riforme, men
tre il e ,;ocialismo scientifico > non è più 
che un'etichetta <la contrapporre a quello 
«demagogico ed anarchico> di Ben Bel
la. Gran parte delle truppe che lo ave
vano seguito nella ribellione, guidate dal 
colonnello Mohand Ou El Hadj, lo ab
bandonano durante il conflitto algero
marocchino e fanno ritorno all'esercito 
regolare. Braccato dall'ANP e denunciato 
dalle stesse popolazioni della montagna, 
Ait Ahmed è arrestato con i suoi pochi 
compagni senza lasiciare dietro di se al
cuna forza organizzata. Sol anto a Pa
rigi. tra i vec~hi quadri dcl FL"'-1 clan
destino, alcuni !?ruppi si richiamano an
cora al suo insegnamento socialista. 

Al processo il leader kabilo si è fatto 
assistere <la un collegio di difesa estre
mamente selezionato e di composizione 
internazionale. Avvocati svizzeri, francesi, 
algerini, marocchini, dell'Africa nera. Tra 
gli altri il p:irigino Michele Bauvillard, 
ex difensore nei tribunali francesi e al
gerini dci militanti dcl FLN, Clemcnr 
Bcrnard e Pierrc July, cx Ministri, il 
marocchino Mauricc Buttin, difensore 
abirualc nei processi intentati a Rabat 
alla sinistra marocchina, il giurista sene
galese Lamine Gucye, che in Italia ri
cordiamo per aver presieduto alcuni anni 
fà a Roma e a Strasburgo il Congresso 
Eurafric:ino oq~anizzato dal Parlamento 
Europeo e dalle rappresentanze !c.gisla
tive dci paesi africani associati alla CEE. 
Scartati in partcnz.1 <lai ma1tistrati i testi
moni e politici > richiesti dalla dife>a. eli
minata la pubblicit~ con la decisione di 
procedere a porte chiuse. proibito agli 
avvocati di controintcrrogare gli imputati, 
al collegio non rimase altro che protc
>tare contro un procedimento che non 
concedeva alcuna garanzia :id Ait Ahmed 
e ai suoi compagni cd abbandonarne cla
morosamente la difesa. assunta poi e pro 
forma> da alcuni avvocati nominati d'uf
ficio. 

Benché convinto dell'assoluta inutilità 
di ogni tentativo di autodifesa. il 10 apri
le Ait Ahmed trasforma il suo !nterro
gatorio in una conferenza che dura tutto 
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il pomeriggio. Il vecchio comhaaente 
afferma che il e Fronte delle Forze So
cialiste > è stato creato per evitare l'anar
chia nel paese strutturando in un partito 
organizzato i violenti malcontenti susci
ta~i ne!!e masse popolari dai e sempre più 
frequenti errori di Ben Bella>. Il FFS 
avrebbe dovuto dialog:ire con il FLN 
per e dare all'Algeria il mas\imo di vita 
democratica >. Il ricorso all'insurrezione 
armata si è reso indispensabile quando 
è apparso evidente che ogni dialogo ve
niva rifiutato e che nessun altro stru
mento di lotta era valido contro la ditta· 
tura del Presidente della Repubblica. I 
giudici lo ascoltano stancamente senza 
interromperlo, ma è chiaro che il de
stino del leader berbero è stato deciso 
ancor prima che il processo avesse inizio. 
11 giorno dopo, infatti, la prevista con
danna a morte per lui e per il coman
dante Moussa e le pene detentive per gli 
altri imputati. E poi la grazia, concessa 
da Ben Bella in occasione della festa re
ligiosa dell'Aid El Kebir: un gesto Ji 
clemenza che vuole essere la prova della 
forza dcl regime, ormai consolidato e 
poco incline a inutili spargimenti di ~an
gue, anche se deciso :i chiudere defini
~i\'amentc il capitolo dell'opposizione dei 
\'Cechi e capi storici>. 

Già altre \'oltc, e precisamente in oc
casione della condanna a morte dcl co
lonnello Chaamani, espressi su e Astro
labio > un giudizio sulla situazione alge
rina che, pur tenendo conto positivamente 

delle innovazioni di tipo socialista intro
douc nel paese da Ben Bella, non era cer
tamente tenero con la soppressione di 
o,1~ni forma di opposizione interna e di 
libertà d'espressione. Credevo e credo che 
la sensibilità e la rnaturi;à poli;iche dcl 
popolo algerino, affinate in sette lunghi 
anni di sacrifici, di speranze e di lotta, 
avrebbero potuto permettergli di auto
governarsi e darsi le strutture più con
sone mediante un più libero gioco demo
cratico. I! giudizio, naturalmente, rimane 
inalterato e non sono le vicendi:: umane, 
politiche e giudiziarie di Ait Ahmcd a 
modificarlo, ma è bene aggiungere che 
non si tratta di un giudizio fermo nel 
tempo e che la realtà algerina è in con
tinuo movimento verso sbocchi attualmen
te imprevedibili. Gli algerini ;ono oggi 
indifferenti alle sorti di Ait Ahmcd e 
si interessano invece ai problemi ardui e 
complessi della vita politica, economica 
e sociale del paese. Mi sembra un fatto 
da segnalare positivamente che può forse 
permettermi di affermare, come Gcrard 
Lcroy su e Le Nouvel Obscrvatcur >, che 
e è: necessario conoscere molto da \'icino 
la vita dell'Algeria per comprendere che 
l'avvenimento politico maggiore di quc;tc 
ultime :;cttimanc non è l'affare Ait 
Ahmcd, ma il Congresso dell'UGT A che 
ha provocato l'ingresso rulla scena poli
tica di una forza nuova: un sindacalismo 
più autentico che per il passato e molto 
più nettamente orienta~o verso sinistra >. 
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nel corso 
della lotta 

Il contributo dell'antifascismo democratico 
alla lunga preparazione del risveglio nazionale 

ARTUSIO - CALOGERO - ARF!a 

Il lungo assedio 
DI FEDERICO ARTUSIO 

S onNTE mi sono dom:indato se gli antifascisti non fossero, 
dopotutto, che una setta di intransigenti perseguitati. 
Sappiamo che, nei 18 anni che vanno dal 3 gennaio al 

25 luglio, forse cinquemila furono i condannati (lai Trihu 
nale speciale, e forse poco più che altrettanti gl'italiani rcle
"ati alle isole. Da un .~ruppo d1 partit d'opposizione, salni 
dopo il delitto Matteotti sull' Avenuno, i cittadini disposti ad 
:iffrontare il prezzo del dissenso si erano dun<1uc ridot 
(moltiplichiamo pure per quattro quel numero dei condan
nati) all'uno per mille della nazione. Anche la parola « setta> 
per ceni aspetti dcl suo significato, forse li definisce in modo 
non improprio. e Par cc. moyen \'OUs formercz le pani So· 
noza ... alors le nazisme, le fascisme, et toute sorte de despo
thme seront vaincus > ( Alain). 

"Non crede,·ano dum1uc a <1uesto gli antifascisti? Setta, 
perchè segregati, chiusi sin da allora in uno steccato di 
spregio e di diffidenza; setta, perchè essi solo credevano che 
il fascismo sarebbe stato battuto, e ricusavano di riconoscervi 
il destino italiano, lo stato che risolve i problemi morali del 
cittadino, la tesi che non accetta alternative. Per questa intrnn
si~enza. ~li uomini della o;etta dicevano di no arrischiando il 
~~:o, la' serenità della famiglia, la fiducia dci vicini. A volte 
scomparivano per mesi o per anni, e i loro figli non avreb
bero vissuto, se altri uomini e donne della setta non si fossero 
a;sunti, atraver..o una serie di pa"aggi o di appog~1, il carico 
dcl loro lavoro, o non avessero trovato occupazione ali<' mo
gli e alle figlie cadute in un più tragico isolamento. A volte 
gli antifa .cisti non tornavano. morivano in carcere, o in esi
lio, dov'erano fortunosamente giunti. L:i cosa più sorpren
dente è che facessero tutto Questo, sopportassero tutro questo 
ignorati o vilipesi e per lo più senza risultati politici tangibili; 
poteva sorreggerli •olo la convinzione che il fascismo era il 
male. e che il male non può vincere. L'antifascismo era Jun
<JUC soltanto questo, ed è per que~ta sua an;ustia di setta 
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e ~pmoziana > che oggi lo si rammenta più come un segno 
di stranezza che di onore? che gli si antepone - se mai -
di gran lunga la Resistenza, come il suo effettivo superamento, 
una dilatazione qualitativa, che finalmente moglie i.:li angu 
sti e voti> di un ordine e, diventa una persuasione nazio
nale? E dcl resto, quanti sono poi dawcro convinti di questo, 
che ci sia stato un vincolo reale tra ant1fasc1smo e Resistenza? 
Forse solo quelli che annettono ancora un valore alla Resi
stenza. Non facciamoci illusioni. 

Ritorno a quella definizione di e setta >. E' facile abbat
t<:rla: basta pensare alle divergenze di impostazioni ideolo 
giche in seno all'antifascismo; basta sapere che il 90 per cento 
dei condannati a! Tribuna._ speciale furono comunisti: ram
mentare le differenze che pur sussi~tevano fra antifascismo 
socialista e giellismo - per ricondurre l'antifascismo a un 
crogiuolo diverso di partiti, anziché alla disciplina unitaria 
di una setta. Non rinunzio tuttavia a questa caratterizzazione, 
e ci includo subito anche i comunisti, per una altra ragione 
che non pos~ comunque abbandonare: la fierezza, direi quasi 
la ferocia morale che ci vo!eva in tutti, dai e liberali > agli 
anarchici, per resistere, per ricordarsi ogni giorno, al primo 
risveglio, che si era antifascisti, e che nelle prossime ore, le 
ore di veglia quotidiana, al lavoro, allo studio, alla fabbrica, 
si sarebbe dovuto rammentare tutto un codice di cautele e di 
resistenze, di silenzi e di sfide, senza cui la parte migliore del
l'uomo sarebbe caduta nell'abbiezione e nella disistima di sé. 
Il caso di coscienza era conttnuo, come l'ansia; s'era sostenu ti 
dalla certezza di appartenere a una piccola comunità, dalla 
quale si faceva solo troppo presto a decadere <;e si fos-3e com
messo, non diciamo un cedimento, ma un errore, un passo 
involontariamente falso. Questa mentalità insieme segreta e 
apostolica, di testimonianza e di sfida. di congiura e di pro 
selitismo, di paura e di imprevidenza, que;ra usura di ogni 
giorno che veniva davvero dal non sapere per chi suonasse 
il campanello dell'uscio di casa - ebbene. chiunque l'abbia 
provata allora in Italia (in questo senso ho sempre pensato 
che fosse più difficile vivere qui, in una congiura virtuale d i 
vent'anni, che allo sbaraglio in emigrazione), comunista o 
libera!e, socialista o, com~ poi si fo~. azionim. cattolico o 
libertario, costui sa di aver vissuto secondo una e re,gola >, e 
qualunque cosa sia poi divenuto. certi impegni non li ha de
posti mai più. 
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CHI \LI.OR.\ avesse cercato <li capire il loro animo, special
mente ~ 'i trattava di uomini giovani, che adesso cor

rono <lai cinquanta ai ses,anta, poteva domandarsi con stu
pore come fossero divenuti antifascisti. La convinzione gene
rale era che si appartcnc,sc a quella setta solo se si proveniva 
da cene famiglie che pos,cdcvano già ben definita una cul
tura politica e un certo rapporto con la democrazia prcfa
~isca. Molto spc,;o era vero. ~fa molto spesso non era così. 

~on era affatto necessario che la generazione dci padri 
fo~se stata politicamente impegnata. e avesse trasmesso ai fi
gli una impostazione dcl vivere politico come scelta e lotta 
anziché come inquadramento gerarch!co. ~on era neanche 
vero che l' antifascismo venisse da una certa gra<laz!one di 
culrura, al di sotto della quale non si capiscono le scc!te poli
tiche. Tutta t1ue~ta casistica, questa classificazione delle pos
sibilità di essere antifascista era astratta. Nel mondo operaio 
l'antifa;cismo fu più diffuso che in quello borghese, anche se 
molto meno b"sognoso di contorni culturali, m:i molto più 
certo di sè per una indicazione di classe che non poteva su
scitare dubbi o obbiezioni. Nel ceto borghese, tra studenti e 
professionisti, l'antifascismo, che non fosse un impe~no di 
onore per una famiglia dove qualcuno avesse avuto uno po>i
zionc di battaglia nell'epoca prefascista, nasceva o poteva pro
venire dalle origini più multiformi. 

