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LETTERE 
al direttore 

Il diritto 

di sciope ro 

La /ellera che pubblichiamo toc· 
ca uno dei problemi pilÌ scottan 
ti che si pongono al legislatore: 
la regolamenta:uone del diritto 
d1 sciopero. Si tratta di u11 
problema di massimo interesse 
per la società 11aliana e •a clas· 
se po/1Jica, davanti ad esso l'op1-
11ìone pubblica è diventala ora 
particolarmente sensibile per le 
recenti iniziative all11rma1111 pre· 
st da esponenti governatw1 del 
partito di magg1oranz.a. Per que
sto rno11vo l'astrolabio rivolge 
agli amici lettori f'mvilo a pro
seguire la discussione su!l'argo 
me1110. 

Egregio dirertore, 
Mi è capitato di leggere, nel 

corso di questa torrida estate. 
su « Il Mattino• di Napoli, del 
29 luglio, un articolo del Sena· 
torc Gava nel quale, traendo 
spunto dall'incidenza sempre più 
vasta e profonda che, a dire 
dell'autore, gli scioperi vanno as· 
sumendo nell'economia det po
poli, il parlamentare canolico. 
riproducendo, senza citarle, le 
proposte a suo tempo fanc e 
non accenate dall'on. Tupinr, 
all'Assemblea Costituente, invo
ca, sia pure limitatamente ai set· 
tori fondamentali dell'economia 
cd a1 servizi essenziali, una di· 
sciplina rcgolomentatrice degli 
scioperi. 

Alcuni giorni prima, mi ero 
'>Offcrmato - col vivo interesse 
suscitato, d'ordinario, in ogni 
laico, da tuno quanto, relativa· 
mente ai problemi sociali dcl no
stro tempo, affiori alle pagine di 
« Civiltà Canolica • - sul com· 
plesso documento, peraltro cita· 
to dal Senatore Gava, redatto, 
nel novembre dcl 1965, sul tema 
suggestivo « Lo sciopero dinanzi 
alla coscienza•, dalla Unione 
Internazionale d1 Studi Sociali, 
di Malines (Belgio), pubblicato in 
Italia, sul quaderno n. 2785, dcl 
2 luglio 1966, della Rivista dci 
Gesuiti, preceduto da una suc· 
cosa introduzione di Padre Sor
ge, della Compagnia di Gesù 

E' di questi giorni, infine, lo 
articolo dell'on. Andreotti, pub
blicato sul settimanale « o~-i •• 
del 1 settembre 1966, nel quale 
il Ministro dell'Industria, addu· 
ccndo il numero di ore di lavo
ro perdute, a causa degli scioperi. 
nei primi cinque mesi dell'anno 
1966, assume siano maturi, ora· 
mai, i tempi per addivenire, ma· 
gari concordandola in sede sin
dacale, alla disciplina degli scio
peri, almeno nei più delicati set
tori dci pubblici servizi, prospet· 

tandonc la particolare urgenza 
per i cosid~etti scioperi a scac
chiera. consistenti, com'è noro, 
nella sospensione parziale dcl la· 
voro. attuata successivamente in 
diversi reparti della fabbrica. 

A chi sappia quanta parte del 
pensiero sociale della Chiesa di 
Roma sia affidata alle meditate 
elaborazioni dei dotti padri della 
Compagnia di Gesù, non potrà 
certamente sfuggire la portata 
della non fortuita coincidenza di 
queste pubblicazioni: tutte evi
dentemente rivolte, osservate, be
nienteso, le debite distanze, a 
riportare all'ordine dcl giorno 
del Paese il problema dcl regola
mento legislativo dell'esercizio 
dcl diritto di sciopero. annun
ziato, or sono quosi venti anni, 
dal Costiruentc all'art. 40 della 
Costituzione repubblicana. 

L'infaiativa dell.1 Compagnia 
di Gesù, seguita, con tanta sol
lecita tempestività, dalla propo
sta del Senatore Gava, di tra· 
durla presto in atto, avrebbe me· 
ritato più immediata eco di con· 
sensi dì quanti non ne abbia, 
in effetti ed almeno fino ad oggi, 
raccolto - eccezion fatta per 
11 sopraggiunto articolo dell'on. 
Andreotti - a causa certo della 
stagione estiva, rallentatrice ine
sorabile di ogni attività politica. 
Consensi, beninteso, limitati, per 
nostro conto, all'opPQrtunità di 
dare attuazione al precetto di 
cui all'art. 40 della Costituzione. 
Ma non certo alle altre propo
ste, molto sommariamente, del 
resto, prospettate dal Senatore 

, Gava, rispetto alle quali, special
mente per quelle comunque ri
volte a porre arbitrari limiti so
stanziali all'esercizio dcl diritto 
di sciopero o ad escludere addi
rittura alcune categorie di citta· 
dini dall'esercizio dello stesso di
ritto. 

Certo meglio, a~sai meglio sa
rebbe stato se il Costituente, nel 
ben diverso clima politico degli 
anni 1946-1947, avesse diretta· 
mente regolato, fin da allora, lo 
esercizio del diritto di sciopero; 
non <arebbe, cosl, incorso nel
l'ingenuità, severamente rimpro
veratagli dall'indimenticabile Pie
ro Calamandrei, di affidare al 
futuro legislatore la regolamen
tazione dei delicatissimi problemi 
connessi all'esercizio del diritto 
di sciopero. « Sembra, cosl si 
espresse allora Calamandrei, che 
il legislatore abbia fatto come 
colui il quale dà in appalto ai 
lupi la costruzione dello steccato 
che deve servire per proteg~cre 
l'ovile•. 

Questi stessi delicatissimi pro
blemi non sarebbero oggi sulJc 
nostre spalle, in un ambiente 
polirico certamente meno propi
zio all'emanazione di norme volte 
a regolare, nello spirito della Co. 
smuzionc, l'esercizio dcl diritto 
di sciopero. A distanza, infatti, 
d1 circa venu anni dall'assunzio
ne di quel principio al rango di 
norma costituzionale, ~a·à quanto 
meno più difficile, nel mutato, 
peggiorato clima - sintomo clo-

quentc l'iniziativa m atto della 
D.C. - ottenere che Quelle stes· 
se norme re.,olamentari s1 ade
guino, con rigorosa fedeltà, al 
sostanziale contenuto rinnovato
re sancito dai Costituenti. 

L'autorità esercitata, per le 
presumibili, preventive a ~rova· 
zioni che ogni sua iniziativa in 
campo sociale riscuote in alto 
loco, tra i cattolici militanti, 
dalla rivista della Compagnia d1 
Gesù; l'annunzio nella stessa ri
vista , di altro imminente Studio 
sullo stesso tema degli scioperi, 
del Gesuita Padre Sorge, lo stes· 
so che ha scritto la succosa in
mxluzione alla Nota dell'Unione 
Internazionale di Studi sociali di 
Malincs; il contenuto stesso della 
Nota che, pur "ros..,ettando, con 
rara finezza , l'on"'Ortunità di in· 
quadrare l'esercizio dcl diritto di 
sciopero nello sviluppato clima 
dei rapporti sociali. non esita, 
tuttavia, a postulare l'intervento 
regolatore det pubblici poteri; l'ar
ticolo del Senatore Gava. che, per 
la osizione dallo ~tesso occupata 
in seno alla D.C.. può bene in
tendersi Quale introduzione auto
rizzata dcl "roblcma nel dibatut9 
politico italiano, nel senso, pc· 
raltro, esplicitamente dichiarato, 
di un doveroso e necessario in· 
tervento moderatore ,. risolutore 
del potere pol1trco sull'metden
:a vasta e profonda assunta da
gli setopert nell'economia dei po
poli e non soltanto in essa; e, 
in ultimo, il sopraAAiunto artico
lo dell'on. Andreotti che, ripe
tendo, più o meno, gli stessi ar· 
gomenti del Senatore Gava, in· 
tervicne, di rincalzo, ad adom· 
brarc, una volta superate le osti· 
nate resistenze finora opposte dal· 
la classe padronale, l'eventualità 
di organizzare, all'interno delle 
fabbriche, la sistematica infor· 
mazione dei dipendenti intorno ai 
termini effettivi delle situazioni 
aziendali; in tutto ciò è J!levole 
identificare altrettanti, edificanti 
sintomi dci propositi della D.C 
di fare dell'annunziata disciplina 
degli scioperi, una più aspra fa~e 
della congiura antisindacale che, 
con preoccupante insistenza, è af
fiorata, da qualche tempo a quc· 
sta parte. sotto le più varie for
me e dalle più diverse cattedre, 
alla scena politica italiana; princi
palissima. la cosiddetta POiitica 
dei redditi, risoltasi, poi, nella 
non pit1 oltre dissimulabile po
ltica dcl blocco dei salari 

Dinanzi a questa presa di po
sizione della o.e.. il cui fine 
ultimo, nonostante le sottili blan· 
dizic che ormai non ingannano 
più nessuno (il &natorc G.iva ri
conosce, bontà sua, ai Sindacati 
l'insostituibile fumione di corpi 
intermedi dello Stato!) e l'annun
zio di vaghi propo;.iti riformatori 
dei rapporti interni nelle fabbri· 
che (la sistematica informazione 
degli operai sulle condizioni ef. 
fcttìvc delle aziende, cui accenna 
l'on. Andreotti), rimane pur sem
pre quello, appena dissimulato. 
di svuotare gradualmente di con· 
tenuto polirico cd economico, col 

pretesto di regolamentarne l'eser
cizio, il diritto di sciopero, è ov· 
vio ed urgente, insieme, che le 
forze più consapevoli del sinda· 
calismo italiano, che mai come 
in questa occasione dovranno 
stringersi in più saldi vinco~• 
unitari, e quclJe dei partiti poh: 
tici che meglio ne interpretano .1 
bisogni e ne riassumono gl'idcali, 
si predispongano tempestivamente 
a difesa. 

Rosalblno Santoro • 

Cattolici 

e opportunisti 

Caro direttore, 
Ho letto la lettera del sig. Oe

rici (la « Messa concordataria "! 
l'Astrolabio n. 31) e ho quasi 
sorriso del candore con il quale 
egli esprime quel suo « mi sem~ra 
che tale atteiqtiamento della Cll!e· 
sa sia in contrasto con il prUl· 
cipio della libertà di coscienza ,., 
quasi che questo sia l'unico auo 
nel quale la Chiesa ca!lolica vi~I~ 
la libertà di coscienza e non iniz• 
invece tale violazione con il bat· 
tesimo al neonato (tenuto conto 
del fatto che i suoi effetti, alme· 
no per la Chiesa, non possano 
venire annullati!), con i sa~~
menti ancor.i in tenera età c1~ 
senza una <;<:Cita consapevole. via 
via fino alJe quasi immorali pre· 
scrizioni nei riguardi dell'educa· 
ziooc religiosa di figli in mmt: 
moni tra canolici e non credcn~• 
o appartenenti ad altre rcli11ion1. 
L:i Chiesa, come si suol dire. fa 
i propri interessi, come ogni or· 
ganizzazionc umana: se mai toc· 
chercbbe ai singoli cattolici rifiu· 
tare di seguirla tutte le volt~ 
che ci si trovi di fronte a ev•: 
denti violazioni della libertà d! 
coscienza, cosl come spetta a• 
non cattolici il dovere di rcsra~e 
su posizioni di precisa intrans1: 
genza di fronte a ingcren7.e d1 
natura pseudorcligiosa. (Tali SO: 
no infatti gli obblighi formai• 
;mche per i non praticanti e 
troppi coloro che rinunciano al 
matrimonio civile, al battesimo 
dci figli, all'esonero dall'istruzio
ne religiosa a scuola solo per 
ragioni di vile e comodo oppor· 
tunismo!). 

Emilio Pintus • 

ERRATA CORRIGE 
Nell'art1colo dt Leopoldo Pie· 

cardi « Allo Adi[l,e: terrorismo e 
diploma::ia •, pubblicato nel n11-
mero del 21 agosto, /igura1io al: 
cuni e"ori di stampa, dei 4ual1 
ci scusiamo con i le/torr, prega/I 
doli di correggerli come se1.ue 

l'accordo per l'Alto Adi[l,e del 
1946 è noto come accordo De 
Gasperi-Gmber (non Griiter), a 
pag. 1 O, seconda colonna, 111 tuo· 
go di «avvincerci•, leu.ere « ac· 
cingerci•; a pag. 13, prima co
lonna, i11 luogo di « disa1.io • 
leggere «disegno•; oca sollo, 
sostituire a « V erii11kerung • 
« Vera11kerung •· 
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lft vittt politica 

GULLOTI'I 

La frana di Agrigento ha svelato alla coscienza 
di tutti "di che lacrime grondi e di che sangue " 
il potere democristiano nelle zone più sgretolate 
della provincia italiana; ha offerto altresl agli 
altri " pllrtners" della maggioranza governativa 
l'opportunità di svincolarsi da un rapporto di 
subordinatione che in altre situazioni aveva 

varcato il limite del sopportabile. 

"A differenza di -altri miei compagni 
di partito io non mi scandalizzo 

delle dichiarazioni di Mancini. I socia
listi sono al governo da poco e rappre
sentano un.1 fetta di opinione pubblica 
incalzata da vicino dalla logica dell'op
posizione . .. Certo un ministro che an
ticipa le conclusioni di una commissio
ne d'inchieSta è un fatto un po' strano, 
ma vedrà che, una volta chiarito che nè 
la DC siciliana nè la DC nazionale vo
gliono ostacolare le indagini, la pole
mica politici sulla frana di Agrigento 
si calmerà e si lavorerà alla soluzione 
dei problem: di fondo in cui bisogna 
collocare questo drammatico avveni
mento». 

L'on. Gullotti, responsabile degli 
Enti locali nella direzione della DC, 
cerca di buttare acqua sul fuoco e di 
condurre il discorso su questioni più 
genetali dCl problema della Sicilia e 
del Mezzogiorno. E' estremamente dif
ficile strappargli risposte che abbiano un 
taglio polemico adeguato agli attacchi 
di cui il suo partito è fatto bersaglio da 

tutte le parti. Siciliano, si vale soprat
tutto della conoscenza profonda che ha 
della realtà in cui si inquadra la vicenda 
di Agrigento per fare considerazioni 
talora interessanti circa il costume « raz
zistico » in virtù del quale il funziona
rio dello Stato in servizio in Sicilia è 
ancora oggi un elemento in punizione · 
o comunque frustrato 1n una carriera 
che progredisce man mano che si viene 
spostati verso sedi settentrionali, o cir
ca le carenze strutturali dell'Ente Re
gione: «I deputati regionali dovreb
bero essere tutti dei santi per dare vita 
ad un funzionamento corretto della Re
gione; sono dotati di enormi poteri e 
non sono sottoposti a controlli che non 
siano di carattere strettamente for
male». 

• Non vogliamo nascondere nulla •. 
Ma di chi sono le responsabilità specifi
che dello scandalo che ha sbalordito 
gli itaHani, e che ha fatto scrivere a 
giornali come Il Messaggero e La Na
zione che bisogna colpire duramente e 

!PICCOLI 

fino in fondo gli autori di illegalità ed 
i loro protettori per « non dare ai co
munisti il monopolio di uno sdegn? 
che investe anche gli strati meno Poli
ticizzati del Paese? ». 

Gullotti è molto propenso a sdrarn: 
matizzare Sa che numerosi organi di 
stampa ed autorevoli uomini politici, .a 
cominciare dallo stesso ministro Manc1· 
ni, hanno accusa o direttamente o in
direttamente la DC che ha esercitato 
il potere ad Agrigento negli 1ùtimi 20 
anni. 

Sulla stampa sono apparsi anche no
mi di autorevoli esponenti della DC si· 
ciliana indicati come legati alla specula
zione edilizia che ha provocato la frana. 
«Noi non abbiamo intenzione - af
ferma Gullotti - di nascondere nulla. 
Non ci sono responsabilità di dirigenti 
politici e se qualche ex carrettiere ar
ricchito ha sviluppato senza rispettare 
le leggi la sua attività di imprenditore 
edile, non fo copriremo anche se è 
iscritto alla DC. Purtroppo le cose si 
sono svolte in modo da dar luogo e 



delralter • 

DoNAT CATI'IN 

PELLICANI E . A VERARDI 

false impressioni ... Il conflitto tra Go
verno e Regione, fondato su gesti im
Pulsivi e affrettati del ministro Man
ci~i e di Carollo, è stato una grande 
SCJocchezza che si doveva evitare. Il 
ministro ha nominato una commissione 
d'indagine sull'operato di un Ente lo
cale (e la sua competenza era dubbia, 
perchè, caso mai, il governo doveva 
agire attraverso il ministero degli In
terni ... ) senza nemmeno notificare al 
governo regionale l'avvenuta nomina. 
Anche Carollo, incalzato dalla moz.ione 
dell'oppo9izione di sinistra, si è mosso 
Precipitosamente e ml&le dando 11im
Pressione di non volere un'indagine go
vernativa. Ma ora tutto si viene chia
rendo e le polemiche si smorzeranno 
tnolto presto». 

Piccoli come Mao. Se in un primo 
rnomento nella OC si era affermata una 
linea « dura » nei confronti delle criti
che e degli attacchi degli alleati laici, 
col trascorrere dei giorni la maggior 
Parte dei democristiani sembra propcn-

L'ASTROLABIO - 4 settembre 1966 

sa a seguire la tattica del muro di gom
ma manifestata nella sua conversazione 
con l'Astrolabio dall'on. Gullotti. Su
perato lo shok dell'aspra e pubblica ac
cusa di un esponente di un partito di 
coalizione (membro del govemo) e non 
in fama di estremismo, i dirigenti do
rotei non se la sentono di allinearsi al
l'impetuoso on. Piccoli, per il quale la 
« provocazione » degli alleati socialisti 
merita una risposta «esemplare», ove 
non si voglia esporre il partito cattolico 
a subire una «escalation » di pubbliche 
umiliazioni. · 

Pur consapevoli del pericolo che le 
critiche e gli attacchi socialisti sulla 
questione di Agrigento · determinino 
nell'opinione pubblica una visione del 
centro-sinistra come coalizione tra una 
ala corrotta e conservatrice e un'ala 
moralizzatrice e riformista, i dirigenti 
dorotei temono che la situazione poli
tica si venga evolvendo in modo tale 
da rendere estremamente pericolosa 
ogni posiz.ione aggressiva nei confronti 
degli alleati laici. 