Per capire questa varietà nel dissenso, sia pure in una 
schiera sempre più sottile e rarafcua di italiani, bisogna ram
mentare come il fasci,mo vivesse della prcte,;a di riempire con 
le sue norme ogni aspetto della \'ita. pubblica o privata. Eb
bene, l'antifa~cismo poteva anche avere origini fortuite. sot
terranee, ignote per lun_go tempo: ma tante e così ''arie quan
te erano le chiu~urc della e integrazione> fascista. Poteva na
scere da insofferen1.a. da umili~z;one improvvisa. dalla ver
~ogna dinanzi a una menzogna non voluta, dallo stupore 
dinanzi ad una prcpo:enza che un giorno ci colpiva in prima 

persona. Se dal c:1>0 personale si risaliva a una questione di 
moralità, o di rapporto tra stato e interessi, o tra stato e inti
mità privata dell'uomo, il primo passo, l'inizio dell'antifa
scismo era dato. La tesi, secondo cui chi era nato nel fascismo 
non poteva aprirsi all'antifascismo se non il giorno in cui la 
menzogna dcl regime si fosse dimostrata con la sua impoten
za, cioè con la resa all'alleato tedesco, è una tesi che è veris
sima in molti casi, ma non in tutti. Infatti q uesto tipo di anti
fascismo che viene fuori solo alla vista della patria invasa è 
ancora di marca nazionalistica, è il figlio ribelle del fascismo, 
non dà nessuna garanzia, nessun segno di relil!ionc demo
cratica: in una parola, non fa parte della setta. Quanro anni 
prima, lo stesso uomo che sarchbe divenuto antifascista ve
dendo la patria calpestata dai :edeschi. non avrebbe alzato 
u n dito per difendere un pcr~eguitato, non si sarebbe compro
messo per assicurare al ,uo pros,imo, fo"e solo per un m:
nuro, la facoltà di rispondere secondo le sue convinzioni. 

Se dunque esiste un numero preponderante di questi fi
gli ribelli del fascismo, non par!o ora della formazione di 
questi. che spesso giunsero alla lotra contro il fasci>mo da uno 
staro esteriore di necessità; ma della formazione dc!!'antifa
'\Cismo per necessità interiore. Se un uomo non poteva sop
portare che ad un altro fos$C imposto il ;ilcnzio. minacciato 
il posto, ricattata la famiglia; se dinanzi a questa vista egli 
incominciava ad attenuare certi comuni rapporti quotidiani 
carichi di ambiguità, si riduceva a una ristrettissima. s;!en
ziosa e arrisch iata cerchia di amici e garantiti> da u n atteggia
mento della coscienza, in lu i riconoscevano un antifascista. La 
prima questione non era e m1ale > tipo di stato egl i volesse; 
bensl, perché rifiutasse il regime e perché scegliesse di vivere 
entro il recinto degli i<-0lati e dci sospetti. Qu ando. durante i 
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bombardamenti, scendevamo in cantina, ricordo che nessuno 
ci rivolgeva la parola. Un altro rammenta che una volta il 
questore di Torino gli offerse (era uno scherno, del rc::sro) di 
presentarlo al Duce: era sicuro che il suo antifascismo sarebbe 
caduto d'incanto. Ma un altro non può scordare come, nelle 
e tradu1-Ìoni >, quando passa\·a ammanettato, la gente lo guar
dasse con estremo imbarazzo, e subito si allontanasse per pau
ra di compromettersi dinanzi ai carabinieri. Ebbene, è di que
sti antifasci,ti, che tenevano gli occhi alti da ammaneuati, o 
che non odiavano gl'inc1uilini che li sfuggivano nei ricoveri, 
o che ridevano in faccia al questore di Torino, è di qu~;ti che 
viene da domandarsi come fossero diventati antifascisti. 

Io sostcn_go, pur sapendo eh-: ho torto per certi aspetti, 
che essi ne fa•esscro comunque sempre una questione di sen
sibilità morale. So che ho torto. perché equivale a condannare 
moralmente, in modo inquisitorio e grossolano, rutci g'i altri 
che non esprimevano il dissenso, e anche tutti quelli .::he da
vano il loro consenso, senza neppure immaginare che attra
verso di es~o ci s'iscriveva al partito della violenza dell'uomo 
sull'uomo. E del resto quel fanatismo morale era a modo suo, 
esclusivi,ta e spesso incomprensivo. Ma alla radice di una 
conversione all'antifascismo quella negazione radicale, quel-
1' e etsi omncs non nos >, il gobettismo del 1925, per dire 
tuuo in una parola, ci doveva essere. Poteva formarsi in uno, 
perché qualche altro lo faceva riflettere; ma credo che dovesse 
più spesso nascere non da una pred!cazione, che ne~!i anni 
>i fece sempre più rara, ma da un germe di scelta oersonalc 
di vita. Ci voleva il rifiuto della solu'Zionc e persona!~> che il 
fascismo offriva ai giovani: non mi riferisco alle carriere o 
ai pri\'ile~i; ma alle 'oluzioni ideologiche. in cui anche la 
vicenda pcr(onale veniva assorbita e risolta. Così si diventava 
antifascisti, dunque, anima e corpo: e per questo poi si poteva 
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penare senza avere il senso di patire qualche cosa :be costi
tuisse, comunque, una superiorità. Ciascuno sceglie, io ho 
scelto così. Io so che tu mi guardi ora come il nemico, e che 
non sai se percuotermi o ignorarmi. Per me, da questo mo
mento, nasce una prospettiva diversa: ciascuno, che incon
tro, è un problema: un uomo con cui discutere? un uomo 
da ;fuggire? un provocatore? un rassegnato? un ribe!!e che 
tace? Come il fascismo prometteva di risolvere tutto, così 
per l'ancifascista, che si escludeva da solo dalla comunità, 
tutto incominciava a dover esser riaffrontato ~ risolto dac
capo. Però l'antifascista sapeva di averlo voluto; e non se ne 
pentiva. 

D 1co c11E NON se ne pentiva, e anche qui non vorrei giu
rMe. Quante volte, durante il lungo assedio del venten

nio, nel cerchio della famiglia, ci si sentiva umiliati della pro
pria impotenza, della discriminazione implicita o esplicita, della 
inibizione accettata e della repres~ione quo idian:i. "'on sono 
iscritto al partito, dunque non posso fare pubblici concorsi. 
Non mi sarà negato, almeno, di insegnare ad esempio ndlc 
;cuole private. Ma che magra consolazione. li fatto che sarò 

meno ;pesso obbligato a salutare romanamente. non mi di
spensa ad esempio dal far studiare la storia su certi testi, o 
dal dover affrontare, con gli studen•i d maturità, gli de
menti di dottrina del fascismo. Non c'era quasi aspetto della 
vita professionale che non fosse compromesso. Si potevano 
fare due co;e: accertare, come cosa che non ci riguardasse, 
quel rivestimento propagandistico di tutta la cultura e di 
tutto il comportamento, riducendolo però al minimo. Oorure 
affrontarlo, snidarlo e smentirlo. Nella tecnica della smentita 
si adoperavano più livelli, ai quali più o meno scoprir~i. Po
tevi parlare in un certo modo della Comune di Pari~i, da 
lasciare imbarazzati i ragazzi; oppure buttarti in pieno in 
una tirata pacifistica. Comunque, c'era poco da fare: eri un 
amifa~ista nel mezzo del fascismo, e in ogni ora questo ti 
imponeva delle scelte. Ripeto: non per questo c'era una su
periorità degli antifa'<:isti. Per altri aspetti della vita quoti
diana gli antifascisti non erano certo la gente più generosa o 
più buona, più solidale o più umile. 

Tut'av a erano uomini che, partendo da motivi anche 
futili, si erano spinti a una scelta intorno al tipo di uomo 
che volevano essere. Nel <lecennio fra il 30 e il 40, se ben 
ricordo, chi ha espresso meglio in Italia questo aspetto impre
scindibile dcli' antifascismo, almeno per certi gruppi di giovani. 
è stato il movimento sorto, alla Scuola 1'formale di Pisa, ad 
opera di Claudio Baglietto e Aldo Capitini. La novità della 
loro impostazione veniva dal sollevare in primo luo~o. con i 
compagni, la questione della e non menzogna > e della e non 
violenza>. Il discorso era prepolitico, qui c'era davvero la 
ricerca di un <fondamento> della setta. Prima di dirimere 
se siamo fascisti o antifascisti, dobbiamo stabilire se JX>Ssiamo 
vivere sulla menzogna: ma se non possiamo, allora i! prin
cipio del dialogo è un principio religioso; e se io non ascolto, 
o reprimo la tua voce di dissenziente, io faccio quanto sta in 
me per ucciderti. Sì o no, vogliamo uccidere l'uomo che ora 
si avvicina a noi? Credo che prima <li una teoria del di:ilo~o. 
la prassi e l'apostolato della non menzogna abbia costituito 
per Calogero, negli anni in cui fu professore a Pisa, la sua 
appartenenza a questa setta. Il capitinismo per dare un nome 
a quc.sto atteggiamento, fu forse il momento più preciso, nella 
culturn laica, di comapevolezza dell'antifascismo come posi
zione assolutamente antitetica, perchè contrapponeva un tipo 
di etica ad un'altra, e vi impegnav:i la seriet~ personale dello 
iniziato. Dal momento che qualcuno accettava almeno la di
scussione intorno alla non menzogna e alla non violenza, da 
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quel momento egli non a>;ehbe più potuto mai es>ere né un 
provocatore né una spia. 'Non gli si chiedeva di divenire anti
fascista: era già certo che non sarebbe più stato un fascista. 

O RA NON vouE1 identificare con quest:l e porta stretta> 
dell'antifascismo tutte le varianti di e~~. Per ritorn:tre 

a1 e fi{li ribelli>, certo il primo posto va a quelli, la cui rivolta 
non passò per una conversione intorno alla propria idea di 
uomo, ma intorno ad una scelta politica particolare e concre
ta. Gli uomin che ~ mc Vittorini ebbero la loro svolta dinan
zi alla guerra d1 Spagna, o gli altri che, intorno al '39-40. inco
minciarono ad avere la doppia tessera, una palese dei GUF, 
e quella genuina dcl PCI (e magari lo stc~so anno uscivano 
ancora scritti loro non immuni da coperture di <cultura fa
scista>), forse hanno poi avuto una taglia antifascista molto 
maggiore, o più efficiente, o più decisa, <1uando la lotta si 
aperse, e divenne guerra guerreggiata e inizio di differenzia
zione ideologica e di partito. 