La decisione con cui si è mosso fino 
ad ora il ministro Mancini (che ha avu
to subito la solidarietà aperta di Dc 
Martino e di Tanassi), gli 1lCCenti anti
moderati e antidemocristiani di esponen
ti socialdemocratici, come !'on. Orlandi 
o l'on. Pellicani, che avevano condotto 
sin qui una esistenza docile all'inter
no dei vari schieramenti di centro o di 
centro-sinistra a totale egemonia demo
cristiana, una intuizione degli umori dcl 
Paese, hanno àeterminato Rumor, re
centemente rivelatosi un leader risoluto 
e aggressivo, ad accettare i consigli di 
moderazione che - come di consueto 
in ogni disputa con i socialisti - gli 
sono venuti dall'on. Moro. 

La fede nei destini egemonici della 
OC dell'on. Flaminio Piccoli continua 
ad esercitare un· certo fascino in larghi 
settori del partito cattolico, ma la fra
na di Agrigento ha visto una certa di
minuzione della sua incidenza politica. 

I dirigenti della OC nei contatti che 
hanno mantenuto in questo mese di fe

-+ 
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CA ROLLO 

rie inquiete (si sono ritrovati a Trento 
per l'anniversario di De Gasperi, inol
tre Rumor e Moro si sono scritti ed 
hanno avuto più di una conversazione 
telefon'.ca} si sono detti che Piccoli era 
vittima di un errore generoso e nobile, 
ma grave. In sostanza a Piccoli è stato 
addebitato il fatto di credere che i so
cialisti siano ancora una tigre di carta, 
mentre, almeno nella vicenda di Agri
gento, hanno dato l'impressione di po
ter mordere sul serio. 

Un vento nuovo? Già da qualche 
tempo si osservano nel PSI ed anche 
nel PSDI sussulti e insofferenze nuove 
nei confronti del prepotere democri
stiano. La frana di Agrigento è caduta 
in un momento delicato dei rapporti 
tra la DC e i suoi alleati, nel pieno 
cioè di una discussione, che ha avuto 
echi notevoli nel Paese, sulla utilizza
zione della forza contrattuale del futuro 
partito unificato che aveva fatto circo
lare nel dibattito politico l'espressione 
nuova e allarmante per il partito cattoli
co di « alternativa alla DC ». L'on. Ru
mor, nella sua nota intervista all'Espres
so, si era sforzato di riproporre l'im
magine di una DC dinamica, capace di 
prendere atto serenamente dell'esisten
za di una nuova forza politica, e dotata 
di idee riformatrici e di legami con le 
masse più che sufficienti a non relegarla 
ad un ruolo di partito conservatore. 
La frana di Agrigento ha però brutal
mente squarciato la cortina delle pa
role di Rumor, svelando una volta di 
più alla coscienza del Paese, « di che 
lacrime grondi e di che sangue » quel 
potere democristiano cui il gruppo di
rigente del partito cattolico fornisce vo
lentieri (specie da quando è in aria 
l'unificazione socialista) giustificazioni e 
prospettive democratiche e moderne. 
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In altre occasioni gli alleati della DC 
avevano coperto magagne anche più 
grosse di quella rivelata dallo scandalo 
edilizio di Agrigento, ma evidentemente 
negli ultimi mesi, dietro 1.a formale 
cordialità, i rapporti all'.interno del 
centro-sinistra sono stati sottoposti ad 
un notevole logoramento. 

Il vento dell'alternativa. L'agente oc
culto della tensione liberatasi nelle po
lemiche su Agrigento era l'ipotesi del
l'alternativa. I dc avevano un bel di
chiarare di non temerla, i socialisti po
tevano sollevare le solite obiezioni cir
ca il carattere non attuale di tale pro
getto. Anche se non veniva sciolto 
nessuno dei nodi da sciogliere per co
struirla, l'alternativa alla DC si aggirava 
da almeno due o tre mesi come un fan
tasma, non solo e non tanto nel mondo 
dei professionisti della politica, ma 
nelle attese di settori sempre più lar
ghi dell'opinione pubblica, determinan
do anche risultati elettorali positivi per 
i socialisti unificandi. 

Al momento della frana, molti so
cialisti e socialdemocratici hanno intui
to di dover polemizzare con la DC con 
una decisione nuova. Ne è risultato 
uno schieramento a prima vista atipi
co e sconcertante di dirigenti « aggres
sivi » nei confronti della DC: dichiara
zioni di fuoco oltre a quelle Mancini 
sono state rilasciate, tanto per fare dei 
nomi, da Averardi, Orlandi e Simone; 
cioè da un socialdemocratico di destra, 
da un socialdemocratico di centro e da 
un lombardiano del PSI. Proprio il so
cialdemocratico di destra ha spinto il 
discorso fino a chiedere una immediata 
revisione dei rapporti tra DC e so
cialisti. 

Dietro questo apparente rimescola
mento delle carte c'è in realtà il con
vergere piuttosto occasionale di discor
si molto diversi contro una egemonia 
democristiana che per la corruzione che 
la caratterizza rischia di portare ad un 
crollo non solo del potere di un partito 
ma di tutto un assetto moderato della 
realtà economica e sociale del Paese. Si 
è osservato giustamente che la frana di 
Agrigento ha spaventato la classe do
minante e forse la durezza dei social
democratici più di destra è legata a 
questo spavento.. Sta di fatto che in 
campo socialista, si è respirato in questi 
giorni di polemica un vento nuovo, e, 
al di là delle stesse dichiarazioni uffi
ciali, si è guardato al centro-sinistra e 
all'alleanza con la DC come 'lld un dato 
non immutabile e non ineluttabile della 
linea politica del PSI, del PSDI e, a 
maggior ragione, del futuro partito uni
ficato. 

Il tabù anti-eomunista. Non appena 
si guarda ai rapporti di forza, non solo 
al livello del Parlamento e dei partiti 
ma nel Paese, si è però richiamati 
bruscamente a dati dai quali ci aveva 
distolto il sorprendente spettacolo de~ 
Ministro Mancini e dell'on. Orlaodi 
che attaccano la DC (quest'ultimo ha 
detto addirittura che la linea adottata 
dal partito cattolico per lo scandalo di 
Agrigento « rischia di sconfinare nel
l'omertà » ). 

E' indubbiamente vero che a tutti i 
livelli della vita nazionale, ma in parti
colare alla base, nella più larga parte 
dell'opinione pubblica, è in crisi il rap· 
porto tra DC e socialisti unificandi. 
Tutto ciò è tuttavia insufficiente anco
ra ad assicurare l'affermazione sia pure 
non immediata di una alternativa. Biso
gna superare le profonde divisioni dello 
schieramento di sinistra, cogliendo tut· 
te le opportunità per infrangere vecchi~ 
barriere e cristallizzazioni; se non ci st 
impegna in questa direzione gli attuali 
sussulti di dignità dei socialisti reste· 
ranno un episodio ben circoscritto nella 
loro storia di questi anni. 

A leggere da questo punto di vista 
le dichiarazioni dei socialisti c'è da re· 
stare molto delusi. Persino l'on. De 
Martino (che pure è stato accusato di 
debolezza verso i comunisti dai giornali 
di destra!), nella sua intervista al « Cor· 
riere della Sera » non ha saputo indi· 
care, sia pure con tutta la necessaria ca· 
rica critica ideale e politica nei con
fronti dei comunisti, la nuova unità di 
tutte le sinistre come un obiettivo da 
cominciare a perseguire subito per dare 
mordente e concretezza al discorso del
la alternativa. 

L'ammutinamento delle ACLI. La 
Carta del partito unificato aveva già 
confermato come la grande maggioran· 
za dei socialis~i unificandi sia paralizza· 
ta da tabù che inibiscono un dialogo 
spregiudicato e polemico ma costruttivo 
con il PCI. L'on. Lombardi, in sede di 
commento della Carta, ebbe espressioni 
critiche molto decise sulla « frontiera 
ideale e politica » rigorosamente eleva· 
ta contro un PCI indubbiamente in 
movimento e comunque indispensabile 
alla realizzazione di qualsiasi concreta 
e organica azione riformatrice nel no
stro Paese Non mancano tuttavia sin
tomi positivi da opporre alla preclusioni 
della Carta. 

Vi sono i settori di sinistra del PSDI 
che in un loro recente convegno a Fi· 
renze organizzato dal periodico La base 
socialdemocratica, hanno chiesto l'avvio 
di un dialogo tra tutte le forze di sini
stra che parta da iniziative dal basso 



an'.l1oghe a quelle che sono all'origine 
de1 nuovi rapporti tra le componenti 
della sinistra francese. 

Vi sono prese di posizione di gior
nalisti che riflettono qualificati "Settori 
dell'opinione democratica (Forcella, 
Scalfari, ecc.). Si potrebbe trovare una 
c:rta novità d'accenti anche nel tipo di 
discussione che un giornale come La 
Voce Repubblicana conduce con i co
munisti. Un fatto di più grande portata 
P?ssiamo solo segnalarlo, riservandoci 
di analizzarlo con la dovuta attenzione 
quando disporremo del materiale ne
cessario. 

Nel loro convegno di Vallombrosa le 
ACL! sembrano avere compiuto un al
t~o importante passo avanti nel loro di
simpegno dalla DC e dall'assetto di 
c~ntro-sinistra. Il taglio che emerge nei 
discorsi dell'on. Donat eattin e del 
Prof. Lombardini non è certo quello di 
~ discorso di ' « copertura a sinistra » 
del partito cattolico in un momento in 
cui esso deve fare fronte ad attacchi 
molto duri. 

I 
Lombardini ha colpito a fondo tanto 

~ DC che i socialisti parlando di « per
di ita progressiva nei partiti politici, dal
a democrazia cristiana ai socialisti, di 

quella tensione morale che ne aveva 
caratterizzato l'affermazione e lo svi
luppo». Donat Cattin. definendo le 
r~forme di struttura con quella preci
sione che manca alla Carta del nuovo 

diP~rtito socialista, ha detto che la linea 
politica economica dell'attuale go

verno « può dare alcuni risultati di 
efficenza, ma non può dare risultati de
mocratici .i quali sono ottenibili solo se 
la riforma si sposta sulle cause dell'at
fuale distribuzione del potere, cioè sul
o stesso potere economico ». 

P~rtare più a fondo la contesta
zione Dal Convegno di Vallombrosa 
sembra dunque venire anche, per gli 
O~landi e i De Martino," un opportuno 
Stimolo a portare più a fondo, oltre i 
tetni" della semplice moralizzazione e 
dell'alternativa di potere fine a se stes
sa, la loro nuova aspirazione a conte
stare il predominio doroteo e ad imboc
care la strada di quella discussione sul 
P.rogramma politico della sinistra solle
citata tempo fa dall'on. Lombardi con 
la nota proposta di un Convegno di for
ze politiche sindacali e culturali delle 
yarie componenti dello schieramento 
tnteressato ad una politica di riforme . 
. Se deve aver turbato con il suo corag

&toso richiamo molte pigre coscienze 
SOcialiste, il Convegno di Vallombrosa, 
avrà cel'èo sollevato oscure nubi sul
l'orizzonte dell'on. Rumor. Determinate 
componenti democratiche del mondo 
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cattolico si rivelano non disposte a 
stare nei limiti che il gioco assegna alla 
sinistra dc. Talora come è accaduto 
per le ACLI, scelgono per ribellarsi 
alla DC, alla cui funzione credono ogni 
giorno di meno, i momenti in cui essa 
attraversa congiunture particolarmente 
difficili. 

I comunisti disgelati. Osservavamo 
sullo scorso numero dell'« Astrolabio» 
che il PCI sembra rendersi sempre più 
conto della necessità di definire com
piutamente una linea che renda possi
bile il superamento ·nel tempo breve 
degli ostacoli che si frappongono alla 
utilizzazione della sua notevole forza 
per il rovesciamento di una s~mpre più 
pesante egemonia moderata. 

La questione della politica interna
zionale, che pure è 1a più densa di im
plicazioni ideologiche e quella sulla 
quale in questa ripresa di guerra fredda 
non è agevole evitare le divisioni tra 
forze comuniste e forze non comuniste, 
è stata affrontata con la massima atten
zione dal PCI che si è preoccupato di 
non dare adito ad accuse di abbandono 
o di attenuazione della politica di coe
sistenza pacifica, e a circoscrivere rigo-
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rosamente a principi e temi comuni 
anche a vari e importanti schieramenti 
democratici e pacifisti non comunisti 
la propria battaglia per la pace e la 
libertà nel Vietnam. 

La polemica con Les temps modernes 
e le proposte di «contro-scalata » degli 
amici di Sartre ha avuto uno sviluppo 
ulteriore in una risposta molto netta di 
Maurizio Ferrara sull'Unità del 28 ago
sto ad un fondo del settimanale del 
PSIUP Mondo Nuovo che aveva avan
zato in Italia analoghe posizioni, in for
me più rozzamente estremiste e dne
sizzanti. 

Anche l'intervista che ci ha rilasciato 
l'on. Napolitano sembra confermare 
l'impressione di un PCI che esce da un 
certo congelamento in un attendismo 
immobilista che aveva seguito, come 
hanno dichiarato all'ultimo e.e. i suoi 
stessi dirigenti, l'XI Congresso, per fare 
attivamente e lucidamente la sua parte 
nel lungo e difficile processo verso 
l'unità delle sinistre. 

Non è detto che, almeno indiretta
mente, con quello che ha mosso sul 
piano politico, la frana di Agrigento 
non abbia agito da stimolo -anche su 
di loro. • 
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nuvole sul centrosinistra 
H o un buon amico al governo 

che mi sgrida volentieri: mi 
son fatto troppo cattivo, niente mi va 
bene e non voglio capacitarmi delle 
condizioni, circostanze e difficoltà. 
Vorrei ripetere qui quello che dico 
a lui: chi giudica le cose di questo 
piccolo e litigioso mondo italiano 
dal punto di vista dell'Astrolabio 
non ha odi, non disprezza nessuno, 
se mai compatisce, se mai diffida, 
cerca di non farsi prigioniero di 
simpatie e antipatie, che è costume 
da donne, e si rallegra del buon 
lavoro e del successo di amici e 
compagni, anche se in campo diver
so o avverso. Magari si potesse in
trodurre nella lotta e nella politica 
italiana un costume meno rozzo, 
meno petulante, da facinorosi a 
buon mercato. 

Si litiga per le cose serie, per 
richiamare noi stessi ed i compagni 
agli impegni che ci distinguono dai 
mestieranti, dai profittatori e dai 
mistificatori, soddisfatti delle eti
chette e delle evasioni dottrinarie 

Perchè questo prologo metà da 
« volemose bene • e metà da « guar
diamoci in faccia»? Perchè pensavo 
all'articolo di De Martino pubblica
to dall'Avanti! di domenica scorsa. 
Interessante articolo ed anche im
portante, preoccupato come è di 
mettere i punti sugli « i » prima · 
della unificazione ad uso di sociali
sti, socialdemocratici e democristia
ni. Su un tema cosl delicato la ri
sposta che si dà ad un compagno 
stimato come De Martino, caro per 
antichi ricordi, ha da essere traspa
rente di sincerità e di buona fede. 

Intendendo respingere per il suo 
partito la prospettiva di funzioni 
politicamente subalterne egli avverte 
gli associati nella unificazione e gli 
alleati nel governo che autonomia 
significa in primo luogo piena liber
tà di dialettica interna, e quindi 
libertà di espressione e di influenza 
delle minoranze di sinistra e di de
stra. Affermazione senza reticenze, 
e perciò apprezzabile. Attribuendosi 
in modo meno sottinteso del solito 
una posizione di centro, egli la so
stanzia - mi pare - in una riba-

dita ed attiva fedeltà socialista, ca
pace cioè di contestazione al sistema 
dominante non solo polemica, e 
quindi di graduale trasformazione 
sociale. 

Se non m'inganna il mio desiderio 
di ottimismo, sento nel discorso 
del segretario del partito un propo
sito serio di tempestiva reazione ad 
un certo pericolo di progressivo sof -
focamento o denicotinizzazione o 
addormentamento, visibile anche in 
quel poco di losco che, con dispetto 
democristiano, egli vuol lasciare nei 
rapporti quotidiani e locali con i 
comunisti. Sovrastano sulla mode
sta aiuola italiana tempi duri e ci 
attendono dibattiti seri. De Martino 
lo sente ed avverte che la unifica~ 
zione non deve essere una resa, una 
scivolata senza arresti. Amici che 
mi guardate in cagnesco per il mio 
temperamento accomodante, lascia
te che mi rallegri. Perchè veder 
sempre finte e manovrette insince
re? Ma lasci De Martino che rilevi 
il vuoto non soddisfacente della sua 
generica posizione, come di chi do
po aver sottratto Cattani da Lom
bardi avesse col resto definito una 
politica di centro, nei termini con
creti e positivi di superamento della 
involuzione che noi abbiamo rile
vato e ci fa contrari all'indirizzo at
tuale del Partito socialista. 

Vedano gli amici socialisti quel
lo che dice l'on. Rumor in una 
intervista, non meno interessante, 
ad un giornale milanese. Il quadro 
della posizione democristiana di go
verno non potrebbe essere esposto 
più francamente. In Italia due sole 
forze contano, democristiani e co
munisti. Se accettassimo un collo
quio con i comunisti, accetteremmo 
potenzialmente una mezzadria che 
respingiamo a priori, poichè il no
stro compito è di perfezionare, ma 
in primo luogo pennanentizzare il 
nostro dominio. Quindi niente da 
fare con i comunisti. E se cosl è, 
nessuna alternativa al nostro domi
nio, cari socialisti, è possibile. Non 
conta il chiasso che può fare quel 
certo gruppetto fastidioso di « ra
dicaleggianti» (che ce l'abbia anche 

con Astrolabio?). E allora, cari so
cialisti (e relativi patroni) questa è 
la gabbia;. questa è la minestra. 
quella la finestra. E chi entra ne~ 
gabbia deve aiutarsi ad isolare 1 

comunisti, per anemizzarll progres· 
sivamente. 

L'on. Rumor sa che restano cose 
grosse da fare, ed il tempo prilJlJ 
della fine della Legislatura è se11rso: 
programmazione realistica, riforllle 
realistiche e prima di tutto la rifor· 
ma ·dello Stato. Cooperare a questo 
lavoro basta a giustificare le all~ 
ze. Non pare si sia ancor accort~ ~ 
Agrigento. La vita pubblica si 
ridotta ormai peggio che le mitiche 
stalle di Augia. Sono stalle governa· 
te da un ventennio principalmente 
dai democristiani, e dubitiamo c~~ : 
il temperato on. Rumor si senta OJ 
far la parte di Ercole. Auguria!ll0 

che i socialisti si accorgano almen" 
che la puzza sta rivoltando il pae.~~ 

La risposta all'on. Rumor, valtOJ1 
anche per De Martino, è venuta sii 
dall'alto, dai freschi colloqui di V11l· 
!ombrosa. E' una risposta di cattl' 
lici. La ha puntualizzata l'on. Donat 
Cattin: ostacolare, prevenire il d~· 
nitivo e stabilizzato dominio del e 
concentrazioni di potere esterno, ued 
in primo luogo economico,· su ? 
stato e sulla società italiana sign1: 
fica programmi definiti, coordinati 
e coerenti d'interventi; la effe~ti~ 
inserzione delle classi lavoratrici a: 
le leve di controllo; non un corretti· 
vo doroteo, ma un sostitutivo de· 
mocratico. 

Abbiamo con questi gruppi cat· 
tolici alcuni discorsi seri e non fa· 
ciii da fare. Ma essi rappresentan() 
una sincera istanza democratica, che 
nonostante ogni amputazione, opera· 
zione d'innesto, irrorazione di pater· , 
nalistico napalm, sempre ritorna e 
rifiorisce dal fondo popolare, segn~ 
di ragioni d'essere obiettive e 01 

vitalità. Come non tenerne attento 
conto per l'alternativa che l'on Ru· 
mor esclude? 

L'altra risposta, amici lettori, l~ 
trovate sull'Astrolabio. Viene dai 
comunisti. E' una risposta seria, 
priva di illusioni, di scadenze a bre· +-, ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.-A 
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ve. Deriva da un proposito di com
prendere a fondo la società politica 
nella quale la loro forza deve opc
?re. C.Onoscerc per poter agire ef · 
~c~emente. Longo parlando a Der 
Ptegel conferma sostanzialmente 

quc:sta linea. Crediamo scartato il 
~rtcolo, che anche noi temevamo, 
ella volontà d'inserzione a qualun

que costo, cioè a costo di comprolll . /i51 modesti, salvo lo zelo fuor 
1 uo~o di periferie ossequienti. 
~b~1amo avuto, possiamo avere 

ragioni di litigio con i comunisti: 
non crediamo di averle scartate so
Pra~tutto come riserve alla ; via 
~tonale», come finora teorizzata. 
; abbiamo sempre considerato un 
e~ore, una stortura, una dcforma
Zlo~e, fisiologica neUa vita di una 
5?deta, escludere da una partecipa
zione alla sua politica, che si dà 
anche stando alla opposizione alla 
sua ?irezione una forza po~lare 
c0s} imponente. Temiamo i residui 
:ff~edisti, temiamo il fanatismo che 

h
. ia cosl impetuosamente da Pe-

c Ino. 

Questa di Pechino è la finale ri
sposta alla politica di Johnson, assai 
gravi l'una e l'altra per le sorti del 
dllndo. Il blocco alla proliferazione 
/ e atomiche è ormai fallito: l'In-
11a vorrà difendersi, ed il Pakistan 
L se~irà; poi c'è Nasser ed Israele. 

a distensione internazionale è or
lllai bloecata, sin quando l'America 
non cambierà conducente. Questa 
:vola oscura è gravida di minacce 

guerra. Ma intanto spira al di 
sotto di essa un vento che è dap
Pettutto d'involuzione. Può essere 
non ne raccolga tranquilli frutti nep
~ure l'espansione neocapitalista, se k accentuano gli scricchiolii già al-

ttnanti delle borse americane. 
In questa situazione possono es

Ìer. fregole di fronti popolari a sol
Ccìtarci? Vi è una prima necessità: 

iuelJa di tener vive tutte le difese, 
coordinare tutte le forze, di te

ner aperte tutte le vie che conduco
~o oltre la soglia della democrazia. 

q.uesta opera desideriamo come 
t>ossiamo di concorrere. 

FERRUCCIO PARRI • 

L'ASTROLABIO - 4 settembre 1966 

La vita politica 

NAPOLITANO, NOVELLA, SERENI 

I COMUNISTI E L'UNIFICAZIONE 

i piedi per terra 

L' on. Giorgio Napolitano dell'Uf. 
ficio politico dd PCI ci ha con

cesso un'intervista difficile da contenere 
in limiti ragionevoli di spazio. Napoli
tano che è uno degli esponenti di mag
gior rilievo della nuova ondata di diri
genti comunisti venuti alla luce negli 
ultimi dieci anni, parla con un linguag
gio molto chiaro nd quale non ricor
rono le espressioni proprie di un certo 
frasario tradizionale dcl suo partito 
( qudlo per intenderci oggetto della 
pungente satira dcl « lavoro culturale » 
di Luciano Bianciardi). Dice molte cose 
tutte da annotare e molto rapidamente: 
tocca un argomento, si accerta di essere 

. 
(Intervista con Giorgio Napolltano) 

stato ben compreso e passa ad un altro. 
In un paio d'ore ha risposto alle nostre 
domande, se ne è poste delle altre in 
un colloquio serrato, fornendoci cos} 
molto materiale ma lasciandoci d'altra 
pa~ nell'imbarazzo di una selezione 
non facile. 

La forza delle cose. Abbiamo comin
ciato col domandargli come si concilia
no il giudizio negativo dd PCI sulla 
unificazione socialista e l'esaltazione del 
rifiuto dell'unificazione da parte di set
tori di sinistra dcl PSI, con la contem
poranea ricerca di punti di contatto con 

-+ 
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l'attuale maggioranza del partito socia
lista e, in prospettiva, con il nuovo 
partito unificato. 

« Confermiamo il nostro apprezza
mento positivo per la battaglia di quelle 
forze intenzionate a portare fino in fon
do il loro rifiuto della unificazione: 
siamo d'accordo con il loro giudizio 
completamente negativo sulle basi idea
li e politiche su cui si è sviluppato il 
processo di unificazione tra PSI e 
PSDI ». 

~ La carta ... » lo interrompo. 
« Sl, anche la carta naturalmente può 

documentare il carattere moderato del-
1 'unificazione. Ritengo però che sul pia 
no ideale e politico sia meno superfi
ciale e meno affrettata la lettera ai 
compagni che Nenni scrisse per il 36° 
congresso del PSI ». Senza bisogno di 
alcun richiamo Napolitano affronta im 
mediatamente l'altra questione posta 
dalla nostra domanda. 

« Per noi non esistono solo le piat
taforme ideali e politiche che i partiti 
definiscono nei loro programmi. Su di 
esse valutiamo ovviamente la nascita di 
un nuovo partito ed è inutile che io 
ripeta qui tutte le ragioni per le quali 
il nostro giudizio non può che essere 
completamente negativo ». Una volta 
nato però il nuovo partito dovrà fare 
i conti con la realtà. .- Come si com
porterà di fronte al problema posto dal
le giunte di sinistra specie da·quelle che 
non hanno alternative che non siano ll 
centrosinistra appoggiato ai liberali o 
il commissario? Come si atteggerà il 
nuovo partito sulla questione sindacale 
per la quale Viglianesi insiste nel pro
porre una prospettiva di sindacato so
cialista? Sappiamo che questa proposta 
è stata ed è nettamente respinta dall:i 
grande maggioranza dei compagni socia
listi ma non possiamo non preoccuparci 
per le inopinate polemiche contro la 
cosiddetta maggioranza comunista delfo 
CGIL contenute nel recente documen
to della sezione sindacale del PSI (an 
che se per una costruttiva discussione 
sui problemi dell'indirizzo di una poli
tica sindacale unitaria sollevati in quel 
documento i .comunisti sono sempre 
d'.-ponibili) » 

Napolitano sviluppa ancora il suo 
discorso sulle frontiere dell'unità che 
dovranno essere difese anche dalle 
forze che nel nuovo partito non vor
ranno accettare le impostazioni tradi
zionali del PSDI in materia di rapporti 
con i comunisti. « Noi ci auguriamo 
che anche quei socialisti impegnati nel 
processo di unificazione ma contrari 
ad un rovesciamento radicale dei rap-

10 

porti unitari con i comuntsu esistenti 
nella società italiana sappiano battçrsi 
concretamente ed efficacemente contro 
tendenze di scissione particolarmente 
evidenti nel caso della Alleanza conta
dini e della creazione di un'organizza
zione sindacale socialista nelle campa
gne, e in alcuni importanti episodi di 
rottura delle giunte di sinistra, come 
a Siena e a Ravenna». 

Facendo degli esempi Napolitano 
mostra di guardare anche a fermenti 
che si manifestano nelle file dell'attua
le maggioranza del PSI: « Anche un 
compagno come Lezzi, che non ha mai 
pensato di contestare l'unificazione, ha 
saputo assumere un impegno coerente 
di rifiuto alla acquisizione di consensi 
di destra per il centrosinistra del comu
ne di Napoli ». 

Fae<:io osservare a Napolitano che 
il discorso dei problemi concreti, della 
ricerca di contatti e incontri parziali tra 
schieramenti idealmente molto diversi, 
ha suscitato in certi settori della sini
stra italiana e segnatamente del PSIUP, 
l'accusa al PCI di cercare un inserimen
to cell'attuale assetto poLtico. «Mi 
pare proprio un momento in cui l'idea 
di un PCI inserito nel centrosinistra 
non può reggere ad una discussione ap 
pena un po' approfondita. Tra noi e il 
gruppo dirigente della Democrazia cri
stiana mai come oggi è stato evidente 
ed acuto il contrasto di indirizzi poli
tici generali. Tra noi e il PSI è egual
mente chiaro che non esistono le condi
zioni di una alleanza politica generale. 
Eppure, a leggere certe riviste molto 
fantasiose sembrerebbe davvero che ci 
abbiano offerto tre o quattro ministeri 
e che il nostro partito stia discutendo 
se accettare o no ... ». 

La questione, spiega Napolitano, è 
un'altra: il PCI si pone effettivamente 
il problema di dar vita ad un certo nu
mero di convergenze su questioni con
crete con forze che fanno parte della 
maggioranza governativa e si sforza di 
determinare nuovi rapporti tra maggio 
ranza ed opposizione di sinistra, in 
modo di far maturare concretamente la 
prospettiva di un'alternativa al centro
sinistra. Accenno appena una domanda 
circa i rapporti tra risultato elettorale 
e proposta comunista di una nuova 
maggioranza. La risposta di Napolitano 
si riconduce di nuovo ai rapporti tra 
PCI e unificazione. « Abbiamo avver
tito il bisogno di precisare meglio la 
prospettiva della nuova maggioranza 
anche alla luce dei risultati elettorali 
che ci hanno mostrato come determi
nati settori dell'opinione pubblica l'ab
biano considerata non realizzabile ». 

Secondo Napolitano, una parte dei 
nuovi consensi socialisti e socialdemo· 
cratici li hanno guadagnati attirando la 
fiducia di forze che aspirano ad uno 
spostamento a sinistra dell'asse politico 
ma che non ritengono possibile uscire, 
almeno per ora, dall'assetto di centro
sinistra. Per Napolitano si può quindi 
« fare un ceco credito alla volontà ri
formatrice di una parte notevole dei · 
consensi su cui il partito unificato può 
contare. Negativo è invece il nost~ 
giudizio sugli orientamenti con i quah 
iJ gruppo che presumibilmente deterrà 
la maggioranza del nuovo partito inten· 
de oggi esprimere sul terreno politico 
la forza che riceve da una parte del 
paese» 

Detto questo Napolitano tiene a pre· 
cisare che la sua affermazione non si
gnifica che quando il PCI proporrà al 
nuovo partito di battersi per questa o 
quella riforma di struttura si tratterà 
di una proposta tattica volta solo a 
« smascherare » i dirigenti di fronte 
alla loro base. « Una simile concezio· 
ne strumentale delle alleanze » afferma 
Napolitano • non è la nostra. Noi cre
diamo alla forza delle cose, alle spinte 
che la realtà impone ad ogni gruppO 
dirigente e su questa convinzione fon· 
diamo tutta la nostra politica unitaria ». 

Gli chiedo di precisare i diversi li
velli e i diversi gradi dei rapporti uni· 
tari che il PCI intende stabilire con l'in
sieme della sinistra italiana. « Con 1 
compagni del PSIUP, con i compagni 
della sinistra socialista decisi a portare 
fino in fondo la loro opposizione alla 
fusione con il PSDI esiste, al di là di 
motivi di discussione e di dibattito che 
naturalmente non mancano, una fonda
mentale comunanza di ideali e di indi
rizzi che ci può permettere di arrivare 
ad una nuova formazione di lotta per 
il socialismo. Il problema dell'nnità non 
è però solo quello della unificazione 
delle forze socialiste più conseguenti, 
e noi poniamo nello stei;so tempo 
quello della ricerca del massimo pos· 
sibile di unità tra tutte le forze di 
sinistra nonostante le divergenze di ca
rattere ideologico e politico generale 
che esistono tra loro » 

Per Napolitano le forze socialiste più 
conseguenti debbono adottare in sostan
za la strategia degli scontri che sono 
anche incontri, delle proposte di allean 
ze su obiettivi concreti nei confronti 
del resto della sinistra: è implicito il 
netto rifiuto della strategia della con
trapposizione frontale che alcuni settor; 
di estrema sinistra del movimento ope
raio sostengono in polemica sempre più 
scoperta con il PCI. 



Socialdemocratici e comunisti. Chie
do a Napolitano se pensa che il PCI 
debba superare limiti e ritardi nella 
propria analisi della socialdemocrazia 
europea. Risponde che si tratta più 
che altro cli approfondire e articolare 
meglio un indirizzo valido, e sviluppa 
una serie di osservazioni sui f enome
ni cui la crisi della socialdemocrazia 
dà luogo nei diversi paesi. Dall'aper
tura ai comunisti della SFIO francese, 
alle scissioni a sinistra in Belgio alla 
rivolta della sinistra laburista inglese 
contro la politica dei redditi e l'appog
gio alla politica di Johnson: Napolita
no sottolinea che sono fenomeni diver
si da studiare senza generalizzazioni 
schematiche, nella loro peculiarità. 
Tocchiamo cosl la questione del con
fronto ideale tra soqialdemocratici e 
comunisti. « De Martino ha parlato di 
un confronto necessario e noi siamo 
sempre interessati a condurlo per chia
rire e approfondire i punti cli contatto 
e quelli cli divergenza ». 

Napolitano tiene a precisare che i 
comunisti non sono disposti a hsdare 
imporre al confronto un carattere 
astratto di discorso da limitare alle 
diverse concezioni di alcune questioni 
generali come la strategia delle riforme 
o il rapporto democra7.ia socialismo. 
Torna ancora ad una delle costanti del 
suo ragionamento: «Vogliamo che il 
confronto tocchi anche i problemi con
creti e su questa pretesa insisteremo ». 

Il fatto che, come ha detto De Mar
tino, il nuovo partito accetterà il patto 
Atlantico che il PCI avversa non deve 
costituire a giudizio di Napolitano « un 
alibi per non discutere le singole scelte 
di politica estera che la situazione inter
nazionale impone al nostro paese». 
. Analogamen;e di fronte alle affc:rma

ztoni (per la verità molto generiche) 
dello stesso De .Martino di una diversa 
concezione della scala di priorità delle 
riforme, Napolitano dichiara che ~imil~ 
affermazioni non possono consentire ai 

socialisti di « eludere confronti e colle
gamenti su questioni precise e mature 
da molto tempo come l'attuazione delle 
Regioni, la realizzazione della riforma 
urbanistica, ccc.». 

A questo proposito Napolitano insi
ste molto sulla necessità di una grande 
ripresa di movimenti dal basso di ca· 
rattere unitario relativamente autonomi 
dai partiti senza il cui contributo le 
riforme « o non si realizzano o si rea
lizzano male subendo mutilazioni e 
svuotamenti so:;tanziali ». 

Agrigento. Agrigento con la polemica 
e i problemi che ha suscitato è per 
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Napolitano un esempio molto calzante 
di una questione che richiede la con
vergenza tra forze della maggioranza e 
forze dell'opposizione di sinistra, ove :;i 
voglia ottenere un certo arginamento 
del prepotere democristiano e porre le 
premesse della soluzione di alcune que
stioni cli enorme interesse generale. La 
polemica su Agrigento, afferma Napo
litano, ha assunto caratteri molto im· 
portanti: « Da parecchio tempo l'attri
to tra la OC e i suoi alleati non rag
giungeva queste punte, ma c'è nnche 
qualche altra cosa che ne fa un mo
mento da osservare attentamente ». 