Tuttavia mi sembra che anche tiueste conversioni, molto 
più determinatamente politiche, passassero allora egualmente 
attraverso quella pora stretta: nessuno come. questi nuovi anti
fascisti era deciso, da quel momento, anche se ancora nei 
panni dell'universitario fascista. a iniziare un'attività che era 
la vera testimonianza dell'antifascismo, era il dissenso come 
azione, la congiura come iniziativa. Per questa leva del '40, 
l'impegno e anima-<orpo > dell'antifascismo prese poi la via 
della moncagna e della guerriglia. Solo questi mi sembra che 
davvero effettuino il nesso tra antifascismo e Resistenza, men
tre non vedo nessuna garanzia <li iniziativa democratica nel 
propo~ito di molti che dopo 1'8 settembre s1 buttarono contro 
i tedeschi perché erano i tedeschi. Chi non li combatteva 
come nazisti, faceva comunque la Re~istenza in un altro 
modo. Ne conosco molti, che oggi blaterano contro il regime 
<lei partiti, e dubitano se il sangue dei caduti comunisti, allora, 
fosse davvero sangue <li democratici. 
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SI POTEVA riconoscere l'antifascista dalla sua cultura, dalle 
sue letture, dalle sue predilezioni d'arte, di linguaggio, 

dall'educazione? Io credo di sì. Non pretendo, ripeto, .:he si 
traaasse sempre di una cultura più nuova od aperta. Poteva 
benissimo accadere che, propr:o il fatto di appartenere a una 
sena, o di esseni comunque indusi, significasse anche un 
limite grave: piacesse o no, attraverso il ventennio l'Italia an
dava avanti lo stesso, si avviò a diventare una soc.erà tenden
zialmente industriale, acqui3ì caratteristiche che non si sono 
più perdute, anche, se troppo spesso non le abbiamo r.eppurc 
più rivedute e discusse. ~on c'è dubbio che gli uomini della 
setta fossero, per ciò stesso, degli accantonati; che risu!tasscro 
privi di una certa pratica di strumenti e apparati socio-ammi
nistrativi; che finissero a volte in una discussione esclusiva
men:e o prevalentemente prepolitica <lei fascismo stesso. In 
parricolare, non voglio <.1ui assolutamente discutere il conte
nuto e la funzione dcl crocianesimo come fondamento della 
culrura antifascista in Italia; ma mi sembra che per gli anti
fa~isti fosse assai difficile sottrarsi all'essere crociani, allora; e 
non è detto che coloro che, nella cultura italiana, furono anti
fascisti di altra formazione, magari anticrociana, siano poi 
risultati, in democrazia, meno preparati o meno illuministica 
mente aperti ad appropriarsi i nuovi termini della vita politica, 
o ad assimilare apporti stranieri che dopo il '45 ~i riscoprirono, 
al termine <lei lungo digiuno autarchico. 

Tuttavia, chi era antifascista della setta, secondo mc sen
tiva alla prima parola se aveva a che fare con un fascista o 
no. Parlo di quegli incontri appena sottili, dove un uomo, si 
espone col suo pensiero, con una preferenza letteraria, una 
citazione, una curiosità culturale. Non importa affatto che si 
trattasse di curiosità o interessi polemicamente distorti. Per 
ritornare a un ambienic universitario che conoscevo, proprio 
mentre Heidegger in Germania ebbe il ~uo e anno di .'0.;1a 
come professore e rettore d'università, la scoperta della filoso
fia tedesca sino a Heidcgger, alla Normale <l1 Pisa, fuori <lella 
e linea > dell'idealismo italiano, fu una componente di quella 
nuova etica antifascista che ho rammentato. Ma a grande 
distanza, quando a Milano Francesco Flora faceva certi la
vori editoriali per MondJ<lori, o da Bompiani si fabbricava il 
Dizionario delle opere, e potrei rammentare tanti altri esem
pi, gli uomini e i criteri di lavoro, la scelta <li un ceno lin
guaggio, rappresentavano in atto un deliberato prescindere 
dal fascismo, che era se vo!cte l'antifascismo dei pr0fessori, 
ma che fa una bellissima figura in confronto allo sguaiato 
fascismo, pure dci professori, giornalisti, pubblicisti, e r ilascia
tori di premi letterari, che continuavano allora come oggi a 
fare le stesse cose, e nemmeno si rammentano che dopo tutto 
c'è stato un salto. 

Naruralmente è molto bene che la setta, subito dopo il 
25 aprile si sia sciolta. 

Era cadu:o l'assedio, ci ritrovammo all'aperto, e final
mente scoprimmo anche quanto diversi eravamo gli uni da
gli altri. Con molti di loro, i rapporti che erano stati così 
intensi nel ventennio fatalmente s1 diradarono. Non ci ve
diamo quasi più, o quando c'incontriamo parliamo d'altro. 
Ma io ravvivo in un'ombra del volto, nella intensità dello 
sguardo, in una improvvisa malinconia, in una forma della 
ironia. in un accento dilemmatico, tutta una storia che cono
sco. Abbiamo fatto insieme certi discorsi sottovoce, impercet
tibili, trovandoci un giorno in treno, un'altra volca in u na 
città sconosciuta, o nella casa di certi amici, o nello studio -
perché non ricordarlo qui - di Mario Paggi. Quando ci 
rivediamo, neppure ci viene in mente di rammentare, di al
lora, certe pause e certe attese, la mattina che giungesti in 
campo di concentramento, o, tanti e tanti anni prima, quando 
ci trovammo in una bagarre di studenti, a Genova, nel nome 
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di Carlo Rossclli, nel 1927. Non parliamo neanche dei tuoi 
fratdli che il fascismo e il nazismo hanno deportato e ucciso. 
:'\on ne parliamo, ma ci pensiamo; è impossibile non pensarci. 
Non solo perché erano gli uomini e le donne della nostra 
casa; ma perché per noi quelle ombre sono il segno di quanta 
felicità il fascismo ci abbia strappato, e di quanta durezza 
dovemmo accumulare per non cadere prima del tempo. 
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Da G.L. al Partito d'Azione 

Socialismo e liberalismo 
nell'ideologia antifascista 

DI GUIDO CALOGERO 

N ON È POSSIBILE trattare adeguata
mente, in questa sede, 1a storia del 

movimento e Giustizia e Libertà>, di 
quello liberalsocialista e del Partito d'A
zione: ci limiteremo perciò a conside
rare i più generali aspetti ideologici di 
tale storia, specialmente per quanto con
cerne la sintesi, che vi si effenuò, dei 
motivi fondamentali del liberalismo e dcl 
socialismo. 

Dal 1925 in poi, la giuscificazio11e ideo
logica dell'antifascismo fu in Italia lar
gamente influenzata dall'incerprc:cazione 
in senso liberale che Benedet o Croce 
era sempre più venuto dando del suo 
pensiero politico (taluni aspetti del qua. 
le potevano in precedenza es •ere stati 
sfrucra:i per la polemica antidemocra
tica del fascismo stesso). Di fronte a 
questo liberalismo, le concezioni del so
cialismo e del comunismo non si presen-

tavano come essenzialmente distinte fra 
loro, in quanto contro entrambe si di
rigeva la critica che Croce aveva con
dotta dcl materialismo storico e dell'eco
nomia marxistica. Si preferiva quindi, al
lora, parlare di ~ocialismo, sia quando. 
discutendo con comunisti, si faceva va
lere l'istanza della libertà poli~ica, sia 
quando, discutendo con liberali e con 
crociani, si sot,olmeava l'insufficienza di 
un regime di lìbertà politica che non 
fosse stato integrato da una sempre mag
giore eguaglianza nel campo sociale ed 
economico. 

Il primo movimento che po;e aperta
mente i! problema di una simile sintesi 
di liberalismo e socialismo fu quello che, 
da! famoso emistichio carducciano, pre~e 
il nome di e Giustizia e Libertà>. Esso 
fu fondaro da un gruppo di antifascisti 
italiani emigraci in Francia, dopo \'espa-

trio di Filippo Turati nel 1927. A que
sta impresa cooperarono Carlo Rosselli. 
Ferruccio Parri, Fernando Olivelli e altri. 
R:entrati in Italia Rosselli e Parri, essi 
furono processati a Savona, di dove era 
partito il motoscafo che aveva rraspor
tato Turaci in Cor:;ica. Confinato Ros
selli a Lipari, egli poté evaderne insieme 
con Emilio Lussu e con Francesco Fausto 
Nttu, mercé un motoscafo inviato dalla 
Francia dal gruppo degli antifascisti ivi 
emigrati, soprattutto per l'iniziativa di 
A:bcno Tarchiani e di Gaetano Salve
mini . 

.Nacque così nel 1929, a Parigi, in casa 
di Tarchiani e per opera sia di que;ti 
antifascisti emigrati in Francia sia di al
cri rimasti in Italia, come Ernesto Rossi, 
Riccardo Bauer, Francesco Fancello, Nel
lo Traquandi e vari altri, il movimento 
e Giustizia e Libertà >, poi designato an
che, dalle ~ue iniziali. colla formula 
e Gielle >. 

Per l'attività e per l'orientamento ideo
log 1co di G. L. > sono fondamentali i 
Q11aderni d1 G111st1zia e Libe,.tà, che ve
nivano scampati a Parigi, con collabora
zione anche di antifascisti tuttora resi
denti in Italia, dove i fa~cicoli venivano 
introdotti c!ande;tinamente. Per l'orien
tamento programmatico di e G. L. > si 
può vedere lo e schema di programma> 
del Quaderno n. 4: in esso, oltre alla 
pregiudiziale repubblicana, è affermata 
una serie di rivendicazioni sia di carat
tere liberale sia di caranere sociali5ta, nel 
quadro di una e economia a due set
tori>, pubblico e privato, non molto dis
simile da quella che poi sarebbe stata 
propugnata dal Partito cl' Azione. 

Sul piano 1deologico, il te.>to fonda
mentale di e G. L. > è il Socia/isme /i
béra/ pubblicato a Parigi nel 1930 da 
Carlo Ros.;clli, che del movimento era 
la personalità dominante. 

Qui il Rossclli si definisce e un socia
!: a uscito dal pelago marxista alle rive 
dcl liberalismo>: di fatto, egli svolge, 
con grande varietà e sagacia di argomen
ti, tutte le critiche che dal punto di vi
sta del liberalismo storicistico possono 
investire la concezione marxistica e le
ninistica della necessità della dittatura 
per l'instaurazione del socialismo, pur 
ribadendo la parallela esigenza dell'ega
litarismo economico e sociale. In altri 
termini, Rosselli muove dal soci:ilismo 
marxistico, e lo corregge in nome di istan
ze liberali: per ciò stesso il suo libro, 
utilissimo per i socialisti bisognosi di 
nutrirsi di liberalismo, non può dirsi al
trct:anco efficace per i liberali che deb
bono nutrirsi di soci:ilismo. In realtà, 
il fatto che non solo i socialisti debba
no imparare ad essere liberali, ma anche 

liberali debbano imparare ad e:.sere so-
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cialisLi - cioè che gli uni e gli altri 
debbano imparare ad essere qualcosa di 
più integrale, che dia pienezza e coe
renza alle loro oppo)te unilateralità 
è ben chiaro a Rosselli: ma )ulla se
conda esigenza egli in)i)te meno, e un 
liberale ingenuo potrebbe credere che il 
libro richieda uno )forzo di correzione 
mentale soltanto ai marxhti, e non an
che a lui medesimo. 

Xci e Movimento liberalsocialisra >, che 
nacque e si sviluppò in Italia dopo la 
morte di Rosselli. la direzione ddla cri
tica era in certo senso invertita. e ve
niva quindi a integrare opportunamente 
quella svolta nell'opera rosselliana. Ini
ziatori di t)UCsto movimento furono Aldo 
Capitini a Perugia e Guido Calogero a 
Roma e a Pisa: ma presto si crearono 
gruppi anche altrove, come p.es. a Fi
renze (Piero Calamandrci, Tristano Co
dignola, Enzo Enriqucs Agnolctti, Raf
faello Ramar, ecc.), a Bari (Tommaso 
Fiore, ecc.) e quasi in ogni altr:i regione 
italiana (un adeguato elenco di nomi è 
impossibile in questo breve riassunto, e 
farebbe torto agli omessi. I te)ti di carat
tere ideologico e programmatico, ~hc fu
rono allora fatti circolare clandestinamen
te, sono stari pubblicati da G. Calogero 
in appendice a Difesa del liberalsociuli
smo (Roma, Atlantica, 1945), che con
tiene anche notizie e polemiche di quel 
tempo e degli anni immediatamente suc
cessivi (e cfr., del C .. l'opu~colo La gitt
stizia e la libertà, Roma 1944, e la ri
vista L iberalsocialismo, di cui uscirono 
due fascicoli nel l 946, con ~ritti di vari 
autori). 