Larga parte della grande stampa ha 
riflesso l'allarme delle classi dominanti 
per le possibili conseguenze di questa 
clamorosa rivelazione della corruzione 
che è alla base del sistema di potere 
della DC. Secondo Napolitano è neces
sario anche dal loro punto di vista ripu
lire e correggere qualcosa per contenere 
quella che il },fessaggero chiama la spe
culazione comunista. Gli chiedo se non 
ritiene che questi gruppi mirino a ser· 
virsi per questo scopo del futuro partito 
unificato. « Probabilmente questa ipo
tesi viene accarezzata da gruppi del po
tere economico per effettuare nell'am· 
bito di un sistema ad egemonia mode
rata alcune correzioni moralizzatrici. 
Bisogna vedere se non si tratta di una 
ipotesi velleitaria» (e ho l'impressione 
che propenda a crederlo). «Certo è che 
si può fare ben poco senza nuovi rap
porti politici tra le forze di sinistra 
anche per andare a fondò nella que
stione di Agrigento. La DC per Agri
gento è disposta al più a far volare 
qualche straccio. Per andare a fondo 
occorrerebbe una commissione parla· 
mentare, per istituirla bisogna fare in 
Parlamento una maggioranza di sinistra 
che batta la OC ... L'on. Pellicani del 
PSDI ha ipotizzato una revisione dei 
rapporti con la DC prima del 1968: la 
questione cli Agrigento può diventare 
un primo banco cli prova di queste in
tenzioni manifestate da Pellicani e da 
tant' altri esponenti del PSDI e del 
PSI. Senza un profondo prog.resso nei 
rapporti unitari tra la forze di sinistra, 
senza la difesa e il rafforzamento di 
quei tessuti che già esistono nel paese, 
sono profondamente convinto che sia 
impossibile non solo preparare un'alter
nativa alla OC ma anche realizzare ele
mentari operazioni di moralizzazione e 
contestare in qualche misura l'egemonia 
democristiana ». 

I cattolici e la sinistra. Concludiamo 
un colloquio che ha avuto per filo con-
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duttore il problema dell'alternativa alla 
DC con una domanda « provocatoria » 
sul dialogo con i cattolici. La risposta 
è molto precisa: «Non si può battere 
l'egemonia dorotea senza !'apporto di 
una importante componente cattolica, 
quindi il dialogo deve andare avanti 
come momento integrante cli una poli
tica dell'unità delle sinistre». · 

Piuttosto Napolitano accenna alla 
necessità cli mettere meglio a fuoco po
liticamente H dialogo, cercan~o di indi
viduare gli interlocutori e superando 
una certa genericità che ha talora ca· 
ratterizzato il dialogo nel passato. Os
serva che settori non marginali del 
mondo cattolico mettono in discussione 
il partito unico dei cattolici, a comin
ciare dalle A"€LI. 

Questo è un punto cli riferimento 
essenziale per il dialogo. Lo sviluppo 
concreto di queste spinte può avere 
una grande portata politica. Anche con 
le sinistre che rimangono nella OC Na
politano dichiara necessario tenere 
aperto un discorso: « Sono state spesso 
oggetto di veri e propri linciaggi da 
parte della grande stampa che ]e ritiene, 
per la loro dislocazione, delle forze 
molto pericolose». 

Il lungo colloquio è ormai finito e le 
parole di condusione Napolitano le 
spende per affermare che il PCI neJla 
sua atten:done per tutti i problemi con
creti che maturano ogni giorno nel 
paese mantiene un collegamento non 
soltanto ideale con i problemi e le lotte 
dello sviluppo socialista nel mondo. 
In questo, dice, è la sostanza della ten
sione del PCI , impegnato a guardare 
lontano tenendo, contro ogni tentazio
ne a divenire una piccola setta, il colle
gamento con la realtà o, come egJi dice 
spesso, « i piedi per terra ». 

A.S . • 

abbonatevi 

a 

l'astrolabio 
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MATTE01TI, TANASSI, NENNI 

UNIFICAZIONE 
Il dibattito 

mancato 

e on la ripresa della attività poli
tica, i! processo di unificazione so

cialista sarà rapidamente portato a con
clusione. Nonostante alcuni rinvii, per 
la metà di settembre è prevista la 
riunione dei comitati centrali del PSI 
e del PSDI, mentre al più tardi per la 
fine di ottobre saranno convocati i due 
congressi nazionali. 

A partire da quel momento l'unifi
cazione sarà avvenuta. Il partito unifi
cato avrà i suoi organi dirigenti nazio
nali, derivati dalla unione di quelli dei 
due attuali partiti: un comitato cen
trale di oltre duecento persone e una 
dHezione di oltre cinquanta. Si tratterà 
quindi di organi elefantiaci, che diffi
cilmente potrebbero con la necessaria 
snellezza assicurare i compiti di dire
zione politica del partito. Per ovviare 
a questo inconveniente è già prevista 
la costituzione di un esecutivo naziona
le che affiancherà la segreteria, assu
mendo di fatto le funzioni attualmente 
spettanti alle direzioni nazionali. 

Rimane il problema della costituen
te socialista. L'idea della costituente 
fu lanciata da Pietro Nenni nella sua 
« lettera ai compagni », alla vigilia del
l'ultimo congresso del PSI. Nenni la 
giustificò con l'esigenza di non limitare 
l'unificazione alla somma dei due appa
rati, facendone invece un momento più 
ampio di confluenza socialista capace 
di aprire una prospettiva di rinnova-
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mento nella situazione politica italia
na. Concretamente la proposta si sareb
be dovuta tradurre, nelle intenzioni del 
vecchio leader, in un vasto dibattito 
democratico nel paese destinato a con
fluire in una assise nazionale delle for
ze interessate alla unificazione. Da allo
ra l'obiettivo della costituente non è 
stato abbandonato, ma le due condizio
ni che la giustificavano non si sono 
mai realizzate. 

Le forze estranee all'unificazione. 
E' mancata innanzi tutto la volontà di 
coinvolgere nel processo di unificazio
ne le altre forze della sinistra non 
comunista. Alcune di queste forze non 
erano pregiudizialmente disponibili per 
ur: a tale prospettiva. E' quasi ovvio, ad 
esempio, osservare che l'ostilità del 
PSIUP, ad ogni dialogo con la social
democrazia non soltanto italiana ma 
europea, creava uno steccato insupera
bile e rendeva questo partito imper
meabile a qualsiasi proposta, anche 
più seria di quella avanzata solo per 
motivi tattici in un primo tempo da De 
Martino (Unificazione PSI - PSDI -
PSIUP). Proprio il PSIUP è stato in 
questi mesi il principale animatore di 
una unità socialista, fondata su conte
nuti rivoluzionari, e concepita come 
alternativa all'unità « socialdemocrati
ca » PSI-PSDI ( « i socialisti con i so
cialisti, .l socialdemocratici con i social
democratici » ): una politica che lo ha 
coerentemente portato ad assumere una 
posizione critica e negativa anche nei 
confronti della proposta, proveniente 
dal PCI, di una generale unificazione 
di tutte le forze socialiste esistenti nel 
paese. 

Ma alla sinistra del PSI e del PSDI , 
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rimangono estranee all'unificazione an
che altre forze politiche che non hanno 
mai opposto di fronte alla socialdemo
crazia italiana ed europea pregiudiziali 
altrettanto rigide di ordine ideologico, 
pur non condividendo gli immediati 
obiettivi politici e la politica di allean
ze del partito unificato: il partito ra· 
dicale, che persegue da posizioni dì 
minoranza una politica di alternativa 
alla DC, considera i socialisti del nuo
vo partito necessari interlocutori per 
il raggiungimento di questo obiettivo, 
pur avversandoli per la riconfermata 
alleanza di centro-sinistra: i circoli, i 
movimenti, le associazioni che si mol
tiplicano nel paese spesso senza nlcuna 
iniziativa coordinata, esprimono senza 
delimitazioni più vaste esigenze di uni
tà della sinistra; lo stesso discorso vale 
per alcune riviste (pensiamo in parti
colare a Questitalia e alla posizione 
che ha nssunto ormai da oltre un anno 
nel dibattito sull'unità politica dei cat
tolici). 

Resta infine estraneo alla unificazio
ne, pur valutandola positivamente, una 
forza politica assai più vicina ai due 
partiti socialisti: il partito repubblica
no. Cosa ha impedito, al PRl, di essere 
partecipe e protagonista del processo 
di unificazione? 

La posizione repubblicana. L'on. La 
Malfa reagl violentemente, appellando
si al patriottismo di partito, quando 



questa proposta fu avanzata da Simon
dni all'ultimo congresso repubblicano. 
« Non abbiamo nessuna ragione - era 
la tesi di Simoncini - per estraniarci 
da una tale operazione, l'unica in gra
do di creare una forza politica capace 
di confrontarsi con la Democrazia Cri
stiana e con il Partito Comunista». 
Abbiamo - fu la risposta di La Malfa 
- nostre tradizioni da salvaguardare, 
una funzione peculiare da assolvere co
me partito di democrazia pura che si 
colloca su posizioni differenti da quelle 
delle forze della democrazia socialista e 
della democrazia cristiana. 

Ideologicamente in quel dibattito, 
poteva forse aver ragione Simoncini, 
ma politicamente l'aveva La Malfa, no
nostante che fra i due apparentemente 
fosse proprio il primo a fare un ragio
namento politico e il secondo a far 
valere motivi ideali. Forse è vero che 
in termini di schieramento, in termini 
di programma, in termini di ideologia 
(soprattutto dopo la pubblicazione della 
carta costitutiva del Partito unificato), 
è ormai scomparsa ogni sopravvivenza 
della tradizionale divisione e contrap
posizione fra repubblicani e socialisti. 
Forse è vero che, uscito Pacciardi, 
tutte le posizioni sostenute dal PRI o 
all'interno del PRI potrebbero trovare 
posto e funzione in una grande e artico
lata formazione di democrazia sociali
sta. Ma politicamente questa parteci
pazione del PRI come si sarebbe po
tuta tradurre? In un partito di tipo 
tradizionale, gerarchico, centralizzato, 
che non concepisce altra forma di arti
colazione democratica all'infuori <li 
quella, classica per il socialismo italia
no, della costituzione delle correpti, la 
componente repubblicana poteva ~vere 
soltanto la prospettiva di una rapida 
dissoluzione e del completo assorbi
mento. Per difenderne la vitalità e la 
autonomia all'interno dello schieramen
to della sinistra non c'era, per La Malfa 
e per il PRI, altra alternativa che 
quella di tenersi fuori del processo di 
Unificazione. 

E' mancata quindi. ed è comprensi
bile, ogni iniziativa da parte del Partito 
Repubblicano. Ma è mancato anche da 
Parte delle classi dirigenti dei due par
titi socialisti ogni sforzo di concepire 
e di vedere l'unificazione in termini 
diversi da quelli della composizione de
gli interessi elettorali e organizzativi 
dei due apparati. 

L'unico tentativo in questo senso fu 
fatto, al congresso socialdemocratico, 
dal sindaco di Milano. In un discorso, 
anche per altri asp;tti positivo, Buca-
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lossi propose per il nuovo partito un 
tipo di organizzazione federativa che 
salvaguardasse l'autonomia di tutte le 
componenti socialiste e che consentis
se di superare la prevalenza soffocatri
ce del centralismo e della burocra1ja, 
di cui fino ad oggi la contrapposizione 
meccarùca delle correnti ha costituito 
l'unico possibile correttivo. Era un di
scorso che meritava di essere approfon
dito, ma che non fu raccolto da nessuno 
nè all'interno nè all'esterno del PSDI. 
E non a caso il sindaco di Milano si 
autoescluse dal compromesso unitario 
con il quale si concluse quel congresso. 

L'inchiesta sull'unificazione. E' pro
babile che alcuni dei dirigenti del PSI, 
e forse anche alcuni dirigenti socialde
mocratici, non abbiano ancora dcl tutto 
rinunciato alla idea originaria di una 
costituente « aperta ». A questi propo
siti e a questa esigenza rispondeva in
dubbiamente il manifesto "degli intel
lettuali, fiimato fra gli altri da Ga
rosci, Valiarù, Calogero, Bobbio. Dalle 
stesse ragioni è stata dettata l'iniziativa, 
di una inchiesta, pubblicata nei mesi 
di luglio e di agosto quasi quotidiana
mente dalle colonne dell'Avanti', fra 
i socialisti senza tessera. Abbiamo già 
avuto occasione di commentare il ma
nifesto degli « intellettuali » e dòbbia
mo on; constatare che non ha avuta il 
seguito e gli sviluppi che i dirigenti 
socialisti se ne attendevano, probabil
mente proprio a causa del limite che 
ne denunciavamo, quello di costituire 
una adesione meccanica e non un con
tributo critico, capace di arricchire dal
! 'esterno il dibattito sulla unificazione. 
Più interessante l'inchiesta dell'Avanti.' 
proprio per il tentativo che è stato ef
fettuato di verificare presso una opi
nione esterna, anche se. ristretta, il di· 
battito di vertice svoltosi fra limitati 
gruppi dirigenti dei due partiti. 

L'inchiesta, che fornisce una vasta 
gamma di opinioni, alcune negative !! 
critiche, la stragrande maggioranza fa
vorevoli alla unificazione, meriterebbe 

·una analisi più dettagliata. Alcuni dati 
meritano tuttavia di essere subito rile
vati. Fra i favorevoli, la maggior parte 
degli interpellati chiedono al partito 
unificato capacità di contestazione d:l 
potere democristiano (molti coloro che 
parlano di alternativa alla DC). E' qua
si del tutto assente la tradizionale pole· 
mica socialismo-socialdemocrazia, tran
ne che in alcun( dei più anziani. Il 
socialismo è concepito come una forza 
democratica, ma anche come una forza 
effettivamente autonoma. E' avvertita 
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l'esigenza di un partito « nuovo ». 
Viene posto spesso l'accento sulle ri
forme « civili » oltre che su quelle eco
nomiche. Il modello indicato con mag
giore frequenza è quello delle società 
scandinave. Solo coloro che hanno già 
avuto responsabilità ed e!>perienze po
litiche indicano concretamente if con
tributo che intendono dare all'azione 
e allo sviluppo del nuovo partito. 

Si tratta di indicazioni parziali, ma 
già sufficienti a comprendere l'impor
tanza che avrebbe potuto avere un pro
cesso unitario che si fosse sviluppato 
attraverso un ampio dibattito democra
tico. E' improbabile che ciò che non 
è stato fatto nell'avviare l'unificazione 
possa esserlo nel breve tratto di tempo 
che separa dalla sua conclusione. Una 
tacita intesa fra le classi dirigenti dei 
due partiti spinge a non rimettere in 
discussione l'accordo raggiunto in seno 
al comitato' peritetico e concretatosi 
nella definizione della carta ideologica 
e dello statuto e nelle norme transito-

. LA MALFA 

rie che regoleranno la vita del partito 
unificato fino al primo congresso uni
tario, previsto per dopo le elezioni 
del 1968. 

In queste condizioni, nonostante le 
migliori intenzioni, la costituente sarà 
poco più di una manifestazione co
reografica a conclusione dei congressi 
nazionali dei due partiti. Non sminuirà 
l'importanza obiettiva che l'unificazio
ne socialista riveste per gli immediati 
sviluppi della situazione politica italia
na, ma costituirà pur sempre una oc
casione perduta. 

GIANFRANCO SPADACCIA • 
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FINANZE 
Il monopolio 

autonomo 

P.RETI 

svolgere in proprio compiti economici. 
« Gli enti pubblici - argomenta il mi
nistro - non mi sembrano molto adat
ti a operare nel settore economico, per
chè è praticamente difficile che essi 
non abbiano, sia pure in minor misura, 
le stesse caratteristiche burocratiche 
dell'Amministrazione dello Stato». 

L' on. Preti si sta occupando del pro-
blema della ristrutturazione del Una proposta pericolosa. Non è una 

Monopolio Tabacchi, e ciò rientra ap- tesi nuova, anche se per lo più la si 
pieno nelle sue funzioni di ministro del- sente esprimere da uomini politici di 
le Finanze. Si può dire, anzi, che la que- parte liberale e, in sede economica, ne
stione è di rilevante importanza per chi gli ambienti della Confindustria. In 
si occupa delle entrate del bilancio sta- ques~o caso, anzi, si fa un passo più in
tale, al cui volume complessivo le tasse nanzi, affermando che, « sia pure in 
sul fumo contribuiscono largamente. minor misura», è praticamente difficile 

Cosa propone l'on. Preti? In un'in- che le partecipazioni statali non abbia
tervista rilasciata a un settimanale egli no limiti burocratici analoghi a quelli 
ha manifestato l'intendimento di trasfor- degli enti pubblici. L'on. Preti - dia
mare l'azienda di Stato in azienda a par- mogliene atto - si ferma a mezza stra
tecipazione statale, pur preservandone da, anzi, loda le partecipazioni statali, 
il carattere monopolistico. Secondo Pre- pur ponendo unilateralmente l'accento 
ti ogni altra soluzione sarebbe insoddi- sui criteri « aziendalistici e produttivi
sfacente, e in primo luogo quella propo- stici » che ne debbono caratterizzare 
sta dai sindacati per il complesso delle l'azione: criteri che, bene inteso, non 
azien?e autonome: « Una più larga ed contestiamo, purchè non si confondano 
effetnva autonomia di gestione attra- le esigenze di efficienza produttiva con 
verso un~ struttura aziendale che con- • l'indifferenza o l'insofferenza per i suoi 
senta a ciascuna di esse, sia pure nel- riflessi sociali. 
l'~mbito. dello. Stato, di op~rare in re- Ma la proposta di « irizzazione » del 
g1me ?1 gestione econom1ca propria Monopolio Tabacchi formulata dal
d.ell_e imprese ind~stri~li. e comme~- l'on. Preti, ci sembra ~ricolosa e inop
c1ali ». Que.ste, per 1! T?1mstro delle F1- portuna per due ordini di motivi. In 
nanz~, (soc1ald_emocrat1co). son? _delle primo luogo, perchè l'apprezzamento 
velle~ta. Infatti, a su~ avv1~0 ~J s1 tro- positivo che diamo della funzione pro
va d1 fronte non. a _d1sfunz1~m da ~or- pulsiva e orientativa dello sviluppo eco
reggere, a T?et~1 di conduzione az1en- nornico propria delle partecipazioni sta
d~l~ ?a ~az1ona~1zzare,_ ma a una sorta tali (che rappresentano uno dei pilastri 
d1 1st1tuz1onale incapacità dello Stato di di una politica di programmazione che 
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aspiri ad essere veramente incisiva) ci 
induce a diffidare dalle forme di inter· 
vento dispersive. Riteniamo, cioè, che 
compito delle partecipazioni statali non 
sia, come sovente è accaduto in passa· 
to, quello di curare delle aziende ma· 
late, private o pubbliche che siano, ben· 
sl quello di operare prevalentemente in 
settori-<:hiave dell'economia laddove• i 
ponga l'esigenza di accelera;e il proces· 
so di sviluppo o di colmare vuoti 
(o correggere orientamenti non confor· 
mi alla « logica » della programmazio
ne) dell'iniziativa privata. Francamente, 
non ci sembra questo il caso del Mono
polio Tabacchi, per il quale il potere 
pubblico può agire direttamente al fine 
di portare l'azienda a un maggior gra· 
do di efficienza. 

Carrozzoni e programmazione. Il se· 
c~~do motivo di dissenso investe il giu· 
d1z10 generale che l'on. Preti dà circa 
la presenza pubblica nell'economia. Au· 
torevoli studiosi (se non andiamo errati 
lo. s~esso presidente dell'IRI, pr6f. Pe
tr1ll1) hanno in più occasfoni sottoli· 
neato che le partecipazioni statali rap
presentano una « formula » moderna ed 
efficace di intervento pubblico ma non 
l'unica « formula» possibile. È non si 
t~at~a di una « formula » magica, capace 
d1 malve.re automaticamente ogni pro
blema: v1 sono state, vi sono e vi sa· 
ranno aziende a partecipazione Hatale 
c~e f~nzionano bene e aziende a parte
c1paz1one statale che funzionano meno 
bene. Questa duplice possibilità (che, 
del resto, è riferibile anche alle aziende 
private) vale altresl per le aziende di
rettamente pubbliche, e il caso del· 
l'ENEL. ci sembra in proposito esem· 
plare. S1 tratta di un'azienda la cui ge· 



stione implica difficoltà ben magg1on 
di quelle che si trova ad affrontare il 
Monopolio Tabacchi, eppure non ci 
c~nsta che vi imperi il burocratismo o 
v1 regni l'inefficienza. Per tiepido e 
polemico che sia nei confronti del
l'~NEL, l'on. Preti avrà pur letto i 
bilanci e le relazioni di attività dell'En
te elettrico nazionalizzato e avrà altresl 
preso visione dei giudizi positivi che, 
sulla gestione dell'ENEL, sono stati for
mulati, sia pure « a denti stretti », negli 
stessi ambienti politici cd economici av
versi alla nazionalizzazione. Dovrebbe 
anche essere a conoscenza, l'on. Preti, 
delle vistose entrate fiscali che proven
gono dall'ENEL, e che vengono calco
late con un rigore assai superiore a 
quello che era in uso ai tempi dei mo
nopoli elettrici privati. 

Per non mante~ere in vita « carroz-
2?Di », quindi, non è necessario priva
tJZzare o « irizzare »: basta governare 
~n serietà, dirigere con comperenza, 
riformare con coraggio. E, se i « car
rozzoni» prosperano (come prospera, 
~d esempio, la Federconsorzi), non è 
il. caso di trarne conseguenze « ideolo
giche » di tipo malagodiano, ma piut
t0sto di chiedersi se non sia giunto il 
~omento di operare con più effetgia per 
liquidare incrostazioni burocratiche e 
combattere gruppi di potere particolari
stici: il che si può fare non col metodo 
della smobilitazione e della rinuncia (il 
caso del Monopolio Tabacchi è, di que
J~o metodo, un sintomo modesto ma 
sintomatico), bensl con un serio, con
creto, intelligente impegno politico. Al
trimentii, che senso ha parlare di pro
grammazione? 

GIORGIO LAUZI • 
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WARBURG 
LA RINASCITA 
DEL PAGANESIMO 
ANTICO 

Contributi alla storia della cultura. I capolavori di 
sensibilità psicologica e geniale padronanza del ma
teriale che hanno assicurato ad Aby Warburg un 
posto particolare tra i grandi storici dell'arte. Pre
fazione di Gertrud Bing. Rilegato L. 7000 

ROSARIO ROMEO 
IL GIUDIZIO STORICO 
SUL RISORGIMENTO 

Un bilancio della scienza storica italiana. Edizioni 
Bonanno. L. 1800 
Dell'Editore Bonanno La Nuova Italia presenta inol
tre: VITTORIO FROSINI, Breve storia della critica al 
marxismo In Italia, L. 1800. ANTONINO BRUNO. La 
formazione del pensiero politico di Rousseau, L. 1200. 
MARIO CONDORELLI, Stato e Chiesa nella rivolu
zione siciliana del 1848, L. 1800. 

La Nuova Italia 
Aldo Visalberghi 
ESPERIENZA E VALUTAZIONE 

La nuova edizione del libro che per la prima volta in Italia ha 
affrontato organicamente i problemi della valutazione. L. 2000 

Giovanni Miecoli 
CHIESA GREGORIANA 

Le esigenze di riforma che emergono nel secolo Xl da una 
realtà sanguinosa e feroce, sfiorata appena da dieci secoli di 
cristianesimo. L. 2800 

COMUNE 
E PROGRAMMAZIONE 

Scritti di Vittore Fiore, Marcello Fabbri, Sandro Fiore, Decio 
Scardaccione, Rino Formica, Nicola Damiani e Michele Cifa
relh. Un discorso concre:o e necessario nel momento in cui 
si parla d1 pianificazione e neoregionalismo. Edizioni Lacaita 
L. 650 

Novità Paldeia: Alfred Wikenhauser, Introduzione al 
Nuovo Testamento (L. 3000), « la piu penetrante e 
sicura guida ai risultati oggi raggiunti nel campo 
neo-testamentario "· Heinrich Schlier, Lettera al Ga
latl (L. 2500), un insuperabile commento paolino. 



agenda internazionale 

DE GAULLE E IL RE DEL LAOS 

Un grande gioco con prospettive im
preyedibili. Da Parigi a Pnom Penh 

auraverso Addis Abeba, per citare solo 
le cappe « internazionali » del viaggio di · 
De Gaulle. (Quelle di Gibuti, delle isole 
<lei Pacifico e delle Antille hanno un 
interesse evidentemente più interno, qua
si esclusivamente «francese»). Sta forsl" 
per venire alla luce dalle pieghe contorte 
del disordine internazionale di oggi, esplo
sivo nella sua quasi assurda logicità, una 
nuova ipotesi neutralista. Prende corpo, 
e acquista coesione, quello che potremmo 
chiamare, senza dare alle nostre parole 
un senso troppo irreale, il «disimpegno 
<lei re». Infatti stiamo assistendo al na
scere, forse ancora nebuloso e non esente 
da ambiguità, di una nuova realtà inter
nazionale che tenta di neutralizzare, con 
la propria presenza auiva, quella « bomba 
a tempo », vicina ormai al punto critico, 
che è il Vietnam. 

Una nuova ipotesi neutralista. Ed è 
De Gaulle che tcnta4\li coagulare intorno 
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a sé il nuovo fronte neutralista non più 
ormai contenuto all'interno del filo rosso 
che delimita lo spazio internazionale dei 
Paesi progressisti, ma aperto anche a Na
zioni che dentro i loro confini si presen
tano con un volto apc:rtamente neocapita
lista, come la Francia, o conservano ad
dirittura (ad es. l'Etiopia) \trutture poli
tiche quantomeno arretrate. 

Ai nomi di Tito, Nasser, Nerhu, stan
no per aggiungersi ora quelli di De Gaul
le, Sihanuk e, sia pure con una venatura 
di maggiore prudenza, Haile Sclassie. 
(Già un anno fa, 1'8 agosto '65, 11 monar
ca etiopico esprimeva pur con qualche re
ticente ambiguità, in un'intervista al set
timanale /eune Afrique, la sua volontà 
neutralista. « Credo che ogni Nazione 
- affermava infatti a propasito delle vi
cende vietnamite - debba evitare qual
siasi ingerenza negli affari interni degli 
altri paesi). 

L'handicap. Dc Gaulle era partito per 
la sua scalata pacifica con un forte han-

IL 
GRANDE 

GIOCO 
dicap: lo scctt1c1smo, a volte ostile, di 
gran parte ddla stampa occidentale circa 
i risultati reali della sua azione diploma
tica. Il Daily Telegraph scriveva, ad esem
pio che « è quasi impossibile conciliare il 
romanticismo che impregna questo viag
gio con il realismo freddo e duro che il 
Pre~idcntc ha dimostrato mettendo fine 
alla guerra d'Algeria e tentando di ot~e
nere il massimo dai suoi partners dcl 
MEC ». Le prospettive del viaggio, per 
i suoi critici, apparivano, infatti, soffocate 
in una pesante alternativa: o Dc Gaulle 
tentava una solitaria, e solo prestigiosa, 
avventura nel tentativo di voler attri
buire al 3UO Pac~c un ruolo di antagoni
sta delle Potenze che oggi si scontrano 
nel mondo; oppure intendeva ergersi a 
portavoce di tutte le istanze neutraliste e 
pacifiste che, con varie colorazioni e sfu
mature si stanno facendo spazio nello scac· 
chiere internazionale, autoinvestendosi 
co)Ì di un mandato che nessuno gli aveva 
conferito. Dal viaggio, insomma, non sa
rebbe uscito nulla di concreto per nessu-

\ 



SIHANUK 

no e le cose sarebbero rimaste come pri
ma con la corda vietnamita, cioè, tesa 
~no al limite di rottura e un disordine 
·~~ernazionale che s'allontana sempre di 
~au dai binari della coesistenza per avviar
M a divenire caos. 

Una conferma. I latti hanno invece di
rnostrato il contrario. Il « lungo viaggio 11 

dei Presidente francese è sfuggito a quc· 
Sta alternativa. Dc Gaulle è rìusci:o a da
re in larga pane al suo tour un rilievo 
~litico che esce dagli schemi <li un sem· 
pltcc battage propagandistico. 

Ad Addis Abeba l'attivismo neutrali
stico del Presidente francese ha avuto 
la sua prima conferma. « A parcire dal 
c~nflitto che imperversa nell'Asia sud· 
0nemale e che si estende mediante una 
SCalata condotta dall'esterno - ha affer
mato De Galle nella capitale etiopica -, 
non cessa di aumentare il pericolo di 
Una guerra .fra due continenti e <li conse
&uenza il pericolo di una catastrofe uni
versale. Dinanzi a<l un simile pericolo, 
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non è forse vero che le nazioni indipen
denti pacifiche" e disinteressate debbono 
concordare il loro atteggiamento e, all'oc
correnza, la loro azione? ». Dopo queste 
parole non è del tutto errata l'ipotesi di 
un nuovo e più ampio fronte di neutrali. 
E la possibile nascita di questa forza neo
neutralista in grado di ammorbidire, sia 
pure in parte, gli urti ~< caldi » che ~tanno 
verificandosi con sempre più frequenza 
nella scena asiatica, rappre!lenta un inne
gabile risultato politico dcl viaggio di 
Dc Gaulle. 

Da Addis Abeba a Pnom Penh. Il ca
rattere « politico >i del viaggio dcl Presi
dente francese acquista maggiore eviden
za. I colloqui con il rappresentante di 
Hanoi potrebbero infatti portare a concre
te iniziative atte a favorire il trasformarsi 
di un'inutile e sanguinosa guerra, in un ne
goziato. Nell'istante jn cui scriviamo non 
ci è dato di sapere il senso delle parole che 
De Gaulle e l'ambasciatore vietnamita si 
diranno. Una cosa però sembra certa: 
sarà un colloquio importante. I corrispon-

Sun VIETNAM 

HAILE SELASSIE 

denti da Parigi di alcuni quotidiani ita· 
liani affermano che non sono pochi gli 
osservatori francesi convinti che il collo
quio potrà avere ripercussioni sull'evolu
zione del conflitto vietnamita. A ~sregno 
di questa tesi giocano due clementi: t) po
co prima ddl'arri\'O di De Gaulle nella 
capitale cambogiana, il nuovo rappresen
tante diplomatico vietnamita si è intrat
tenuto in un lungo colloquio coll'amba
sciatore francese; 2) analoghi contatti, a ca
raucrc ufficioso, tra rappresentanti di Pari
gi e Hanoi, hanl?o avuto luogo divcne ~etti
mane fa. 

La logica del pessimismo. :\fa que
~to quadro, fondamentalmente positivo, 
dcl «tour presidenziale» non deve condur
ci verso facili ottimismi. Al di là delle pro
spettive di ricomposizione del neutralismo, 
come componente politica attiva, nello 
scacchiere internazionale, il viaggio del 
Presidente francese dovrà fatalmente scon· 
trarsi con gli interessi, i « percl-.è ii, le ra-

~ 
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MANSFICLD Il Fur.BRIGHT 

gioni e i torti, <lclle pre~cnzc politiche e 
militari che operano nella regione. E gli 
americani sono i primi ad esprimere que
sto pessimismo. Il New York Times, ad 
esempio, scrive: " Così è là (a Pnom 
Penh n.d.r.), alle frontiere di una guerra 
che si s\'iluppa sempre <li più, che il Ge
nerale pronuncerà il suo più importante 
discorso... suggerid forse le gran<li linee 
di una formula conciliatrice:. Pronuncerà 
parole, probabilmente, ancora più dure 
che nel passato per condannare l'impegno 
americano nd conflitto. E, dopo aver 
parlato, volerà verso la ~uova Caledonia, 
Thaiti e Parigi . .Ma non per questo ver
ranno diluiti i contrasti e sciolti i nodi 
estremamente complessi che soffocano in 
una guerra sanguinosa questa zona ». 
Tutto rimarrà come prima per il quoti
diano nuovayorchcse. Forse è un pessi
mismo eccessivo, forse qualcosa di con
creto scaturirà veramente dal « lungo 
viaggio ii.di Dc Gaulle. Ma 'non possiamo 
nasconderci quel tanto <li verità che è 
possibile leggere tra le righe dcli 'autore
vole giornale statunitense. E' vero che da 
parte di Washington si sta tentando di 
rilanciare, non sappiamo con quanta sin
cerità, una sorta di offensiva politico-di
plomatica quale preludio ad eventuali ne
goziati (l'invito rivolto da Johnson al
l'URSS, il 26 scono, per il raggiungimen
to di un accordo sul problema ddla non 
diffusione delle armi nucleari e sulla 
questione vietnamita, fa parte di questo 
nuovo, preteso, piano di pace degli USA). 
Ma è anche altrettanto vera, con tutta 
probabilità, la notizia riportata da News
wuk di due settimane fa, secondo la 
quale gli Stati Uniti sarebbero pronti ad 
invadere il Vietnam del Nord il pros
simo autunno. 

La rivista .)tatunitense rivela addirit
tura che gli sbarchi dci marines verran
no effettuati lungo la costa meridionale 
del Nord Vietnam al fine di bloccare i 
canali di rifornimento che attraverso la 
zona smilitarizzata, legano Hanoi ai ter
ritori contr?ll~ti <lai Vietcong. 

I nodi vietnamiti. Questa ambiguità di 
un'America divisa tra timidi desideri di 
uscire dalla trappola senza perdere la fac-
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eia e volontà molto più pesanti, in quan
to derivano da un preciso schoma politico, 
di volersi a rutti i cosu assicurare defini
tivamente un Vietnam non comunista, 
produce l'altro stretto nodo, che condiziC>
na in una sua logica quasi allucinata il 
« caldo » puzzle vietnamita: l' irri<lucibi
lità di Pechino. I cinesi, che osservano 
così da vicino le distruzioni <ld napalm, 
che possono registrare con meticolosità 
ogni nuova base aerea e navale che gli 
americani costruiscono ormai a ritmo ~er· 
rato, nel Vietnam del Sud, non possono 
credere alla sincerità delle grigie offerte 
di pace di Washington. E' questa logica 
incredulità che determina l'ascesa di Lin 
Piao e le reiterate manifestazioni di ag· 
gressività che si registrano nella piramide 
cinese, dai leaders alle assurde (per noi) 
« guardie rosse ». 

Ed è una Cina sempre più chiusa nelle 
sue manifestazioni di angolosa durezza 
che finisce con lo spingere gli hard·me11 
di Washington a precipitare sempre più 
in fretta nella logica dcll'escalatio11. Contro 
questa realtà si scontra De Gaulle. 

«L'azione militare degli Stati Uniti da 
un lato e i propositi bellicosi dci dirigenti 
cinesi dall'altro si giustificano reciproca
mente dando il via ad una dialettica tra
gica e assurda». E' in queste parole 
scritte da Raymond Aron pochi giorni fa 
che si rintracciano con chiarezza· i perchè 
del pessimismo di una larga fetta dell'opi· 
nione politica mondiale, che ha accom· 
pagnato l'azione di Dc Gaulle nel corso 
del suo lungo viaggio. Ma anche se ciò 
fosse vero, se realmente il pericoloso rom
picapo vietnamita si rivelasse non facil
mente risolvibile nell1oggi attraverso gli 
inviti al negoziato, nulla, crediamo, ver· 
rà tolto alla positività dell'azione di pace 
dcl PresideJ?-te francese. Il possibileécom
porsi di una coscienza neutralista nel 
mondo (anche se legata ancora a pesanti 
ambiguità) è già di per ~ un fattore 
estremamente positivo. 