In questi e manifesti dcl liberalsocia
lismo >, e particolarmente nel primo e 
più ampio, del 1940 (rhpetto :il quale 
il successivo, del 1941, intendcv:i es;ere 
una redazione compendiata delle tesi più 
imporranti) il punto di partenza ideolo
gico ì: costantemente quello dcl!a neces
saria complementarietà fra esigenza libe
rale cd esigenza socialma nel!a costru
zione di una società civile. Se Carlo Ros
selli era partito dal socia! smo per dimo
strare come ad esso fosse indispensabile la 
libertà, i libcralsociali)ti, inver~amentc. 
muovevano per lo più dal liberalismo 
crociano per far vedere come e,~o non 
potesse restare agnostico sul piano so
ciale, e come insomma all'eguaglianza 
delle libertà politiche dovesse accompa
gnarsi l'eguaglianza delle disponibilità 
economiche, e giustizia> e e libertà> non 
essendo che specificazioni concomitanti 
e cooperanti dell'unico ideale etico del 
riconoscimento dcl pari diritto di ogni 
persona altrui di fronte alla propria. Da 
questo approfondimento ideologico dcl 
problema discendeva poi anche ~a pro
posta di alcuni nuovi ordinamenti istitu-
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zionali, tra cui può essere ricordato quel
lo di un rafforzamento del potere di 
controllo costiruzionalc rispe:to gli altri 
poteri dello stato, perché anticipava la 
soluzione di problemi che allora sem· 
bra\'ano inattuali e sono divenuti sempre 
più vivi in seguito (come p.es. quelli 
della amministrazione non partitica del
la pubblica istruzione, dci grandi mezzi 
<li informazione audio\'isiva, della stam
pa, de!!a costituzionalità e <lei regime 
giuridico dei partiti, ecc.). 

Disgraziatamente, il Croce, che non 
amava Rosselli in quanto sai vcminiano 
ma lo tollerava in quanto avev.\ piut
tosto criticato il marxismo mercè il suo 
liberalismo che sottolineato la necessità 
che quest'ultimo svolgesse con coerenza 
i suoi presupposti ideali anche ml piano 

Piero Gobetti 

sociale, reagì con grande impazienza po
lemica contro i liberalsocialisti, i quali 
non esita\'ano a criticare alcune sue tesi. 
Di questa sua impazienza sono prova 
anche ceree curiose confusioni, in cui egli 
incorse, come p.es. quella per cui le Note 
" ttn programma politico (che possono 
vedersi ora ristampate negli Scritti e di
scorsi politici, \'OI. 1, Bari 1963, pp. 92 
sgg.) sono da lui presentate come rife
rentisi al manifesto programmatico del 
Partito d'Azione - redatto da Ca~ogcro, 
La Malfa e Ragghianti e pubblicato nel
l'aprile 1943 a Milano nel n. 2 dell'Ita
lia libera clandestina -, mentre un at 
tento confronto dei testi fa vedere che 
invece si riferiscono ad altro, e cioè con 
tutta probabilità a un precedente e assai 
diverso testo dattiloscritto comunicato an-

(disegno di Felice Casorati) 
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ni prima al Croce <la Tommaso Fiore. 
Di fatto, in quel manifesto programma
tico del 1943 le istanze ideologiche del 
liberalsocialismo erano state fatte valere, 
e sommariamente formulate, da Ca!ogcro 
e da Ragghianti in rappresentanza della 
maggior parte dci gruppi <lei movimento, 
mentre La ~falfa, esponente dell'autore
volissimo gruppo degli antifascisti mila
nesi di cui faceva parte anche Ferruccio 
Parri (forse però non concorde in que
sto), tendeva - anche per evitare mo
tivi di dissidio teorico ad attenuare o 
eliminare ogni formulazione Ji carat
tere ideologico, e soprattutto ogni richia
mo ufficiale al termine e socialismo>. 
Dalla confluenza dcl Movimento libc
ralsocialista, <li Giustizia e Libertà e de
gli altri gruppi antifascisti italiani di ten
denze affini nacque cosl, non già un Par
tito Socialista Liberale, o Liberalsocialista, 
ma un partito con un nome neutro, di 
ispirazione risorgimentale, il Partito d'A
zione. 

Il carattere paradossale di questa situa
zione consisteva d'altronde nel fauo che 
il Croce - il quale aveva combattuto 
quelli che gli ~cmbravano essere gli er
rori concettuali dci liberabocialisti (men
tre le confusioni erano piuttosw sue: 
cfr. per ciò, p.cs., Difesa del liberalso
cialismo, pp. 26-36), pur avendo altri
menti approvato la formula del e socia
lismo liberale> quando si presentava nel
lo Hobhousc, e aveva opposto il suo 
liberalismo al liberalismo <li Luigi Ei
naudi, proprio sostenendo che il primo 
non escludeva riforme economiche in sen
so socialistico, che tuttavia implicitamen
te tendeva a rinviare il più possibile , 
rimase comunque isolato nel Partito Li
berale, i suoi più illustri seguaci, <la 
Guido de Ruggicro ad Adolfo Omodeo 
e da Piero Calamandrci a Luigi Russo, 
essendo tutti entrati nel Partito <l' Azio
ne. In ossequio al maestro, essi si di
chiaravano per lo più non già liberal
socialisti ma crociani: ma che cosa era, 
per non citare che un esempio, la teo
ria della e libertà liberatrice> sostenuta 
da Omo<leo in antitesi a quelli che egli 
chiamava i e quaternioni > logici dcl li
beralsocialismo, se non il riconoscimento 
dcl fatto che la libenà era un valore 
solo quando avesse creato altre libertà, 
e cioè pari altrui libertà, istituendo cosl 
anche nell'orizzonte del liberafomo quel
lo .. tesso principio dcll'cguag:ianza dci 
diritti, che il liberalsocialismo dimostra
va parimenti valido sia in tale orizzonte 
sia in quello economico e sociale? 

D'altro lato, quella diffidenza verso il 
termine e socialismo>, per cui chi adottò 
il nome del e Partito d'Azione> prcferl 
l:.t designazione neutra all:i designazione 
ideologica - non volendosi, come si ri-
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petè, e fondare una nuova crcsi:i socia
lista >, ma un e partito pilota> capace 
di guidare gli altri anche se esiguo -
fece sl che si respingesse anche l'ipo
tesi, pur caldeggiata da alcuni fra i più 
autorevoli antifascisti, della scmp!icc con
fluenza in un nuovo e grande Partito 
Socialista Italiano. Così si ricostitul anche 
quest'ultimo, con molte masse e pochi 
quadri, perché questi erano c1uasi tutti 
nel Partito d'Azione: mentre c1ucst'ul
timo, a sua volta, non aveva le ma~sc, 
in quanto esse avevano <lato il !oro voto 
a chi aveva nuovamente innalzato la ban
diera dcl socialismo. Donde. da un !aro, 
la crisi ideologica interna al Partito So
cialista, con la conseguente scissione di 
Palazzo Barberini, e la formazione dcl 
partito socialdemocratico; d'altro lato, la 
scissione, e posteriore rapida dis~o!uzione, 
del Partito d'Azione, che pure aveva as· 
solto così gloriosi compiti anche durante 
la Resistenza, e la cui classe dirigente 
continua ancora oggi a costituire larga 
parte della classe dirigente dell'intera si
nistra democratica italiana. 

Di fronte a quest'ultima scissione, Cro
ce poté trionfare polemicamcn lc, come 
se davvero si fossero divise, per logica 
incompatibilità di carattere, le due ani
me, socialista e liberale, dcl Partito d'A
zione: ma in realtà essa era stata pro
vocata da tutt'altre cause, e cioè da errori 
ed impazienze di singoli dirigenti, tanto 
è vcrQ che, sul tema dcl maggiore o 
minore riconoscimento dell'esigenza libe
rale, il Partito socialista stesso si era di-

vi~o, e poi parallelamente, sul tema dcl 
maggiore o minore riconoscimento del
l'istanza sociale si divise lo stc~so par. 
tito liberale di Croce, cosicché quest'ul
timo restò col gruppo che, dominato da 
Malagodi, si qualificò conclusivamente 
come liberale conservatore, mentre gli 
a!tri costituirono un nuovo partito come 
e liberali radicali>, o e radicali > tout 
court (che era in fondo la stessa cosa 
che e liberalsocialisti >, ma espressa con 
un termine meno atto ad irritare il vec
chio maestro). E da che cosa è stata nc
g:i ultimi anni determinata quell'evolu
zione dcl Partito socialista, che riapre il 
problema della riunificazione con la so
cialdemocrazia, e persino quell'evoluzione 
del Partito comunista, per cui esso vor
rebbe inserirsi in unico partito democra
tico della classe lavoratrice, se non da 
c.1uella stessa esigenza di essenziale unità 
di democrazia politica e di democrazia 
sociale, su cui avevano battuto tanto il 
socialismo liberale quanto il liberalso
cialismo? Così ciò che era stato scre
<litato come confusione logica si è in
vece rivelato come il tema costante di 
ogni autentica e non unilaterale evolu
zione democratica, e oggi si deve ancora 
fare quel che si sarebbe po:uto fare 
vent'anni fa. 

GUIDO CALOGERO 

Questo articolo è un riassunto rivhto dal
l'autore di una lezione tenuta all'Università di 
Roma od corso di aggiornamento storico per 
gli inKgnanti delle scuole secondarie. 

Per approfondire fa vittoria di W ·ilson 

Max Beer 
STORIA 
DEL SOCIALISMO 
BRITANNICO 
2 volumi r ii. In tela. L. 10.000 

LA NUOVA ITALIA 

L'ASTROLABIO - 30 APRILE 1965 



Giacomo \latteotti 

I socialisti dall 'antifascismo alla Resistenza 

La rinascita del socialismo 
DI GAETANO ARFÈ 

Doro L.\ CRl!>I dcl pr:rno quadriennio 
poH·bc:llico un.1 politica sociafota 

nei .:onfronti del fosci,mo viene tracciata 
da Matteotti. La prcmcss:i di Matteotti 
è che il fasc!smo, nel biennio 1919-20, si 
è collocato tra le forze più 1urbo!cme e 
demagogiche del paese contribuendo per 
parte ma a tener vi\'a la fiammata massi
malista che. in varia misura, ha toccato 
tut:i i ceti e tutti i partiti. Quando, a 
cominciare dal '2 1, i fasdsti sca:enano 
!a loro offensi\'a sistematica comro i cen
:ri \'ita!i dcl socialismo italiano - leghe, 
cooperati\'c, amminism11.ioni comunali -
era già in atto, nel movimento operaio. 
!a tendenza a rientrare ne~li ah·ei tradi-
7.1onali ed a ritornare ai \'cechi metodi 
di lotta. Più che sal\'are il paese dal bol
scevismo, il fascismo ha perciò, secondo 
Matteotti, approfittato dci comprensibili 
errori che aveva .sapu:o inte~sere, per at
tu;ire un proprio programma di reazione 
sul terreno politico, in organico legame 
con i gruppi retri\'i della borghC\ia, so-
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prattutto quella agraria. ,\ questo punto 
è interesse specifico del proletariato -
contro la posizione e>tremistica secondo 
cui tu<ti i governi borghesi si equival
t!Ono - battersi contro il fasci.mo. E 
Ìale in:eresse coincide con quello di tutti 
i ceti non paras,itari e di tutte !e forze 
politiche democratiche, che hanno tutto 
da perdere accct;ando un rc;:ime assolu-
1isrico: coincide. in sostanza, con gl'inte
re,si permanenti della nazione, la quale 
non può ricono-.ccrsi, pena la ro\'ina, in
capa.::c di governar,i da sé. 

L'antifascismo come ponarore di un 
autonomo mondo di \'alori che: tra$cendc: 
~!! stessi interes;i di classe cornin.:ia così. 

Dopo la morte di Matteotti. i due par
titi socialisti - il partito so.:ialista italiano 
ed il partito socialista unitario, nel gergo 
politico del tempo indicati rispenivamen
te come partito massimali~ta e partito 
riformista - partoriti dalla sci;sione dc:l 
1922, si avvicinano nell'ambito della coa
lizione aventiniana. 

I ma,;simalisti, che ave\'ano rc;pinta a 
maggioranza nel 1923, per inizia:iva di 
N'enni, la fusione coi comunisti, sono 
portati dalle circostanze a superare le loro 
ri\en·e nei confronti di una politica di 
collaborazione coi partiti borghesi; accet
tano quindi, ancora sotto la spinta di 
-:\'enni, di collaborare con gli aventiniani, 
tra i quali, assai forre, è la rappresentanza 
riformista (questa. del resto, era stata 
la corrente dello stesso Matteotti). 

1: dcc!ino e il dissolvimento dell'Aven
tino riaprono nelle file socialiste '! dibat
Uto e riaccendono i contrasti. Nella de
stra riformista, specie tra i dirigen•i sin-
1.lacali, comincia a riaffiorare la tendenza 
alla capitolazione, a suo tempo aspramen
te combattuta da Matteotti. Nell'altro par
tito si assiste ad un sussulto di massima
lismo del quale cade vittima Nenni, che 
a\'cva lanciata l'idea dell'unità >ocialista, 
dando per scontato il fallimento delle tra
dizionali posizioni massimaliste. 

L'ultimo episodio di rilievo nella vita 
dcl socialismo italiano, fino alle leggi ec
cezionali, è costituito dalla rivista (/u:mo 
Stato, nata ad iniziativa di Carlo Rosselli 
e dello stesso :-.:enni, con l'intento di a\·
\ iare un discorso severamente autocritico 
sul ,ocialismo italiano, risalendo alle sue 
c-arenze storiche. 

Il discorso \'iene interrotto dopo pochi 
mesi, con la soppressione della ri\':s:a, ma 
dci risultati restano. Su que!'.e pagine 
si incontrano per la prima \'Olta, in un 
dibattito non v1z1ato da contingenti 
preoccupazioni di pane e condotto con 
grande spregiudicatezza, gli uomini mi
t.:liori del vecchio e dcl nuovo socialismo 
~ dcl giovane antifascismo che cerca una 
propria strada; e per la prima volta sono 
dci gio\·ani a scegliere il terreno della di
scussione e ad indirizzarla. Val la pena 
di ncordare che tra i collaboratori di 
Quarto Stato si trovano, insieme a Rossel
li e '-e 11i, Rodolfo Morandi, Andrea 
Caffi. Giuseppe Sara~at. Lelio Basso, Lui
gi Dal Pane, Tullio Ascarelli, Mario Pag
gi; e: tra i meno g-io,·ani i fratelli Man
dolfo. Arturo Lab~iola. Alessandro Levi, 
Rinaldo Rigola. 

Tra il finire del 1926 e gli inizi dc:! 
192i le direzioni dei due par~iti sociali~ti, 
sciolti in Italia. si ricostitu:scono in Fran
cia. Il gruppo <lirigc:me ma,;simalista è 
meno ricco di personalità cli rilievo, men
tre è prc:~cnte quasi al completo il vecchio 
stato magt!iore riformista, con Turati. 
TrC\e\, M~digliani, Buozzi. Il decano per 
autorevolezza, oltre che per età è sempre 
Turati. che ha raggiunto la Francia con 
una fuga avventu'r~sa, accompagnato da 
Sandro Pertini, che resta in Francia, e da 
Parri e Rosselli che al loro rientro in 
Italia \Ono processati. insieme al pilo:a 
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<lei motoscafo Oxilia ed altri complici 
dell'eva,ion<:. 

Il permanere delle vecchie divergenze 
non esclude che ~i stabiliscano rapporti 
di collaborazione, che ancora una volta 
si realizzano nell'ambito di una formula 
più larga, quella della Concentrazione an
tifascista, nata nella prima\·era del 1927, 
e che raccoglie, insieme ai due partiti so
cialisti, il partito repubblicano, la Con
federazione Generale del Lavoro di Bru
no Buozzi e la Lega italiana dci diritti 
dell'uomo. Il programma della Concentra
zione, dato il disorientamento che ancora 
regna era gli esuli antifascisti, è abba
stanza vago da consentire una convivenza 
non curbaca da controversie dottrinali. Si 
cerca di tener viva l'agitazione antifa
scista in Europa e di assistere in tutte le 
forme possibili le vittime dcl fascismo e 
gli emigrati politici. Un settimanale di 
alto livello tecnico e culturale, La Libertà, 
direno dal riformista Claudio Trcvcs, dà 
voce alla Concentrazione antifa.scista. Un 
altro riformista, Turati, la rappresenta 
con autorità e dignità presso l'opinione 
pubblica democratica di Francia e d'Euro
pa. Di lui in particolare va ricordata la 
campagna, condotta con scritti e discorsi, 
perché il sociaJi,mo europeo prenda co
scienza della gravità e delle dimensioni 
dcl fenomeno fascista, senza adagiarsi 
nell'idea che esso sia un fatto di folklore 
politico di un paese arretrato, non ripro
ducibile presso popoli di più antica ci
viltà. 

La polemica tra i due partiti socialisti 
si riaccende nel momento in cui un espo
nente di rilievo dcl gruppo massi:nalisca, 
Nenni, pone il problema dell'unificazione 
sociali~ta considerando ormai del tutto 
mperati i vecchi dilemmi - collaborazio
ne o intransigenza, riforme o rivoluzio
ne - sui quali si era logorato e lacerato 
il socialismo italiano. Nonostante l'ostilità 
della Direzione massimalista, capeggiata 
da Angelica Balabanoff e la campagna 
ancrsa condona dall'organo di quel par
tito, l'Avanti!, risorto come minuscolo set
timanale, nel 1930 l'unità si realizza in 
un congrcs.;o che ha come protagonisti 
Nenni e Saragat. Ne resta fuori l'ala 
massimalista intransigente, rappresentata 
dalla Balabanoff, che conserva anche la 
testata dcl giornale. 

In queMo stesso periodo si verificano 
tcntati\•i di ricostituzione in Italia di una 
organizzazione clandestina socialista fun
zionante. Vi si impegna Pcrtini, che rien
tra in patria sotto falso nome, ma è 
subito riconosciuto, arrestato e condannato 
dal Tribunale speciale a undici anni, che 
continueranno nel confino fino al 1943, 
quando egli si immetterà nella Resisten
za, prima a Roma, poi a Firenze, poi a 
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Milano, in veste di segretario del partito 
per l'Italia occupata. 

Altri tentativi, più fortunati per il pro
tagonista, vengono compiuti dal ~iovanb
simo Fernando Dc Rosa, che entra tre 
volte in Italia. I risultati però sono ~carsi, 
e De Rosa si convince della opportunità 
di suscitare con altri mezzi l'auenzionc 
d'Italia e d'Europa sul fascismo. e Le 
idee - egli dice - si creano coi fatti >, 

cd il fatto in questo caso è un attentato 
contro il principe ereditario d'lt;.lia, a 
Bruxelles, in occasione del suo fidanza
mento con una principessa belga. L'inten
zione di Dc Rosa, come egli stC3SO con
fesserà a Modigliani, sotto il vincolo dcl 
segreto, perché la portata dcl suo gesto 
non risultasse attenuata, non è quella di 
colpire, ma solo di compiere un atto alta
mente dimostrativo. Il processo infatti, 
davanti alle assise dcl Brabante, risulterà 
un grande cpi3odio di propaganda anti· 
fascista . Condannato a cinque anni di 
carcere e liberato dopo un anno e mezzo. 
De Rosa cadrà poi alla testa del suo batta
glione in terra di Spagna. 

"Mutamento di clima nell'ambito della 
Concentrazione, cd in particolare nell'am
biente socialista, si era intanto \'erificato 
con l'arrivo a Parigi di Carlo Rosselli. 
Emilio Lussu e Fausto Nitti, evasi nel 
1929 da!l'isola di Lipari dove erano con
finati. Rosselli fonda una nuova organiz
zazione, Giustizia e Libertà, che raccoglie 
repubblicani e: socialisti e aderisce alla 
Concentrazione con l'incarico di lavorare 
in direzione dell'Italia, con iniziati\'e pro
pagandistiche e promuovendo nel paese la 
formazione di gruppi clandestini. A rap
presentare i socialisti in G. L. in Italia 
è Giuseppe Faravclli, e dopo il suo esp:i
trio forzato Rodolfo Morandi. 

I rapporti tra Rossclli e i socialisti 'i 
tendono quando, falliti i suoi tentativi di 
unificare l'antifascismo democratico e so 
ciali:>ta sulla base di una radicale re\'i
sione dourinaria e di nuove formule orga
nizzative. <Giustizia e Libertà > si tra
sforma in movimento autonomo con pro
prio programma. La risposta dci socialisti, 
in tutte le loro gradazioni, è un.mima. 
mente negativa nei confronti dell'iniziati
va rosselliana, e sulla polemica così aper
tasi finisce con l'entrare in crisi e ~io
g!icrsi la Concentrazione antifascista. 

I $0Cialisti riprendono quindi la loro 
libertà d'azione provvedendo a traspor
tare a Parigi, da Zurigo, il loro giornale, 
che s'intitola Nuovo Avanti, cd a creare 
in Italia una loro organizzazione clande
stina, della quale prendono cura da!l'c\tC:· 
ro Giuseppe Faravelli e l'ex-comunista 
Angelo Tasca, e che in Italia fa capo, 
fino a t)uando anch'egli non sar3 scoperto 
e arrestato, a Rodolfo Morandi. 

I mutamenti nello schieramento anti-

fascista coincidono, e non per ca~o. con 
un grosso fatto nuovo, l'avvento di Hir!er 
al potere. L'antifascismo da questione 
prcssocché privata degli emigrati italiani 
diventa uno dci temi dominan•i della 
politica internazionale, cd è narura!c: quin
di che l'intera situazione europea subisca 
so~tanziali modifiche. Il dato nuo\'O è 
l'an·icinamento dell'URSS ai paesi occi
dentali e in particolare alla Fran.:ia, con
tro la politica revanscista e aggrcs~iva con 
la quale il nazismo scopertamente si pre
senta. E' una mossa che non resta senza 
effetti nel comunismo internazionale. Da 
Mosca il congresso della Terza interna
zionale, sconfessando di fatto la tesi prc 
cedentementc sostenuta e posta in atto 
della equivalenza tra socialismo e fasci
smo, definisce il fascismo come la diaa
tura terroristica aperta dei gruppi più re. 
trivi e sciovinisti dcl capitale finanziario, 
indica in esso il nemico principale della 
libertà e della pace dci popoli, invita i 
partiti comunisti a promuovere in ogni 
paese larghi schieramenti antifascisti, este
si fino a comprendere forze borghesi, di
sposte ad accettare il programma della 
lotta al fascismo. E' l'ora <lei fronti 
popolari, e: in essi dell'unità d'azione tra 
'ocialisti e comunisti. 

Il primo patto d'unità d'azione \'Ìenc 
siglato ncll'agosco dcl 1934 e contiene 
l'impegno a battersi contro le minacce di 
guerra, a favore delle vittime politiche, 
per la difc:,a del tenore di \'ita elci lavora
tori, contro il sistema corporativo. I partiti 
mantengono intera la loro autonomia dot· 
trinaria e tattica, ma ciascuno d'essi s'im
pegna a non svolgere opera di disgrega
zione nei confronti dcl partito al!e:ito. 
Il patto unitario viene accettato, con qual
che riserva, da qualche gruppo socialista, 
ma senza opposizioni aspre. 

La polemica si accende invece subito 
dopo la valutazione dell'accordo e sulle 
prospettive che esso schiude. In campo 
socialista, infarti, e soprarrutto ad opera 
di alcuni cx-<:omunisti, si fa strada la 
tendenza a considerare la svolta di Mosca 
come l'inizio di una profonda revisione 
dourinaria e politica in seno al comu
ni~mo internazionale, SU!\C'Cttibilc di apri
re un processo di rinnovamento generale 
dcl movimento operaio sociali>ta, al cui 
sbocco, dalla critica e dalla sintesi delle 
contrastanti esperienze, stia la riconquista 
dell'unità politica del proletariato. 

L'illusione però, come dcl resto accade 
anche ai ~ocialisti francesi, è di breve mo
mento. I comunisti negano che rcvi\ionc 
ci sia stata: soltanto, è stata ac::antonat:i 
una politica non più adeguata alle c;i
genze dci tempi. I d ue prindpi basilari 
e strettamente connessi dello stato-guida 
e del partito-guida sono usciti indenni e 
sempre validi dall'aggiustamento tattico, 
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per cui il di~corso sull'unità organica di
venta di fatto una manovra provocatoria, 
rivolta a mettere in crisi l'unità d'azione. 
Entro questo ambito cd entro siffatti li
mi:i, nonostante il frequente riaccendersi 
di polemiche, in particolare al tempo del
la guerra d'Africa, l'unità d'azione pr~ 
cede e dà un forte impulso all'azione e 
all'agitazione dell'antifasci;mo all'estero e 
in Italia. La tendenza, del resto, è di di
mensione internazionale: fronti popolari 
si sono costituiti in Francia e :n Spagna 
cd anche tra le due Internazionali, la 
socialista e la comunista, i rapporti, già 
di violenta lotta, vengono a collocarsi su 
tutt'altro piano, e la politica dell'unità d1 
azione, là dO\'C si realizza, trova l'appr~ 
vazione dell'Internazionale socialista. 