Un nuovo fronte. Occorre vedere fino 
a che punto De Gaulle sarà capace di 
coagulare in un nuovo fronte le forze del 
« non allineamento » e dcl neutralismo 
attivo, oggi disperse e frantumare dallo 
scontro con i blocchi. Forse si. Anche 
L'Express che solitamente è tutt'altro che 
tenero con il Generale, è costretto infatti 
a dire: « Oggi il telefono è quasi inter
rotto tra Washington e Mosca perchè il 
Vietnam disturba la linea. Le comunica
zioni son sospese tra Mosca e Pechino 
perchè di due teste comuniste una è di 
troppo. Nessuno ha più il potere di parlare 
pubblicamente con qualsiasi altro. Salvo 
De Gaulle». 

ITALO TONI t1 
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GERMANIA 

VoN HAssEL 

le inquietudini 
della Bundeswehr 

La piccola rivolta dei generali tedeschi cessa per il momento 
di costituire un pericolo organizzato per la vita costituzionale 
della Repubblica. Ma mantiene in pieno il suo valore di sin
tomo di una ricerca autonoma di soluzione del problema nazio· 
nale già indirizzata verso strumenti di tipo autoritario. Sintomo 
anche di una intrinseca incapacità dei partiti democratici a 

contrapporvi un'organizzata coscienza popolare 

di FEDERICO ARTUSIO 

H anno ragione o torto i generali te· 
deschi? Ed è giusto metterli al li

vello dei generali di Weimar che opera
rono tanto sagacemente per l'avvento di 
Hitler? Oppure li preferiremmo « ob
bedienti », come (fatta eccezione per 
il 20 luglio) si dimostrarono poi a par· 
tire dal '33? 

Bisogna riconoscere che tutto non è 
ancora chiaro nella « secessione » degli 
alti quadri dell'aviazione e dell'esercito 
della Repubblica Federale. I generali 
sono stati apertamente difesi dal più 
potente gruppo di pressione della stam· 
pa tedesca. Ma anche l'SPD, l'unica op· 
posizione democratica che operi in Ger- · 
mania, è con loro, quando chiede la 
testa di von Hassel. E quest'ultimo a 
che gioco sta giuocando, quando di
fende e ringrazia il generale Treffner, 
dimissionario dall'ufficio di capo di Sta· 
to Maggiore? Tutto l'episodio, nel suo 
complesso, è difficile da afferrare e da 
qualificare. Riportarlo semplicisticamen· 
te alle tradizioni brute del militarismo 
tedesco è un modo di eludere una spie· 

gazione e una analisi, che si riferisca 
in concreto alla situazione tedesca di 
oggi; è anche un impedimento a for
mulare qualsiasi ipotesi sulla stabilità 
della democrazia di questo dopoguerra, 
e sulle sue future prospettive, in Ger· 
mania occidentale. Per il momento è 
dunque opportuno definire almeno 
qualche punto, intorno a cui meno fit. 
te sono le frange di ambiguità e di in
certezze. 

Il disagio dell'esercito. Primo: la se· 
cessione dei generali è un fenomeno Ji. 
mirato, ma il disagio dell'esercito tede
sco è, per quanto sotterraneo o solo 
parzialmente espresso (soprattutto cioè 
dai circoli di destra della Bundeswehr), 
notevolmente diffuso. Non sottovalu· 
riamo l'« affare» dei 700 Starfighter, 
micidiale espressione di un certo vellei
tarismo di potenza aeronautica, che è 
già di per sé un fatto politico del quale, 
com'è noto, la responsabilità corre lun
go un filo che unisce contraddittoria· 

-+ 

19 



Agenda internazionale 

mente Strauss nd Hassd. Ma la que
stione di un cosl vistoso fallimento 
tecnologico non è (tutti gli osservatori 
concordano) che occasionale, rispetto al 
punto critico cui sembra essere perve
nuto l'esercito tedesco: si o no, uno 
strumento di tipo tradizionale germani
co, fondato sull'obbedienza gerarchica 
e sulla responsabilità etico-politica del 
soldato? oppure: si o no, un apparato 
tecnico di cittadini in uniforme, secon
do la concezione originale di von Ban
dissin? I generali tedeschi accettano, 
si o no, le conseguenze del 20 luglio, 
cioè di un esercito per la democrazia, 
oppure si sentono portati a co~tituirsi 
in forza autonoma, in gruppo di pres
sione capace di intervenire, con una 
propria capacità di influenza, nelle de
cisioni non solo strategiche, ma di po
liticn estera, finanziaria, interna della 
Repubblica Federale? 

E' incauto rispondere a tali questioni 
in modo alternativo e perentorio. In
dubbiamente, negli alti quadri della 
Bundeswehr, l'opinione è discorde e 
fluttuante, ma non soltanto a causa del
la vecchia tentazione militaristica tede
sca, bensì per motivi più prossimi e 
comprensibili. 

RFT, USA e NATO. Innanzi tutto, il 
rallentamento dei vincoli di « integra
zione » della NATO. Mai come oggi 
sono state distanti le concezioni di una 
«difesa avanzata», tra americani e tede
sçhi, nel quadro dell'alleanza atlantica. 
I tedeschi credono (o fanno mostra di 
credere) a una persistente volontà di 
aggressione sov1et1ca; gli americani 
credono (o fanno mostra di credere) che 
sia realistica ed effettuabile una intesa 
planetaria sempre più concreta, anche se 
diluita in un lungo periodo, con l'URSS. 
Frattanto le prospettive di evacuazione 
degli alleati (francesi, inglesi, americani) 

dal territorio federale danno ai coman
di tedeschi l'impressione che stia spun
tando il momento di una loro più auto
noma iniziativa strategica. Se questa 
però volesse concretarsi, gli istituti di 
democratizzazione dell'esercito appari
rebbero un intralcio (controllo del Par
lamento, sindacati di soldati, eccetera) 
da combattere e da neutralizzare. 

Questa interpretazione del « momen
to » della Bundeswehr ha la sua parte 
di verità, ma non spiega tuttavia a suf · 
ficienza gli aspetti politici della questio
ne. Non li spiega, perchè la « integra
zione» NATO, se anche avesse dav
vero raggiunto il livello tecnico voluto 
dai suoi teorici, non avrebbe mai po
tuto esercitare altro che una /unzione 
meccanica di riduzione delle insorgenze 
antidemocratiche o vecchio-militaristi
che in seno alla Bundeswehr. 

La correzione di queste non poteva 
venire dall'esterno, ma solo dalla co
scienza politica tedesca. Ora questa è 
stata colpita dalla « Sch Lldfrage • e 
dall'autocritica· antinazista e antimilita· 
rista solo per un breve periodo nei pri
mi anni del dopoguerra. Ne era già 
fuori al tempo della guerra di Corea. 
quando il fatto « guerra • si identificò 
con il boom dell'economia tedesca. 
L'antimilitarismo ebbe ancora una breve 
riascesa (da parte di piccoli gruppi in
transigenti) sull'istituzione di alcune 
cautele di democratizzazione introdotta 
al momento della ricostituzione di un 
esercito nazionale (1955) - ma l'esi
genza di una « svolta » della coscienza 
pubblica, non nel senso della demo
crazia formale, ma in quello di una crea
zione continua1 di una iniziativa dialet
tica, di una capillarità costante di dibat
tito popolare, aveva già cessato allora 
di operare. E' nel ricordo di tutti la 
grande vittoria elettorale di Adenauer 
nel '53: il suo prezzo fu la caduta de-
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finitiva di una sinistra socialcristiana; 
il suo simbolo, la faccia tonda di Erhnrd 
come simbolo dell'indifferenza politica 
in una società di puro procacciame'!!o 
liberistico del benessere; la sua conse· 
guenza, 11 cedimento della SPD di fron· 
te ai propri compiti socialisti. 

Non solo la c risi della NATO. Non 
basta dunque invocare la crisi della 
NATO per spiegare le velleità autono· 
mistiche della Bundeswehr. La crisi 
della NATO basta a mettere in accusa 
( èa parte di alcuni generali e della de
stra politica) il fideismo occidentalisti
co e l'americanismo di Hassel e Schroe· 
der (e questa è la parte di Strauss). Ciò 
che deve essere addotto, come fattore 
altrimenti profondo e decisivo, è che la 
demoératizzazione dell'esercito doveva 
fatalmente restare un dato epidermico, 
in quanto non era sostenuta da una ge· 
neralizzata esperienza democratica « at
tiva » del Paese. Sono dieci anni che i 
visitatori più acuti della Germania Fe· 
derale descrivono la sua ascesa econo
mica (oggi, com'è noto, disturbata e of
fuscata), come effetto di una basilare 
indifferenza politica e classista dei te
deschi. L'ascesso militaristico non è di
venuto visibile ora, per un suo grado 
assolutamente allarmante di intensità. 
o per il rallentamento dei vincoli 
NATO, che non potevano dare ciò che 
non avevano, cioè una ispirazione de
mocratizzante; è divenuto visibile per
chè il confronto tra la Bundeswehr e 
la democrazia tedesca si è attenuato 
nella misura in cui questa ha cessato, 
in un tempo molto breve, di svolgersi 
sotto un interno stimolo critico sfer
zante ed attivo. Cori questo non vo
gliamo dire che siamo alle soglie di 
una rinascita nazista; ma che la demo
crazia tedesca in generale, e la sua fa. 
fluenza profonda sui grandi gruppi di 
pressione (esercito, industria) attraver-
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sano una fase critica di cui non si vede 
bene una via di uscita. 

l 'Europa come copertura di inte
ressi. Non insisteremo neppure nella 
puerilità di attribuire alla crisi del fede
ralismo europeo, sanzionata dal golli· 
smo, il senso di isolamento politico 
- e quindi di una embrionale rinascita 
militaristica - della Germania di Er· 
?ard. Questa diagnosi si fonda sulla 
1J>Ocrisia, secondo la quale il federali
s~o europeo sarebbe stato, in Germa
nia, un profondo, diffuso sentimento 
popolare. Nella Repubplica Federale, 
come in ciascuno dei sei paesi della 
Comunità, esso fu invece, oltre la cre
~e?Za di ristrettissimi circoli parapoli
ttc1, la copertura di grossi problemi in 
corso di differimento, o di soluzioni 
economico-sociali ben definite, che se 
ne trovavano favorite, avvantaggiate, 
stabilizzate. Per la Germania in partico
lare, il problema differito era ed è l'uni
ficazione; l'assetto sociale da protegge
re, quello di un capitalismo economica
mente aggressivo sin dal 1950. Que
st'ultimo non ha oggi più di fronte a 
sé che la resistenza di alcuni formida
bili sindacati (IG Metall), politicamen
te abbandonati, però, dal partito che li 
potrebbe più naturalmente sostenere, 
il socialdemocratico. Quanto al tema 
dell'unificazione ci sembra che esso sia 
oggi venuto allo scoperto, al punto da 
gettare una luce idonea a far definire 
il contrasto tra militari e politici, in 
Germania, come un sintomo di lucido 
significato. 

Per molti anni i tedeschi hanno ac
cettato la divisione di fatto delle due 
Germanie, che appariva compensata sia 
degli enormi vantaggi del recupero in
t:rnazionale in Occidente (1953-55), 
sta da quelli di una ricostruzione eco
nomica notevolmente agevolata dal non 
~over provvedere alle marche orientali. 
industrialmente depresse. Tuttavia que
sto atteggiamento verso la questione 
«nazionale» avrebbe, ad un certo mo
lllento, presentato il conto della sua pas
sività. Per quanto i tedeschi avessero 
~agione di non illudersi sulla portata di 
iniziative che non erano nelle loro ma
ni, ma in quelle americane e sovietiche, 
la prospettiva unificazionista non andò 
tnai oltre_ !'·ipotesi di una « annessione » 
eco::iomica e politica della DDR da par
te della CDU, e di resa del comunismo 
alla socialdemocraija da parte del
l'SBD. Infeconde e irrealistiche ambe
due, provocatorie nei confronti del
l'URSS senza diventare significative per 
gli Stati Uniti, queste visioni « passive » 
o rancorose del problema della riunifi-
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cazione si dimostravano per ciò stesso 
disarmate nei confronti della destra na· 
zionalistica, giunta di recente ad una 
espressione concreta sia nei successi del 
partito nazionaldemocratico, sia nelle 
manifestazioni reducistiche, antisemite, 
e dei Sudeti. Disarmate soprattutto per 
il fatto che non esiste una esplicita 
distinzione nè disapprovazione, da par
te del governo tedesco, delle richieste 
della destra nei confronti della questio
ne delle frontiere, che è notoriamente 
il terreno più offensivo del revanchi
smo pantedesco. Solo l'opposizione, 
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verte che solo la soluzione del proble
ma nazionale svuoterebbe le insorgen· 
ze neonaziste (e militariste); dall'altro, 
si rifiuta di congiungere i due filoni, 
quello dell'unità nazionale, e quello di 
una riforma democratica che eserciti un 
controllo effettivo sulle grandi forze 
della destra economica e sociale, e met· 
ta nelle mani dello Stato un potere di 
effettivo condizionamento nei loro con
fronti. Forse si ignora o si è dimenti
cato che in Germania non esiste nep
pure un ministero delle Partecipazioni 
Statali, e che queste fanno capo a una 
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cioè l'SPD, ha mostrato in tempo di av
vedersi che bisognava contrapporre a 
nazionalisti e neonazisti un altro approc
cio alla questione nazionale; di qui il 
tentativo di iniziare un contraddittorio, 
sui principi e le libertà democratiche, 
con la SED. Ma il limite (e anche una 
concausa del fallimento) di tale tenta
tivo stava poi nella totale imprepara
zione dell'SPD a replicare ai comunisti 
est-tedeschi sui problemi di una demo
crazia economico-sociale da instaurare 
in una Germania unita. 

La • questione nazionale • Il falli
mento dell'incontro SPD-SED è secon
do noi l'esperimento cruciale che per
mette di fare oggi il punto della « que· 
stione nazionale » tedesca. Se nella 
DDR è palese il timore dei gruppi di
rigenti di decadere dal potere duramen
te acquisito ed esercitato, nella Germa
nia occidentale la situazione è più com
plessa ed ambigua. Da un lato si av-

I. 

divisione ministeriale che ha soprattut-
to lo scopo, a lungo termine, della re
privatizzazione: contrari i sindacati, è 
vero, ma concordi i socialisti. Forse 
non si tiene conto che anche la coge
stione generalizzata resta solo più un 
tema di battaglia sindacale, ma senza 
sostegno da parte di qualsiasi partito 
politico: e cosl via. In breve, il vero 
ostacolo ad una prospettiva democratica 
dell'unità tedesca non è tanto in quel 
vecchiume che va sotto il nome di dot
trina « Hallstein », ma nell'assenza to
tale di un programma socialista pa~
desco, il solo capace di competere con 
la demolizione, tutto insieme, del prus
sianismo e del capitalismo privato nella 
Germania Est, e di ricondurre finalmen
te questi risultati in un alveo democra
tico. 

Un sintomo. Bisognava rievocare som
mariamente questi dati, per trovare una 
ipotesi meno semplicistica della tesi 

-)o 
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della inguaribilità nazista dei tedeschi, 
utile a interpretare il tentativo di auto
nomia disciplinare e di iniziale contraP: 
posizione politica, di alcuni alti quadri 
della Bundeswehr. Questo tentativo 
non ha assunto sinora un colorito poli
tico preciso e ciò gli permette di tro
vare i consensi più diversi, da quello 
clella W elt all'altro, di opposta spondll, 
dell'SPD, che intende servirsene ai fini 
di una liquidazione di Hassel, di una 
vera e propria crisi di governo, even
tualmente di un balzo in avanti verso 
la «grande coalizione» con la CDU. 
Sinora infatti la secessione dei generali 
ha come giustificazione la pura ricerca 
dell'efficienza, tecnologica e gerarchica, 
della Bundeswehr. Prendendo alla lette
ra questo tipo di rimostranza persino 
il gove-rno tedesco può ritenere di af
fossarla, facendo cadere certe teste, e 
sostituendole con altre di più accertato 
lealismo. Ci si illude cosl di poter di
sgiungere ciò che si vede ed è plausi
bile (la richiesta efficientistica) - e ciò 
che ancora preferisce non qualificarsi, 
una rinascita militaristica di carattere 
eversivo. 

Nondimeno, se per !il momento la 
piccola rivolta dei generali cessa di co
stituire un pericolo organizzato per la 
vita costituzionale della Repubblica, es
sa mantiene in pieno il suo valore di 
sintomo: sintomo di una ricerca auto
noma, in Germania, di soluzione del 
problema nazionale, del tutto disgiunta 
però da quella di strutture democrati
che, da fondare su una iniziativa di 
classe da parte del popolo tedesco, e 
già tendenzialmente disposta, invece, 
a predisporne altri strumenti, di tipo 
autoritario e gerarchico. Sintomo anche 
di una intriseca debolezza, da parte 
dei partiti, di contrapporvi una orga
nizzata coscienza popolare, che non po
trebbe strumentarsi altrimenti che con 
un pubblico controllo dell'economia. 

Non c'è America, non c'è Europa, 
non c'è URSS. che possano risolvere il 
problema tedesco senza i tedeschi. Ma 
questi, tra l'indifferenza della democra
zia come iniziativa popolare e l'attacca
mento ad essa solo come conservazione 
giuridica di una certa formula di benes
sere, mentre si sentono frustrati nella 
loro coscienza unitaria, sono profonda
mente impreparati a ricercarne gli ido
nei presupposti. E' stato facile per ora 
impedire ai generali di presentarsi essi 
stessi come la pregiudiziale vivente di 
un inizio di « autonomia» tedesca. Ma 
è molto più arduo contrapporgliene al; 
tre, che i paesi dei due « emisferi » eu
ropei possano serenamente accettare. 
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la rivolta 
delle 

teste d'uovo 
Con questa sua terza « Lettera », dedicata all'involuzione delle 
istituzioni democratiche tradizionali, Max Salvadori conclude 

la sua inchiesta sulla crisi della nazione americana 

di MAX SALVADOR! 



I' critico letterario americano Sidney 
Hyman illustrava jn un suo articolo 

pubblicato dal New York Times dd 14 
agosto i risultati di una inchiesta perso
nale. ~ ciò che leggono a Washington 
uo~1ni politici e funzionari ai quali spet
ta. 11 compito, quanto mai ingrato oggi, 
di formulare ed applicare, appoggiare, 
avv~rsare_ e controllare la politica degli 
~ta~ U?1ti - circa l'un per cento, diceva 
I arucoltsta, della popolazione della capi
tale e città satelliti. Un incero paragrafo 
era ~edicaco al senatore Church, poco co
nosciuto ali' estero, 1o1n intellettuale ( secon
do Hyman vi sono oggi più professori nel 
Congresso e nelle alte sfere governative 
che ~on ve ne siano mai stati) cd un pro
gressista. In quanto appoggia il program
ma. ?ella Grande Socied johnsoniana in 
politica interna e per il Vietnam è in fa
vore di ciò che la socialista Parola del 
P?pol? di Chicago chiama « pace senza 
Vtttona », Church viene incluso fra i se
?at~ri « liberali » (uso le virgolette per 
in~1~are che alla parola viene dato il si
gnificato americano e non quello europeo). 
cc Il senatore, scriveva Hyman, ha raccolto 
numerose opere sulla storia di Roma ... 
Vuole_ studiare come avvenne il passaggio 
dalle _mituzioni repubblicane a quelle dei 
C:CSan ..• Chiede al passato di far luce sui 
sintomi pericolosi dcl presente ». Non oc
corre ripetere che il parallelismo storico 
pre\o alla letcera induce in errore: d'altra 
parte essendo limitata la capacità di pen· 
sare e quella di sentire, variano ben poco 
le _idee cd emozioni che ci guidano nella 
azione, anche se variano quantitativamen
te d~ s_ocietà a società e da epoca acl epoca 
erud1z1one e beni materiali. 

Un suolo ormai sterile. Il senatore 
Church si preoccupa di quello che avviene 
n~gli Stati Unici. Se ne preoccupa proba
b_ilrnente anche l'articolista il quale però 
si guarderebbe bene dal dire una parola in 
favore della <<democrazia » (uso di nuovo 
le virgolette per la ragione di cui sopra), 
dato che questo lo metterebbe in cattiva 
luce presso il più dell'estah/ishment intel
lettuale di cui è membro, caratterizzato da 
Un atteggiamento negativo nei confronti 
del . sistema americano, di ciò che negli 
Stati Uniti viene chiamato the American 
Way of /ife. Dato l'isterilirsi dcl suolo sul 
quale era cresciuta l'idea «democratica n 

che sta ·ora avvizzendo, dato che alle isti
tuzioni manca la linfa vitale di convinzio
ni chiaramente formulate e fortemente ra
dicate, dato che non esistono negli Stati 
Uniti nè il monopolio intellettuale impo
sto dallo stato che in nazioni autoritarie 
fa le veci di convinzioni, nè l'equilibrio 
di forze che costringe tendenze non de
mocratiche ad accettare il compromesso 
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della procedura democratica, può essere 
considerata aperta la successione al sistema 
che gli americani dicono tradizionale an
che se ha durato poche generazioni e sia 
stato - sia ancora per quello che ne 
resta - rivoluzionario nei confronti del-
1 'autoritarismo conformista che è sempre 
stato la norma dell'organizzazione sociale 
e viene ancora considerato la norma desi
derabile dal più dell'umanità ed in parti
colare dai settori più attivi della i ntelli
ghenzia mondiale. 

Il fatto che la successione sia aperta non 
vuol dire che un cambiamento si verifiche
rà presto. A seconda delle reazioni dcl 
pubblico ai problemi che interessano la 
nazione, il cambiamento può avvenire fra 
poco o fra molto (potrebbe anche non ve
rificarsi se si modifica, cosa di cui oggi 
non vi è segno, il rapporto di forza fra 
le tendenze presenti sulla scena america
na). Dovesse effettuarsi in un prossimo 
avvenire, il cambiamento sarà opera sopra 
tutto della generazione che sta ora matu
rando, alla quale appartengono il più degli 
attivisti degli ultimi anni, ed il cui distac
co dalla generazione formatasi durante la 
crisi della presa di posizione contro il 
totalitarismo hitleriano e stalinista (il de
cennio 1937-1947) è profondo. Le agonie 
possono durare a lungo: il senatore 
Church sa che quella della repubblic'a ro
mana durò generazioni; anche l'agonia 
delle repubbliche toscane medioevali, più 
vicine a noi di quella romana nel tempo e 
nello spirito, durò generazioni (e non servì 
che ci piangesse sopra il troppo intelli
gente e troppo fino politico Guicciardini 
quando lamentava che priva della libertà 
Firenze non sarebbe più quello che era 
stata). 

Non essendo dotato di intuizione profe
tica mi limito a riassumere quello che può 
avvenire sulla base della situazione di og
gi, non di quella di domani. In un am-
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bientc nazionale di duecento milioni di 
persone, caratterizzato più che mai -
dato il recedere dell'atteggiamento passivo 
di milioni di bianchi oltre che di quello 
dei negri - da libertà di espressione e di 
azione, contano i grandi movimenti di 
opinione nei quali, oltre al numero che 
ha la sua importanza data la maniera in 
cui funziona il sistema politico, influisco
no l'attivismo o' la sua mancanza. Si pos
sono lasciar da parte gli individui (anche 
se personificazione di un movimento che 
li trascende) ed i soliti piccoli gruppi la 
cui importanza è in funzione diretta dcl
i' autoritarismo presente nella società: di
rigenti economici, burocratici. militari. Si 
possono anche lasciar da parte i simboli 
dcl cospirativismo caro a molti quali Wall 
Street, il Pentagono, preti, ebrei, massoni 
e via di seguito. Negli Stati Uniti gli jn
dividui e gruppi che contano sono tanti 
e talmente in contrasto fra di loro che fi
niscono se non con il neutralizzarsi, con 
il limitarsi a vicenda. 

La « democrazia ,. che non conta. 
L'attenzione della intellighenzia amcrica-

--+ 
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na e straniera si ferma oggi sopra tutto su 
la Radical l.ef I, l'estrema sinistra, rivolu· 
zionaria nell'ambito americano non per· 
chè predichi la violenza o la pratichi (non 
molto) o perchè i suoi fini immediati sia
no diversi da qudli di milioni di ameri
cani « democratici », ma perchè disprezza 
la 11 democrazia » cd in particolare non 
attribuisce importanza al metodo demo
cratico - anche se se ne serve cd invoca 
la legge per essere protetta (come è avve
nuto in queste ultime settimane durante 
marce di auh·isti negri che la polizia pro
teggeva a Chicago ed anche, cosa total
mente nuova, nel Mississippi dai segrega
zionisti bianchi, e durante dimostrazioni 
di ammiratori del Vietcong). Un collega 
esperto di analisi politica mi diceva che 
attivisti e simpatizzanti della Radical Left 
sono non più di uno su venti adulti: sem· 
bra poco come percentuale ma messi in
sieme sono un bel numero se riescono ad 
organizzarsi ed a lavorare insieme. 

Due anni fa la stessa intellighenzia 
americana e straniera si interessava alla 
Radical Right, che noi chiameremmo fa
scismo o neofascismo, anche se negli Stati 
Uniti non avrebbe le stesse caratteristiche 
che il fascismo ebbe in Italia e in Ger
mania e che ha oggi in staù iberici e del 
Vicino Oriente. La Radical Right non è 
un fenomeno recente come lo è la Radical 
I.Lit: è la continuazione dcl movimento 
che ebbe un breve periodo di notorietà 
e di influenza dopo la prima guerra mon
diale e che produsse l'isolazionismo pro
fascista dcl 1940 ed il maccarthysmo del 
i950, che riusd ad imporre il proprio 
candidato al partito repubblicano nel i964 
e che ora fa poco parlare di sé, pur essen
do elettoralmente influente, sopra tutto 
perchè è in fase di riorganizzazione. Ap
partengono alla Radical Right o ci sim
patizzano tre o quattro americani su venti 
- mi diceva il solito esperto. Sono molti, 
troppi per la solidità di istituzioni demo
cratiche. 

Centro-sinistra e centro-destra. Trat· 
tando dei tre quani o poco più dei citta· 
dini i quali, o per abitudine e per non 
essersi ancora decisi a fare il salto in altre 
direzioni (i più) o perchè convinti (pochi 
che diventano sempre meno), operano an
cora nell'ambito della tradizione cosùtu
zionale americana, li dividiamo di solito, 
giornalisticamente e poco correttamente, 
fra repubblicani a destra e democratici a 
sinistra. Che i due partiti siano coalizioni 
complesse di tendenze spesso contrastanti, 
il risultato di situazioni storiche e dcl si
stema elettorale, è noto. Più corretta è la 
divisione fra centro-destra moderato e cen
tro-sinistra progressista, nella terminologia 
americana fra conservatori e <e liberali ». 
T anto per chiarire e per intendersi sullo 
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spostamento che sta avvenendo, sia i mo
derati (conservatori) che i progressisti 
(« liberali ») considerano testi sacri la di· 
chiarazione di indipendenza, la costitu· 
zione ed il discorso di Lincoln a Geny· 
sburg ( « .. .il governo del popolo, dal po
polo, per il popolo .•. » ). Durante gli ultimi 
decenni i moderatori sono stati per l'auto
nomia degli stati a scapito della federazio
ne, per la protezione del capitale privato 
camuffata da liberismo, per un minimo 
di spese pubbliche nel campo sociale, per 
una politica estera basata sulla versione 
americana dcl sacro egoismo, senza comi
derazioni ideologiche oltre che l'anticomu
nismo. Durante i medesimi decenni i pro
gressisti hanno voluto limitare l'autono
mia degli stati, si sono detti keynesiani, 
hanno favorito quel tanto che di solito non 
è stato poco di intervento statale in poli
tica interna che assicurasse il più possibile 
di uguaglianza in tutti i campi, cd in 
politica estera. come ha detto recentemente 
il vice-presidente Humphrey, sono stati per 
intese regionali - nord atlantica, pacifica, 
panamericana - economiche e culturali 
più che militari, per le Nazioni Unite, per 
l'aiuto generoso a chi ne aveva bisogno. 
L'arginamento del totalitarismo - dc· 
mento centrale della politica estera degli 
Stati Uniti sin dai tempi della seconda 
Presidenza di Roosevelt - è stato appog· 
giato originariamente dal centro-sinistra 
che ha _ritenuto l 'hitlerismo prima e lo 
stalinismo a partire dal 1946 incompati· 
bili con la <<democrazia». La maggioran· 
za parlamentare conservatrice che include 
democratici e repubblicani ha voluto du· 
rante gli ultimi quindici anni l'argina· 
mento del comunismo non perchè totali
tarismo nella sua manifestazione stalinista 
e maoista, ma perchè sovietico e cinese, 
perchè si identificava con una grande po
tenza che minacciava - dicevano - la 
sicurezza degli Stati Uniti. 

li centro-sinistra perde terreno. In 
contatto prevalentemente con settori della 

. intellighenzia, l'intellettuale straniero 
tende ad attribuire al centro-sinistra una 
forza che non ha e che è venuta dimi
nuendo per anni (non tanto perchè molti 
abbiano cambiato posizione quanto perchè 
le nuove classi, quelle del dopoguerra, 
preferiscono, se integralisti, la Radical 
I.Lit o la Radical Right, se contrari all'in
tegralismo il centro-destra). Quando si 
tratta di votare i non-intellettuali contano 
più della intellighenzia, anche se non 
fanno discorsi, non scrivono libri e non ~i 
incontrano con intellettuali stranieri. E' 
cosl che, contrariamente a quello che av
verrebbe se la nazione riflettesse i settori 
vocalmente articolati della popolazione, 
sono stati scelti nelle elezioni primarie 

degli ultimi mesi a candidati in novero· 
bre persone che appartengono al centro
destra o anche alla Radical Right, che da 
Los Angeles a Boston aumenta invece di 
diminuire il segregazionismo bianco nei 
riguardi in particolare dei problemi scot· 
tanti delle abitazioni e delle scuole pub
bliche, che dileguatasi la speranza di 
negoziati per una pace senza vinti né vin· 
citori) la percentuale di cittadini favore· 
voli ad una più intensa attività militare 
nel Vietnam è salita dal 48% in gen· 
naio al 6o% in agosto. La linea che separa 
il centro-destra dal centro-sinistra è in 
Russo continuo. Sulla base di risultati det· 
torali recenti, i cittadini il cui compor· 
tamento politico li fa rientrare nel centro
destra sono più numerosi di quelli che 
aderiscono al centro-sinistra, da non meno 
della metà a forse oltre due terzi in più. 

:Maggioranza a volte o larga minoran
za della popolazione politicamente attiva 
altre volte, il centro-sinistra è stato l'ele· 
mento dinamico nella trasformazione 
della nazio.ne americana. Cambiavano le 
situazioni, cambiavano i problemi ed i 
programmi ma vi è stata continuità ideo
logica da Jefferson a Truman (John Ken· 
nedy già rappresentava un'altra tendenza) 
politicamente, da Pajne al brain trust di 
Roosevelt e a Schlcsinger intellettualmente. 
Al centro-sinistra appartenevano coloro per 
i quali la 11 democrazia » era un insieme 
di idee vive, di emozioni profondamente 
sentite, di convinzioni sincere, imperniate 
sul principio che de Tocqueville caratte· 
rizzò una volta come l'essenza della demo
crazia: l'uguaglianza nella libertà. Mal· 
grado le molte differenze, operano nel si· 
sterna americano le forze che hanno agito 
in Europa: basta pensare a quanto è av· 
venuto durante l'ultimo mezzo secolo, e 
sta avvenendo tuttora, sopra tutto sul con· 
tinente - in Francia, in Germania, in 
Italia - per comprendere il graduale in· 
debolirsi dd centro-sinistra americano. Co
me avvenne in Italia nd '22, in Germania 
dicci anni più tardi, in Francia già due 
volte, nell'eventualità di un cambiamento 
dd sistema, vi saranno « liberali » ameri· 
cani i quali faranno causa comune con 
la Radical I.Lit della quale condividono 
molte aspirazioni (è li per esempio che si 
ri'trovcrcbbero un giorno gli storici Com· 
magcr e Hughes), altri resteranno sulle 
loro posizioni ma tagliati fuori dalla vita 
nazionale, molti (forse i più) faranno causa 
comune con i moderati e ne seguiranno 
l'esempio. 

La successione. Potrà la Radical I.Lit 
assumere la successione della <1 democra-



zia »? Non è probabile. Non tanto perchè 
gli aderenti siano, e con rutta probabilità 
resteranno relativamente poco numerosi, e 
perchè i loro programmi, chiari nel senso 
negativo di opposizione alla <1 democra· 
zia », contengano poco di i>ositivo, quan: 
to perchè si tratta di un insieme di gruppi 
che pur trovandosi insieme quando vi è 
da fare una dimostrazione sono profonda· 
mente diversi. I più numerosi sono oggi 
gli autonomisti e nazionalisti delle mino
ranze di colore; ci sono, pochi, i leninisti 
e compagni di viaggio della Vecchia Si
nistra; i socialisti rivoluzionari non marxi
sti cd i simpatizzanti dci comunisti "ci
nesi" e i castristi ddla ~uova Sinistra; 
studenti le cui atlività cessano di solito 
quando lasciano l'università; i pacifisti 
parziali i quali non sono contrari alla 
guerra per principio ma solo all'intervento 
americano nel Vietnam, e sono disposti a 
fare il possibile per aiutare guerre di libe
razione; qualche sindacato di operai stan· 
c.hi della disciplina sindacale e della lega· 
lnà rispettate ormai per più di una gene· 
razione. Ognuno di questi gruppi ha al
leati nel centro-sinistra « democratico », a 
'.'1CZzo dci quali riesce ad esercitare una 
1nflut'nza più o meno grande; nessuno può 
~pcrare, come stanno le cose oggi. di po
tersi imporre al resto della nazione. 

Numericamente più importanti e fonda
mentalmente meno divisi sono i vari set· 
tori della Radical Right. Malgrado le dif
ferenze fra superpatrioti frenetici, missio
nari fonatici di chi sa quale americanismo, 
anticomunisti integrali, segregazionisti 
bianchi, conservatori terrorizzati dall'agi
ta.,ione a sinistra, vi è la possibilità di 
azione comune. Data la trasformazione 
<lei capitalismo americano non vi è negli 
Stati Uniti, come forza politica, una de
stra economica nel senso in cui se ne parla 
i~ Europa (non sono i burocrati dirigenti 
d1 imprese, sottoposti ad ogni genere di 
COntrolli, che rischierebbero le loro posi
zioni in avventure politiche); vi è però un 
nuint'ro sufficiente di imprenditori indi· 
viduali che non devono render conto a 
nessuno del come spendono il loro denaro 
fra i quali possono sessere reclutati i sov
venzionatori della Radical Right. E' il 
fallimento dei molti tentativi di creare 
ioni organizzazioni unitarie e di allargare 
al di là del 15 o 20% tradizionale la base 
elettor:ile che rende dubbio il successo del
la Radical Right, anche se la sua influenza 
politica resta considerevole, certo superiore 
a quella della Radical l..eft. 