L'unità tra socialisti e comunisti, e più 
in generale, l'unità antifascista, .si cementa 
~ella guerra di Spagna. Carlo Rosselli, 
rimasto autonomo, col suo movimento, dal
lo schieramento unitario, è il primo a 
raggiungere la linea del fuoco a:!a testa 
di una sua colonna. E' la sua ultima e 
più esaltante impresa. <Oggi in Spagna, 
domani in Italia > è il motto :hc egli 
lancia, cd a protagonista della !otta in 
Italia egli vede un movimento operaio 
uni10, nel superamento delle diverse cd 
egualmente debilitanti esperienze del bu
rocratismo autoritario comunista e del
l'opportunismo ;ocialdemocratico, anima
to da un nuovo spirito autonomistico e li-

r 

Filippo Turati 
-----
L'ASTROLABIO - 30 APRILE 1965 

bcrtario. E' questo il tema dell'ultimo suo 
discorso, in commemorazione di Gramsci. 
Poco dopo, insieme al fratello :!'\elio, du
rante una sua convalescenza in Francia, 
viene assassinato da fascisti francesi, su 
mandato dcl fa)Cismo italiano. 

A breve distanza dalla partenza di 
Rosselli è la volta di un battaglione e Ga
ribaldi>, che raccoglie volontari comuni
sti, socialisti, repubblicani, al comando di 
Randolfo Pacciardi. A rappresentare 11 
partito e l'Internazionale socialista in Spa· 
gna è Pietro Nenni, che collabora anche 
all'organizzazione della difesa di Madrid, 
e diventa, con André Many, commis>ario 
delle brigate internazionali. In Francia. 
a sostenere la politica dell'unità d'azione 
e della solidarietà con la Spagna repub
blicana è, dal Nuovo Avanti, Giuseppe 
Saragat. 

E' il momento in cui si fa più stretta 
l'alleanza tra socialisti e comunisti, nono
stante la drammatica contraddizione che 
su di essa grava, e che a Mosca ha la sua 
origine. 

In URSS, infatti, è cominciata a sno
darsi la catena degli allucinanti pnx:e,,i 
dei ouali cadono vittime uomini che era
no ~tari artefici della rivoluzione, ma 
l'URSS è anche il solo Smo che possa 
e voglia dimostrare concreta ed operante 
solidarietà col popolo spagnolo; i comu· 
nisti in Spagna come altrove sono i pro
tagonisti di una ininterrotta opera di 

,, . 
' 'j eo,rmi,;f,,,,P,' 
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persecuzione ai danni degli eretici della 
sinistra rivoluzionaria, ma sono anche in 
prima fila nella battaglia antifascista, con 
l'efficienza e la dedizione che !i carat
terizza. 

La stampa socialista denuncia i fcn~ 
meni involutivi e degenerativi, ma difen
de senza tentennamenti la politica uni
taria, con una rigidezza che cresce in 
diretta relazione con le delusioni date 
dalle democrazie occidentali, incapaci di 
organizzare la solidarietà democratica con
tro la ;;olidarictà internazionale dci fa. 
scismi cd avviate anzi verso una politica 
di capitolazioni progressive, che avrà a 
Monaco il suo culmine. Né l'lnternazi~ 
nalc socialista sa e vuole assumere una 
iniziativa che la qualifichi e la collochi 
tra le forze protagoniste della politica 
internazionale. 

Nel periodo che si apre con la politica 
cli unità d'azione, per l'impulso di Fara
velli dalla Francia e di Morandi in Ita
lia, il Centro interno socialista si sviluppa 
come forza autonoma, dotata di un note
vole potere di attrazione. EsiO non si 
limita a prendere atto delle decisioni del
la Direzione emigrata, ma svolge un pro
prio lavoro di elaborazione e di critica 
che presenta notevoli motivi d'interesse. 
In uno spirito analogo a quello di Ros
sel:i, ma con minore impeto e maggior 
rigore, Morandi teorizza il superamento 
delle vecchie esperienze e delle vecchie 
formule: e Disincagliandosi - egli scri
ve - dalle secche in cui l'una e l'altra 
Internazionale hanno dato, superando i 
punti morti di " democrazia " e "auto· 
ritarismo ", il nuovo socialismo deve di
chiararsi schiettamente libertario ... E' tut
ta la critica marxista allo stato e alla 
burocrazia, ch'è da riprendere e portare 
a nuovi sviluppi >. Da Morandi partono 
anche severe critiche alla tendenza della 
Direzione emigrata a sopravvalutare la 
importanza degli accordi di vertice, alla 
rilunanza dci comunisti ad affrontare i 
problemi della revisione di una dottrina 
<la troppi anni ferma e cristallizzata, al 
loro tatticismo che li spinge a fare della 
formula di fronte popolare lo strumento 
<li agitazioni confusionarie cd equivoche, 
come avviene in occasione della guerra 
d'Africa, con un appello all'unità di tutti 
gl'italiani, per rivendicare l'applicazione 
del programma fascista del 1919, repub
blicano e riformatore. 

Morandi, con un gruppo di collabora
tori viene arrestato nel 1937, ma il Cen
tro continua a sopravvivere. Attraverso 
di es.so sono pas~ati e passeranno ancora 
uomini di primo piano, come Marco 
Riccardi, operaio, ucciso dalla pa"lizra 
mentre ritirava stampa clandestina, Lelio 
Basso, Antonio Pesenti, delegato del cen
tro al congresso di Bruxelles contro la 
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guerra <l'Africa e arre~tato al rientro in 
patria, Lucio Luzzatto, Aligi Sa,~u, Eu
genio Curie! ed Eugenio Colorni, caduti 
entrambi nella Resi)tcnza e decorati di 
medaglia d'oro, Alcuni di c1uesti uomini 
aderiranno al partito comuni,ta, ma ciò 
nulla toglie all'importanza della funzione 
s\"Olta da Morandi nella creazione di 
uno dei più interessanti nuclei dell'anti
fascismo socialista. 

La politka di unità <l'azione entra 
in crisi nel 1939, quando l'URSS firma 
il patto di non aggres~ione con la Ger
mania, ed i comunisti accantonando la 
tesi dcl fascismo come nemico principale 

dei popoli si danno a teorizzare l'equi
valenza, dal punto di vista rivoluziona
rio, dei due imperialim1i in lotta, c1uello 
italo-tedesco e quello franco-ingbe. 

L'invasione tedesca della Francia pro
voca l'arresto di alcuni dirigenti emi
grati e la dispersione di tutto il gruppo. 
L'ultimo atto politico dell'emigrazione, 
la cui validità è peraltro contestata. è co
stimito dalla re,;aurazionc dcl patto uni

tario coi comunisti, ad opera di Nenni 
e di Saragat. dopo l'in\'asionc tedesca del
l'URSS. 

Il centro dell'azione > alista si sposta 
a questo punto in !tal a. S1 ratta anzi di 
p:ù centri, mal colle ·~ 1 ra loro. Ne. 

solco della vecchia tradizione 'i muove 
Lizzadri, che imieme a Canevari, Per
roai, Romira e Vernocchi, con l'ade,ione 
di vecchi militanti spar)i in \'arie re

gioni, rico;ti~uisce con atto formale il 
panico nel luglio del 1942. Esi$tOno però 

altri nuclei: a Milano c1uello èel ~io
\"Ìmento di uni:à proletaria, organizzato 

da Basso e Andreoni cd al qua!e fanno 
capo Lucio Luzzarro, Corrado Bonfantini, 
che sarà comandante delle brigate ~fat
·eotti nella Resistenza, cd a Ro~a Mario 

Zagari, Tullio Vecchietti, Achille Corona, 
Giuliano Vassalli. Nell'agosto e.Id 1943, 
presente Nenni, liberato' dal confino e 

rappresentante dell'emigrazione, le varie 
correnti si fondono nel Partito Socialista 
Italiano di Unità proletaria, che si pre

senta come il nucleo <lei futuro partito 
unico della classe operaia e la sezione 

della furura unica Internazionale dei Ja. 
\·oratori. 

Due settimane dopo è: l'armistizio. Co· 
mmcia la Re,istenza. 

GAE1'A!'\O ARH~' 

Quc'to aniroh è un riauunt > n\ 1s10 ddl
l'autore di una lezione tenuu all'Uni\enità d1 
Rom:i nel corso d1 aggiornamcntO storico per 
gh insegnanti delle ><."llolc sccombr'e. 

Letture sulla Resistenza 

I 1 1-.~T1.c.c;1 \:\!!:-on celebrativi dcl ventesi
mo anni\·crsario della Resi.stcnza ter

mineranno tra non molto. Ma al di là 
<lclla eccessiva ufficialità che spesso ha il 
potere <li refrigerare tutto, riteniamo sia 
imponantc tracciare un disegno, sia pure 
schematico, di quanto è stato scritto in 
que,,ti ultimi tempi sulla vicendJ più si
gnificativa della nostra storia unitaria e 
far cenno delle iniziative più importanti 
che meglio, ci sembra, possono degnamen
te celebrare l'evc.nto. Ci limiteremo a delle 
scarne indicazioni bibliografiche sulla va
rietà e !'ampiezza <lei proces)() di revi
sione storiografica della Resistenz.i: va~c 
a dire sull'unico terreno, su cui si possa 
oggi tentare, o continuare, un Jiscor~o 
produttivo sul no,tro recente pa~.ato. 

Giampaolo Pansa stima quasi Juemila 
libri e molte migliaia fra saggi, opuscoli, 
articoli la produzione sulla Resistenza ap
par~a dalla Liberazione in poi, ma la ci
fra po:rebbc senz'altro superare tale indi
cazione e accre\ccrsi in un temi><> rclati
' amenrc vicino. Non è facile, come è noto, 
parlare <li Rc.,istenza limitandola allo stu
di dci rre anni della lotta armata ma non 
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è que;ra la sede per stabilire o fi,sare al 
cuni limiti cronologici oppure csten<lerli 
fino al!e origini del fascismo. In argo· 
mento si è già scritto abbastanza. lm · 
porta prender in esame le opere più signi
ficative e di Yalore generale e le altri re
centi o recentissime, incluse quelle mono· 
grafiche, saggi, opuscoli, memorie ecc. che, 
anche se di valore non sempre scientifico, 
spesso ~no degli apprezzabili e seri ten· 
tarivi di raccontar quel fatto o gettar luce 
su quell'even;o non sempre no•o oppure 
mal conosciuto che potrà indubbiamente 
'er\'ire per un compiu o <l cgno storio· 
grafico della Liberazione. "lon ~hi Enti 
locali, infatti, od anche Comitati uni
tari sorti quasi dovunque per le ct-!chra
zioni ventennali, hanno edito oppure pro
~rammato una serie <li lavori sui quali 
non sarà inutile ritornare a suo tempo. 

In questo contesto generale ~i co!1ocano 
opere diverse tra loro, ma alcune delle 
quali meritano particolare menzione. A 
cominciare dalla e: Resistenza europea e 
g!i Alleati> (e<l. Lerici), un imponan1c 
volume frutto di pregc\'oli relazioni, t' 

!'altro e: La Re,istenza e gli Alleati> <li 

Secchia e Fra>sa:i, un diligente lavoro di 
annotazione e presentazione di importanti 
documenti; e L'occupazione nazista in 
Europa > di Enzo Colloni, un giovane e 
scrio studioso, forse il migliore ~onosci
tore delle vicende della Germania nazista 
e dci ~uoi rapporti con l'Italia fascista. 
Merita ancora menzione il volume e La 
Resbtenza ndl' Anconitano> curato dal
}' ANPI provinciale e in partico!arc quel 
prcgevo!e cd esemplare, perché investe 
valori di metodo e di merito, volume 
di A. Bravo e La Repubblica partigiana 
nel!' Al:o ~fonferrato >, cd. Giappichelli 
nella col!ana dell'I.titmo storico piemon
tese della Resistenza. Inoltre va menzio· 
nata l'attività degli Istituti storici dc:!la Re
sistenza che fanno capo al sen. Parri (in 
particolare quella <lell' Istituto romano, 
presieduto da Nino Valeri, che ha orga
nizzato un corso di perfezionamento <li
<la11ico per insegnanti <li scuola se.::onda
ria, forse il primo del genere in Italia); e 
la e Rassegna dell'Istituto nazionale per 
la storia del ~fovimento di Liberazione, 
che dal 1950 è la più importante ri\'ista 
specializzata in materia. 

Dobbiamo ag_siungerc, la e S;oria di 
una formazione partigiana> di M. Gio
vana: una buona ricostruzione storica, 
dall'interno. <lel!e gcs:a, delle imp~icazioni 
idc:olo~iche dci v;ri componenti <ldb Il 
divi~i~ne alpina che operò brillantemente 
nel Cunee,e; la Scoria <leìla Resistenza 
romana> (cd. La'.erza. di Renzo Pisci
telli), che integra e completa l'opera pre
valentemente documentaria di R. Pcrrone 

Capano e La Resistenza a Roma > (etliz . 
.\facchiaioli, 1964) e che può senz'altro 
c~ser ritenuta quanto di meglio sia st:uo 
scritto lino ad oggi in argomento. Anlhe 
la ristampa dcl!' ormai cla,s;ca e: Stona 
della Resistenza italiana> <li R. Battaglia 
(cd. Einaudi), la sintesi più valida e più 

completa di tuue le e: storie,. apparse, of
fre nuovi motÌ\"Ì di meditazione per quan
to riguarda alcuni generici e, a volte, af
frett;ti giudizi e valurazioni apparsi nella 
prima edizione (I 953) ed anche per l'ade
guato risalto dato a taluni a .. petti dell'at
teggiamento della cultura. 

Al di fuori di ceni schemi, \Cechi e 
tradizionalmente superati, della leueratu · 
ra per ra~azzi, va segnalata ;·opera di 

Ermanno Libcnzi per il Yolume: e I ra
~azzi della Rcsbtenza > (ed. Mur,ia) in 
cui è narrata, senza agiografia né reto
rica, la storia di coraggio.>i ragazzi appar
tenenti a tutti i ceti sociali che hanno 
contribuito, attori di primo piano, alla 
storia della nostra Liberazione. Franco 
Antonicclli, nella sua bella prefazione, 
inquadra storicamente gli avvenimenti e 
'uggerisce per i ragazzi di oggi più di 
un morivo di riflessione morale. 
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L'Editorl '\'1.;-ola :-V1ilano .l.1 Fariuliano 
!Cuneo). l"X pan.:1an 1 ti,:li \lC\\O, h~ dato 
1·1::1 aJ una intcrc:"an:i"un:i colbn:I per 
ra~azzi con ,cuc:-ouo 1olumi e una buo· 
na antologia e Il Me•«1ggio > di Onemia 
Spaziani ~hc. ,e ,c>llCl'a a!cunc ohieziom 
d1 ìmpo,:.1zione mc1odolog1ca puè> rappre 
'cn•arc: in.lubhiamcntc un buon tc.»'o per 
!e 'cuolc ,c:cond:irit·. 

Ed infine:, è: ~iu'to ,o•rolinc:arc che 'e 
Ì: lcll'o l'a.lc~uamento ac.-adcmiw alle 
nuo1e c,ìgc:nz~· ,·ori=he. •ut1:i1·i:i 'ano in

rnragl!:an:i i ,intomi di aria 1rno1.1 > 

Libri 

cht yua e là ,·al'\'C:rtono ndlc: l'n1\'t·r,i1;1 
e nel'.e ,cuole italiane, 'Pn'o maìw di 
docenti Jall' a'.ta co,c1enza democratic:i. 
con cor>i Ji >pccializzazìonc. ,li pcrfczio· 
namen·o didatr:co. 1e,j di !aurea od altro. 
5cnza cadere in un c'a~eraio ot:imi,mo. 

,cmhra oppor. uno p~rciò 't~n:ilart· 1 
primi ,in;omi Ji una 'cuoia più aperta 
'ul no,1ro recente pa"ato: n! è llll<:,1.1 la 
preme,;a nece>o;ana di ogni ,1ro,pe·ti1a di 
c1·oluzione democratica .!.- !a no,tra \O· 

cid1. 

Holdings Africa 
Controrivoluzion<' 111 Africa 

di Jean Zil•gler 

ugar. pp. J 81, /,,. 1.:>00 

A 1.1.·1\l\l\l,1't olt>o,:raf11'J (1 .. 1 ( .on1i1wn· 
lt' \t•ro - il J...ili111.1ntliJro. ,:li ahi· 

P~ani, 1.- amlw. i do'-l'rli. IP pi-le 1·arO\J_ 
n1ere - (1ualt' ('Onci-ro'\amo .11tri1H'r•o r~rla 
letLt•ratura, 1b tiualdw anno -i ;. -o-tituil.l 
una realtà diH•r·J, m eno t•motionJntt· m 1 
più temihile. Lt> no•tro· notioni -ono di
wr ... : i bnlubn, pl'r o•••'Dlpio; o i i:ulus.•i: 
•' Lumumh,1, I' Ciomhe. Ora didamo \Iri
o·~ e pcn.inmo Conirn: lllJ••ani, -.1fari uma· 
ni, negr i t•ht> im1iinJno, futilJno, torlurn· 
no hianrhi. o 'it•t'H'r•u. E allora 1no1e -ti,1· 
1110. Di!'iamo: hnrhurit•. Cuurdiumo l'orrhio 
cli negro .-hr t·i fì,,u dalle foto dci rol(H'U 1-
!'hi e clidamo: 1·annihuli,mo! P;•rò l'i •0110 
an1·he i hia111·lii dw impi1·1·uno, fudluno. 
lorturun() i nt•ir;ri. E alloru di1·iu1110: la !'Ì· 

'ihà 'i difende. La v1•ri1ii è rlll' l''è un' \fri· 
•·a. cle11;li ufrirani; 1• o·'i• un'\fri('U dl'i hian-
1·h1. Out> Afric·llt'. E non •1•n1prt' rili-t·i,11110 
a vcdt•re lt• raitioni <h•ll'unu o clt•ll'ahra. 
11ualro,a 1l1•1la , l'ritù (•i -fuir;1u· •em11n.•. 

Ed t•tt·o (lllt'•IO liltro di Jean Ziép;ler . 
1',he vuole aiutarl'Ì a !lUardar nwitlio la real· 
la. Ci rhiari•t·e la 1011,1 tra lt• du.- \fridw; 
llla •011rat1ul10 1·i prl'•l'nta un,1 IPrz11 1/ri
'"1': 1101•lla dt'll,• ~oc·it'là mÌlwrarie e d ei 
lru:t•: la l/ol<lintc.s l/ric11. Ed è qui il lt>r· 
r1~r~·mo, la ('Ontrori,olu1iont': ;. 11ui la tra· 
' 1z10111• dt>llt> torturo• t' 1lt•lla 'iolt'nta. 

I La lloldìn/(, l/rirn: lti-01rna ,:uardarlo 
_'Cnt• IJUt'•to mo-lro >. Enolo: lt• più 
importanti •Ot'Ìt'lJ linJn1i.1rie dw 1·011-
lrollano Il' rit•f'ht•n,• mincrJrÌt'. i rnm 
tile-.i indu-1ri11li o• la •t.1mp,1 dt·ll' \fri t·a 
au.1rale. Dt•irli l'•t•mpi: la •Oflt'la DP 
Bf'1•rs rontrolla 1'85 d1·I nu n·uto mondia· 
le drl diamunlt', ha inlno·•·i in nunwro•t> 
c·om!1ai:nit• drll,• !lui' Rodt'•it> ,. in \ngo· 
la, 1 •uoi profiui .ono di 72 milioni di 
dollari l'unno. 11 Hli0</P,i1111 S1•/pctio11 1• lu 
IV1od1•., i11 A 111(/0. I m1'fic1111 -fru1tuno in•ie· 
llle il rum1• dl'llu Rodo••iu: la RlioclP.siw1 
A11glo. A111Pricr111 u11purlit'111• ullu So111h-A/ri
r1111 A 11glo-A 111Prit·111111 CorJJ. " tllll'•la uhi· 
ma dividi' 1·011 lu C1m,,o/id11tNI Gold Fi1•lds 
lo ,fru1tanu·n10 1l1•1lo• mi11i1•rt> d'1>ro rwlla 
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R.-puhblira ~ud-afrit"ana ,. 1<1 Co11.,o/id111NI 
Gold Fields è azioni ,1a muitgioriluria 11 1•1 
Rlwdesian Srlectio11 TruM. La So111/i 1/rì
cw1 Anglo-AmPricm1 Cor11., la Trm/(1111' iJ.•1 
Co11cpssio11 e il Rliode!i1111 SPLec1io11 '/ ""' 
po-.iedouo il gruppo lrgu., c•he puhltl: rJ 
tutti i iziornali ddla •<'ra di Joh,1111w-l1uq:, 
Pretoria, Durhan, Cit1à dt' I Capo. Por1-Eli
zaheth: i iziornali dl'I m.111ino di F\:imh1• r. 
le) e Bloemfontt'in: i ,:iornali Ml m.illi· 
no e della -era n e lla RodP-ia d e l "'u,I •' 
in quella del ord. E que -tu i• anrnra un 
ritratto -operficial l' d el m o-tro llol</i11/(.' 
l/rica. Bisogna leggere ri,:a per ri,:a il li

hro cli Ziéizler, in tulli i parti1·olari d1•t1,1· 
gliati, in tutte le coin1ere,·enze r><1h•·i o 
-nbdole c-he Ziégler incolonna e i11-i11uJ 
nell'auenzione drl lellore. R1•nd1•r• i 1·01110. 
p er e-empio, rnnw e prrl'll~ 1'//oltli111t· 
l/rirn fij!lia, in America o ahro'c 1wl 111011· 

do Ol'('identalc, i lobby. 
Co~a sono i lobby'! Gruppi di llfl"•iont· 

iorti>simi, ben organizzali " finunziati, 
e rivolti a conquh.tare l'opinio11" puhhli(·u • 
•piegando < l'importanrn delle uzio' ndP pri 
vale in ~frica >, pe r u1ilizzurla poi e 1•01111' 
leva per agire •ui rentri di dt•c·i,ione • dei 
Pat"•i orriden1ali, e ..tw e mirnno dir\'llU· 
m enti' all'apparato governativo > di 11ue-1i 
Pae•i. I lobby hanno •lo11:un' dw •i ridu1·0· 
no tutti a c1ue,10 ronrt'lto ha-e: lt> ntan• 
l'impo-•ibile 1>er ,alvarl.' I in \frir<l l il no· 
•tr11 alle;ito rri-tiano dal (•omuni-mo . E 
f,rnno di 111110 p er l'OtWilll'l'rl' t'lw l'uni t'.1 
-ahezza è n el la,riare il dominio <1--olu-
10 all'Hol</ing., A/ric11: il dominio in \ fri
ra I" on1nc1ue. 

.\la ro-a -ono i hh111 1·hi in \ fri'"' ! E--i 
e dipe ndono direltanwnte cl.tllo• -ot'i1•1:1 fi. 
nanziarie J . dall'Flolrlin1., l/ric11. E--i •ono 
~ pil'ro li o me di impiel(uli, 1·oloni !I.ti n•d· 
diti ·p•·--o a.-ai mode-ti, do1·J..l'r-. •oldati 
di me-tiere . poliziotli. f1•rro' it•ri . E.-i 
hJnno una enormt' 1•onfu,iont' in tt•·ta. odi I· 
no confu-amentl' e di•1wra1amrnlt' !lii 
e u•urpatori > afri(·ani t' •ono 1·01ninti dw 
la derolonizzazion1• è un tru1·c·o romuni-1,1. 
E (lllt.'>li bianchi .ono 3.700.000 1wll'Afri1•a 
Uthtrale. Sono 3.700.000 •rltiuvi dell'//ofl/. 
ings Africa. Schiavi n.: piì1 n{· n1t•no 1l ~ i 
negri. Con in più 1•111• ltunno prrcluto la 
icioin della liber1à. S(•hinvi ne l Conj(o. S1·lti 1-
vi nrlle due Rocle,ie. Srhiu1 i nel \ l o1:1m
hi1·0. Schiavi nell'-\n11:ola. Srlri,n i rwlla Ho• 

1111l1hli1·a dd Sud-afrit"a. Ziégler ei diet' del· 
t._11t liulanu•nte ron1e ... ouo :H.·hiavi, e ... an1inan
do 11·11,: i, Ì•lituli e forze economil'he. Ei·c·o 
una lrrl'\l' 1·i1azione clO\ t' n egri e bia1ll'hi 
·ono denlro lo -te"o deotino: e e lla Ro
dt' -ia d cl ~ud un africano rice1 e un •Il· 

lario annuo di 210 dollari; un bianco ri· 
('l'\t' un -alario annuo di 2.iOO dollari. .\lol· 
lt' 11ianta1t ioni d ella Rode,ia del Sud •omi· 
iii i.1110 a fortt'zze > : dentro que.te fortezze 
'iH1110 afri1·ani e hianchi. :\ella e rinturn 
di ram.- della Rode.ia de l ~ ord e 1·011111. 
no -olo rl dPnJro, il capo .quadra <' il cane 
poli.tiotto: i.000 bianchi e 35.000 n egr i ]a. 

'orano nelle miniere ) . E di fronte n que· 
·li •l'hiavi hianrhi e negri ·la l' floltli11g ., 
l/ricn. cht' domina - e mprc. Domina -enz.1 

lllO•lrur•i. \tlra\-er•O r1Jni011 lfinièrt> </11 
lfo111-K1111111g11, p er e>empio. 

L' l 11io11 lli11ière controlla, diretlumenh' 
o lrumit1• d e lle hol<lings, inve-timenti eh(' 
•llpo•r.1110 i ~ miliardi di dollari ed hu jn. 
'~-ti me nti in tu:to il Congo, nell'Afric·a 
au-tr,tle, in -\meri ca, in Belgio, in Jn~hi I. 
lo•m1. Jla un rapilale di 160 milion i di dol· 
IJri 1·1.i1 un profino annuo di 70 milioni rli 
doll.1ri. g• la prima produttrice di col1a). 
lo n el mondo 18.210 lonnellate annucl. E' 
ur:J delle prinripali produtlrici di metalli 
· 11 uiali I ' an.idio, tung-teuo, germanio, al· 
lìnio, litio, berilliol. e' al terzo JlO,lO nt'I· 
la 1iroduzione elci rame (300.700 tonnellate 
annuet. Contrt"Ìla terreni di conces-ione per 
31.000 J..m. q.rndrati. Le ciuà ro,truilt> p t'r 
i •UOi impiepli ,ono abitate da 92.000 per
•Ollt'. I mincr di che rica\ a e raffina ,~en· 
gono ' c ndu1i 11"1 mondo inte ro cl.ili.i :,o. 
ciét(> Gi>nérale /es .l!inerais controllata dal. 
l'L 11io11 lJ i11ière. qa affiliate: la Comvatc11ili 
f'oncière clu Knt.;11~11 che po-.iede 1.689 
immobili; la Sociéte Générule de.~ Force' 
llnlro-Efrctriques du Katonga che contro!· 
la Il· <1uattro rentrali elettriche de l P ae•t'; 
la Soriété 4/ ricciine d'Electricité che 1·1111· 
trolla la di-trihuzione clelrenergia elettri· 
1·a; la Soc. d'Entrf'prises e la Soc. Commer. 
ci11Lf' c/1' lfotériel Electrique che po-oiedono 
lo• in-tallationi elettriche del Pae:;e, ooprnt· 
tu Ilo quelle ferro' i arie; la Soc. Gé11ér11le 
/111/111triellt> et Chimique che controlla l'in
tlu•lriu lt'gj!;cra; la Soc. d'Elevage de L11i/11 
1'111' llO"ieclc una diecina cli migliaia di 
('api di l1c,1iame e rontrolla il mercato del. 
lu 1·arne; le F"ttorie Mi1101eri<•s d11 Kfllfm· 
g11 1·he 1irodu<·ono olio c-ommc; t ilt i le, Jl:l· 
1wllo, farina di manioco e frumrnlo. 
L'{, 11io11 l1i11ière controlla tulle le ricche1-
11· dcl P ae,e, la produzione e il con,umo, 
fino <1l manioro d1e è l'alimento ha-e dclii' 
popolazioni alricane. L'Union l1i11ièrl' i· 
ationata da quattro hanrhe ingle-i e cl:r 
una d e lle hanche più influenti dì.'l Belgio. 

Qut>·ta è la rt'ahà. Con bianchi e nl'gri 
-rl1hn i. Con hiarwhi c·ierhi e a-•urdi 1·he 
-i armano t'Onlro i n egri 1·on armi forniti' 
dall'//olc/i11g1 ,1/ ric11 µe r difendere J'im1w· 
ro finanziario. Ziégler dfre : ' -i pre para 
una lolla •an1i:uino-a tra i bianchi e la \O· 
lonlà di libertà di 200 milioni di n ei:ri . 
r: quo'-la ~ la realtà d e lla 'iolenza arm J· 

la. '1a n egri t' hia1H'hi, •it·uramente, -aran· 
no ·rnnfiui. urri•i. •og!!Ìogati, .pappolati 
dall'//olc/ìng.\ 1/rica ebe prepara carri hlin· 
d.1ti, at>ro•i, mitrnp:liatriri con i <1oal i arme. 
rii hi,1nrhi o n el! ri indipendentemente dalla 
dife·a de lla razza hianra o della liht•r1i1 
1wgra, dr l liherali•mo o del so1•i11li,mo, ma 
rnl 11rPri•o •ropo di difendere t' •ulvart' 
rlu op:ni ronf!itrntura il poteri' dell'H olrli11g,ç 
l/rirn. Per quanto tempo anc·ora qne.t" 

IN:ll 1/rirn te rrà il potere? 0 0\ranno I' '· 
·c·n• 11li uomini liia1whi e gli uomini llt'l(ri 
a 1bro· la ri,110-111. 

A. Sì. 
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Diario politico 

La «grande società» di Erhard 

I L CANCELLlf.Rt tedesco, in \•ista della 
sfida elettorale di settembre, ha 

lanciato un nuovo slogan, la formula 
della e: grande società> federale; la 
chiama la e: societ~ formata>. Si defi
nisce « formata> una società che non 
risente più scosse né scontri sociali 
violenti; che attraverso moJcsti attriti, 
ormai me<liabili dallo spirito .:ivico, 
si avvia ad un ~cmpre crescente be
nessere, allo spontaneo di sporsi degli 
animi al e bene comune>. 

I sin<lacati tedeschi, benché siano 
il leone più tranquillo <lei mondo 
(nel 1964 hanno scioperato in Ger
mania meno di 6.000 operai) non sono 
tuttavia <l'accordo che tuuo sia già 
così idillico. Erhard può anche <lire 
che la famiglia tedesca tende, in ogni 
parte della Germania, a divenire pro
prietaria, e a trovare qui il suù appa
gamento contro le tentazioni della 
lotta <li classe. Sta di fatto però che dal 
1953 al I 963 i titolari di p:mimoni 
superiori al milione di marchi ( 150 
milioni di lire) sono aumentati da 
1566 a 11.663. Si tratta di imprendi
tori che , i dicono continu:imcntc pro
vocaci dalla violenza dei ,indacati, 
scrive la e: Welt der Arbcit >. Un 
padronato, questo della e: società for
mata >, che si straccia le ve~ti perché 
i sindacati hanno formulato un nuovo 
programma d'azione, che, si b:ic..I! bene, 
non contiene più alcuna concreta pro
posta di nazionalizzazioni. e: Il sinda
caco (nota 11 "New York T imes "l 
insiste, è \'ero, per una estemione della 
coge,done. Ma e.li fauo, la tene.lenza 
tede\Ca è <lei tutto opposta. Il ,;o\'erno 
tcc.le,co sta denazionahzzanc.lu il set
tore pubblico>. 

Chi è dunque più forte: ErharJ 
con la sua e: Società formata> (e i 
milionari), o la protesta delb Con· 
federazione dcl lavoro? 

I sindacati riconoscono l'inevitabi
lità dcl e: fatto tecnico> dclb concen
trazione; se si vuole il progre~so tee-

nologico, bisogna lasciarlo in m:rno 
a chi può, e se ne intende. E.,.,i però 
rilevano pure che, sfruttando !:i con 
centrazione, il padronato divent::i l'as 
soluto centro decisionale dcll'c:.::unomia; 
uno stato nello stato; e allora, dicono. 
e come vi si adattano i governi, così 
anche le direzioni dei grandi Konzerne 
devono sottomettersi a un concrollo 
efficiente, che corrisponde allo ,pirito 
della democrazia >. 

Come si vede, anche in una Ger 
mania dcmarxizzata si riscopre: piano 
piano qualche briciola di socialismo. 
Di fatto, però, il DBG, le cui analisi 

Destra 

I L TEOR1co della descra :im".'ric:ina, 
James Burnham, non ~ contento 

di Johnson. Ma dovremmo dire e: non 
era>: perché adesso, è \'enuto il 
Vietnam. 

Nel suo e Suicide of che WC\t > 
Burnham denunz.ia come catastrofica 
la linea politica e: dcmocratic:i > che, 
iniziata da Roosevelt, prosegue nel bi 
nomio Kennedy-Johnson. Fu Roost 
vclt ad avviare un movimen:o e.li coo
perazione con l'URSS, c.luran e la se
conda guerra mondiale, che non aveva 
tuttavia impcJico agli Stati Uniti e.li 
apparire, nel 1945, il paese militar· 
mente ed economicamente più potente 
dcl mondo. e: A\ remmo potuto impor· 
re una pax americana; '>arcmmo '>lati 
in grado così di affermare il nostro 
monopolio atomico, e, anravcr>o \'ari 
meccanismi più o meno "palatabili ", 
impedire nuO\'C guerre>. 

Ma il rooseveltismo era cclct•ico: in · 
eludeva una strategia o;:cidenr.ik, che 
implicava ad csemp:o la riahilic:izionc 
occidentale della Germania; e una stra 
tegia di Yalca, cioè l'idea e.li un ordine 
garantiro dal condominio USt\ URSS. 

>ono '>empre temperate e documentate, 
e imieme molto meno timide di quelle 
del partito 'iocialdemocr:nico. n<>n con
cepisce una campagna di agirazione 
per finalità istituzionali, come sarebbe 
appunto truella della estensione della 
cogcotione economica alle grandi ho/d
ings. 

Cosl Erhar<l finis:e con l'avere ra
gione lui. La sua e: società formata> 
è abbastanza simile a quella di Bi
>marck e di Guglielmo II. per fer
marci qui, in cui la concentrazione 
capitalistica piace\'a molco ag"li im
prenditori, un poco meno al mo\'i· 
mento operaio, ma in ::aso di p::ricolo 
finiva con !o stringere tutti al!a stessa 
bandiera <lei benessere e della •si
curezza>. 

scontenta 
Ora, dice Burnham, le due stracegic 
sono inconciliabili; infatti la ,rrategia 
di Yalta è quella che ha port::ito alla 
comunistizzazione dell'Europa orien
tale; e che, successivamente, ha disar
mato l'azione occidentale dinanzi all:i 
Ungheria ( 1956), non meno ~he nella 
l]Uestione di Suez. 

L'accusa di Burnham è dunque in 
complesso que,:a: la strategia di Yal
ta comporta dei e: vuoti di forza> di
nanzi alla espamione del mondo co
munista: e la linea Kennedy-John·.on 
ha esattamente proseguito Y :òa, quan
do è pervenuta al telefono ro,-;o e al
l'accordo 'ui tests nucleari. 

Senonché - abbiamo deuo - il li
bro d1 Burnham è anteriore solo di 
pochi giorni all'inten·cnto Jireuo e.li 
Johnson nel Vietnam. Se esso conte· 
nesse un nUO\'O capitolo, dovrebbe e.,. 
'ere dedicato al e ricupero dci moti 
di forza > come la vera e propria 
reni fica jonhsoniana di Yalca. In que
sto caso, la destra american:i avrebb:: 
ancora davvero da protestare? 

SERGIO ANGELI 