I moderati verso Goldwater? Restano 
i moderati del centro-destra. Se non sono 
Una buona metà della nazione, poco ci 
tnanca. Vogliono l'ordine, la quiete all'in
terno, il rispetto all'estero che deriva dal
l'essere forte. Nella repubblica vedono non 
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l'ugualitarismo democratico caro al centro
sinistra ma il regime costituzionale che 
va bene finchè non vi siano troppa ten
sione all'interno e troppi pericoli all'ester· 
no; se aumentano tensione e pericoli non 
vogliono le riforme e concessioni che chie
de il centro-sinistra, ma un regime autori
tario. Milioni di moderati americani, per
chè contrari al fanatismo ed all'estremis
mo, rifiutarono nel '64 di votare per Gold
water: dopo due anni di intensa agita· 
zione a sinistra, oggi voterebbero per lui. 
Siano imprenditori, agricoltori, impiegati 
o salariati; protestanti, cattolici, ebrei o non 
credenti; bianchi o negri - assistono an
cora passivamente a qudlo che avviene. 
Provano un brivido di raccapriccio quan· 
do leggono di atti di violenza o li vedono 
sullo schermo televisivo; deplorano dimo
strazioni di integrazionisti, segregazionisti 
e pacifisti; sono stanchi di scioperi; riten
gono necessario l'inten:cnt.~ americano ne~ 
Vietnam; vorrebbero, J ptu, una pace d1 
compromesso ma ~on cssendov!. possi~i!ità 
di negoziati sono in favore dell 1ntens1f1ca· 
zione delle ostilità - per finire la guerra 
al più presto. I moderati sono la massa 
che sta quieta, che non si fa sentire, che 
non fornisce notizie sensazionali alle 
agenzie giornalistiche - ma che conta, 
più di quello che credano osservatori 
stranieri. 

La passività dei moderati diminuisce in 
proporzione all'aumento della tensione 
all'interno e all'intensificarsi della guerra. 
Più crescono quella e questo e più sono 
coloro che vogliono alla Casa Bianca un 
Presidente energico che scrupoli costitu
:r.ionali, lungaggini parlamentari e decisio· 
ni della Corte Suprema non trattengano 
dal prendere le poche misure sufficienti ad 
eliminare l'agitazione dalle strade, a far 
ritornare la sicurezza nelle città, ad agire 
contro separatismi di ogni genere, a porre 
fine alla guerra senza l'umiliazione di 
sconfitte militari o politiche. Il senatore 
del :Massachusetts Edoardo Kennedy ha 
indicato recentemente nella libertà di 
espressione il bacillo che indebolisce il 
sistema americano. (Parafrasando Locke, 
nove decimi di quello che facciamo è imi
tazione: la pubblicità data ad un assassi
nio ne stimola altri, qL. Ila data ad una 
sommossa ne stimola alti Nè si può com
battere guerre con camere televisive pronte 
a cogliere )e immagini di morti e feriti). 
Sono anni 'che il Lippmann ripete che la 
politica estera deve essere sottratta all 'in
Auenza dell'opinione pubblica. I non-in· 
tc:llettuali istintivamente, molti intellettuali 
ragionandoci sopra, sono d'accordo con la 
tesi del Burns che occorre aumentare i po
teri del Presidente e porre fine all'equili
brio fra potere esecutivo e potere legi
slativo che sempre rallenta e spesso para
lizza l'azione governativa. In questo non 
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vi è niente di strano: la centralizzazione 
del potere è sempre sembrata ai più il 
mezzo migliore per risolvere i problemi e 
per uscire dai guai. Se effettuat~ dai .mo
derati del centro-destra, la centrahzzaz1onc 
verrà invoçata e compiuta a nome della 
repubblica ·e ddla libertà. A qudli dei 
secoli passati si aggiungerà un altro padre 
della patria. Non mancheranno quelli che 
grideranno << fascismo », ma non sarà fa
scismo come non lo sono il gollismo in 
Francia ed i regimi in ogni continente che 
sopprimono di fatto, anche se non lo fan· 
no legalmente, la libertà politica senza per 
questo imporre con massacri ed espulsioni 
in massa l'uniformità di idee e perciò di 
tendenze caratteristica del totalitarismo 
contemporaneo. 

I Ken nedy. E' in questo quadro che va 
posto sin da ora, anche se solo come sin
tomo, il fenomeno Roberr Kennedy. L'ex 
ministro della Giustizia ed ora senatore 
dello Stato di New York non è più l'om
bra del fratello, ha la sua personalità ideo
logica e politica. Episodi recenti non solo 
a New York ma dalla Florida nel mcl 
allo Iowa nel Midwest, indicano chiara· 
mente che se Kennedy fosse candidato alla 
Presidenza verrebbe eletto con forte mag
gioranza (mentre sarebbe dubbia, forse più 
che dubbia, l'elezione di Johnson). Seppel· 
lito ormai definitivamente e superato il 
problema religioso che ancora esisteva nel 
rg6o, la maggioranza degli americani ve
dono in Kennedy - credo a ragione - il 
capo energico capace di ristabilire l'auto
rità dello stato, la personificazione ddla 
leadership che per troppi americani è qua
si una ossessione. Senza rivolgimenti vio
lenti, con la scheda elettorale e non con 
una guerra civile, in nome non dell'av
venire radioso promesso dai comunisti o 
di un qualsiasi ordine nuovo invocato da 
fascisti e da nazionalsocialisti, ma in no
me della continuità dd sistema americano 
e di quanto es~ prometteva di felicità mai 
ancora realizzata, gli Stati Uniti passereb
bero dalla << democrazia » irrequieta e tor
mentata che è stata fon~ di progresso ed 
anche di tensioni sempre più insopporta
bili e di sofferenze inaudite per americani 
e per non americani, ad un regime mode
ratamente autoritario (ma sempre autori
tario), legittimo nella sua legalità pcrchè 
liberamente voluto dalla maggioranza dei 
cittadini, cd in .cui Congresso, Corte Su
prema e stati verrebbero subordinati ad 
un potere esecutivo fortemente centraliz
zato, non più limitato dalla divisione dei 
poteri e non più sottoposto agli umori del 
pubblico. 

Cito il caso Kennedy semplicemente co
me un indice di quello che sta avvenendo. 
Se la situazione interna si aggravasse con 
l'aumento dell'agitazione delle minoran· 

-+ 
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v.e <li colore e <lei pacifisti, con il molti
plicarsi degli scioperi e l'accelerarsi <lei 
processo inflazionistico, se quella che non 
è ancora che una guerra limitata e localiz
zata acquistasse proporLio1\i maggiori, un 
vasto movimento di opinione pubblica, che 
già si sta delineando, potrebbe imporre 
la candidatura alla Presidenza di Robcrt 
Kennedy già nel 1968. Se situazione in
terna e guerra non si aggravano al punto 
da convincere la maggioranza degli ame
ricani che- per usare l'espressione già 
tante volte usata <la europei alla ricerca 
di un dittatore - la patria è in pericolo, 
se il sistema di oggi riesC'e a tirare avanti 
ancora nel 1968 e nel 1972, sarà, pro-. 
babilmente, troppo cardi per Kennedy. Ma 
altri saranno già apparsi sulla scena ame· 
ricana nei quali i cittadini vedranno la 
persona capace di ristabilire l'ordine allo 
interno e di imporre agli stranieri il ri
spetto per gli Stati Uniti. La maggioranza 
disposta ad acclamare entusiasticamente il 
capo energico (nc:~suno si servirà della 
parola dittatore) c'è: non è a sinistra ma 
a destra, e neppure all'estrema destra. E' 
formata dai moderati e benpensanti del 
centro-destra che ritengono Johnson ed i 
suoi ministri (eccettuato Mc:Namara) dei 
deboli, non sono soddisfatti di Nixon, sono 
irritati da Humphrey, Morse ed altri « li
berali l>, provano disprc-ao per i parla
mentari più noli ed influenti (Mansfield, 
Dirksen, Fulbright). Inoltrandomi sul ter
reno incerto dcl parallelismo storico, per· 
chè non ricordare che a Roma una volta 
ed a Firenze quindici secoli più tardi, 
fra libertà repubblicana e dispotismo di 
Cesari e granduchi, C'i fu una repubblica 
che non era tale che di nome, governata 
non dai cittadini ma da dittatori? 

Che cosa si perderà? Nel passaggio 
dalla « democrazia >> di oggi al regime eu· 
femisticamentc detto centralizzato di do
mani verrebbe perduto quello che è stato 
il pregio massimo del sistema americano 
e che oggi interessa ben pochi: il metodo 
che permette la trasformazione continua 
della vita nazionale, la possibilità per nuo
ve tendenze di affermani, il rinnovarsi 
ogni pochi anni del compromesso fra il 
vecchio ed il nuovo. E' il sistema « cicmo
cratico » che ha permesso a minoranze 
etniche di costituirsi in forze politiche, a 
gruppi C'Ulturali di sviluppare la loro cul
tura, al pacifismo genuino di limitare la 
bellicosità di altri settori della popolazione, 
agli amici dei nemici degli Stati Uniti di 
far sentite la loro voce, mantenendo così 
un ponte oggi con la Cina come ieri con 
l'Unione Sovietica, avanti ieri con la Ger· 
mania ed una volta con la Gran Bretagna. 
Tutto questo non esiste nelle altre due 
massime potenze di oggi la cui influenza 
nel resto dcl mondo supera ideologica
Stati Uniti. Sono residui del passato «de-
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mente e perciò politicamente quella degli 
Stati Uniti. Sono residui dcl passato « de
mocratico » la recente decisione della Cor
te Suprema di annullare leggi repressive 
nei confronti del PCUS, il rifiuto del Con· 
gresso di limitare il diritto di sciopero, la 
scorta fornita dalla polizia a King che 
guidava la marcia di negri in quartieri di 
segregazionisti bianchi, il diritto di quac
queri di denunciare ai tribunali funzionari 
postali che non accettavano pacchi destina
ti al Vietnam del Nord. Coloro che si ral
legrano del decesso di questo passato « de
mocratico » di cui vedono solo gli aspetti 
negativi e non quelli positivi, forse non 
realizzano quello che sarà una nazione ame· 
ricana non più indebolita da remore costi· 
tuzionali e da dissensi interni. La capacità 
dell'industria amerjcana od il •salto i.n 
avanti - ignorato dai più - compiuto 
dalla produzione industriale cd agricola 
durante gli ultimi anni non sono che un 
indice, e neppure il più importante della 
forza degli Stati Uniti. Divisioni all'inter
no e non debolezza militare e superiorità 
degli avversari impedirono agli americani 
di vincere in Corea, fecero fallire l'impre
sa di Cuba, hanno portato al ritiro di trup· 
pc americane da San Domingo, e limi
tano oggi l'azione delle forze armate nel 
Vietnam. La centralizzazione del potere 
alla quale porrano l'intensificarsi di pres
sioni esterne non meno che l'agitazione 
interna, non allontanerà il pericolo di un 
conflitto con una delle due altre grandi po
tenze o anche con tutte e due - avrà pro
babilmente l'effetto contrario. Farebbero 
bene a pensare a questo quanti oggi, vo
lendo la vittoria totale dcl regime di Ha
noi, sono contrari ai negoziati, ancora 
possibili da parte americana perchè rite
nuti desiderabili dalla maggioranza del 
pubblico, per una pace senza vittoria nel 
Vietnam. 

Anche se varia l'analisi della situazione 
negli Stati Uniti e se variano le opinioni 
su quello che sos1ituirebbe l'attuale si· 
sterna che gli americani chiamano « de· 
mocratico » e che è in realtà repubblicano 
costituzionale tendenzialmente democrati· 
co, da premesse che possono essere pr°: 
fondamente diverse e con ragionamenu 
diversi si giunge alla conclusione che, 
oggi, la guerra del Vietnam è l'ele
mento principale - più importante de~I~ 
agitazioni intnne - nel mettere in cnst 
nazione e sta o. Solo la fine delle ostilità, 
se non immediate almeno non troppo ri: 
tardate, potrebbe arrestare l'aggravarsi 
della crisi (sempre supponendo che la 
fine non sia il risultato di una sconfitta 
militare americana - oggi più improba· 
bile di una completa vittoria, forse im· 
possibile). E' naturale perciò che l'avver: 
sario ed i suoi alleati ed ammiratori 
oppongano negoziati, mediazioni e com· 
promessi, siano in altri termini (anche e 
sopra tutto quando parlano di pace) in 
favore della continu~ione della guerra. 

Que~to è un problema. Ve ne 
è un altro, quello del sistema di alleanze 
ed intese regionali completato fra il 1949 
ed il 1955: in quanto alleanze ed intese 
regionali hanno uno sfondo di ideologia 
politica (e questo si applica alla NATO 
più che alla SEA TO, la CENTO, i'OSA) 
chi - come lo scrivente - preferisce un 
regime di libertà politica cd intcllenual~ 
con tutti i suoi difetti ad un regime d1 
autoritarismo conformista con tutte le sue 
virtù, non può non ritenere che convenga 
oggi allentare j legami con una nazion~ 
in cui, tragicamente dal suo punto di 
vista, .la crisi della « democrazia » può 
sfociare in un regime autoritario di destra. 

MAX SALVADOR! • 
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L'AFRICA DEI COLONNELLI 

l'alternativa militare 
Proseguendo la sua inchiesta sull'Africa dei colonnelli il nostro collabo
ratore, Giampaolo Calchi Novati, prende ora in esame la situazione del 
Dahomey, della Repubblica centrafricana e dell'Alto Volta. In questi 
tre paesi, dopo il fallimento della classe politica civile, i militari 
hanno colmato un vuoto obiettivo e si trovano di fronte al test che 
deciderà della riuscita del loro esperimento: l'edificazione dello Stato. 

I ' contesto in cui si sono inseriti i 
colpi di stato militari nei fragili e arre· 

trati paesi dell'Africa di lingua francese 
ha dato all'esperimento una configurazio
~e speciale, che consente alcune conclu
s1oni di valore generale. Le società della 
Nigeria e del Ghana, per non parlare del 
t~rmentatissimo Congo, avevano già rag· 
giunto, pur partendo da premesse ideo
logiche diverse, una propria sistemazione, 
e l'irruzione dei militari ha rappresentato 
~n mutamento, più marcato nel Ghana, 
rispetto alle direttive precedenti. I colpi di 
~taro nel Dahomey, nella Repubblica cen
trafricana, nell'Alto Volta hanno invece 
riempito una situazione che non si esita 
a. definire di << vuoto »: i governi in ca
rica non avevano una loro ideologia, non 
avevano un programma di sviluppo, non 
a~evano neppure una precisa identifica
zione con una classe o con un gruppo di 
pressione. Il ruolo dc;! militari doveva es· 
sere perciò creativo, supplendo alle c:uen
ze di un nazionalismo che non aveva tro
~ato nel periodo di decompressione che 
llC'ne dietro al ritiro dell'amministra7.ione 
coloniale i mezzi per darsi una dottrina. 

I tre Stati in questione erano tutti som· 
mariamente compresi nell'Africa cc mode
rata»: due di essi, l'Alto Volta e il Daho
mey, erano e sono membri dd Consiglio 
dell'Intesa, il blocco più conservatore del
l'Africa, alle dirette dipendenze del presi
dente ivoriano Houphouct-Boigny. I go
verni militari non hanno introdotto gran· 
di novità, anche se, nella Repubblica cen-
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trafricana e nel Dahomey, con un provve· 
dimento probabilmente più simbolico che 
significativo, hanno voluto esordire con la 
rottura ddle relazioni diplomatiche con la 
Cina. Anche i rapporti con la Costa 
d'Avorio sono rimasti invariati, fatta 
astrazione dall'evidente insofferenza di 
Houphouet-Boiguy per i nuovi colleghi 
in uniforme, che hanno avuto il torto di 
abrogare la facciata di legalità così cara 
al campione del liberalismo africano e di 
aver esautorato vecchi compagni di par
tito nei ranghi del Rassemblement démo
cratique africain. 

Uniche possibilità di modernizza. 
zione. Le conseguenze più interessanti 
dci colpi di stato jn questi paesi non de
vono essere ricercate così nel cc colore » 

del regime militare che ha preso il posto 
di quello civile. E' destinata a contare di 
più la prospettiva di fondo che dei mili
tari sono in grado di soddisfare a con
fronto dei governi usciti dalla decoloniz
zazione. Egualmente conservatori, egual
mente interessati a confermare almeno 
per alcuni anni la cooperazione con · 1a 
Francia, i regimi militari, per il solo fatto 
di appartenere ad un'élite che non ha an- . 
cora realizzato la coincidenza fra potere 
politico e potere economico, sono natural
mente portati ad un'azione riformatrice: 
si può parlare di razionalizzazione, di 
lotta contro la corruzione, di freno alle 
speculazioni individuali, di progresso più 
diffuso fo senso orizzontale; la sostanza 

Agenda internazionale 

sembra lasciare intendere che le arcaiche 
strutture coperte dal paternalismo del par
tito unico di Y améogo o di David Dacko 
o dal condominio su sfondo tribale del 
regime Apithy-Ahomadegbé cederanno il 
passo ad un "'sistema jn cui avranno la 
precedenza l'integrazione nazionale e la 
generale promozione dell'economia. 

In assenza di una effettiva possibilità 
di investire dd potere un partito vera
mente c1 popolare », pervenuto alla guida 
ddlo Stato con una rivoluzione o più• sem
plicemente come depositario dell'unità 
della nazione, i militari si delineano in 
realtà come l'unica forza sulla scena afri
cana in grado di portare avanti un piano 
di modernizzazione delle socieù neo-indi
pendenti in una dimensione jn qualche 
modo «universale». L'esperimento appa
re più avanzato nd Dahomey, dove i mi· 
litari .sono coadiu\'ati nel governo dai 
tecnici. E' mancata jnvcce l'ammissione 
delle classi lavoratrici: obiettivamente 
aiutati nella loro scalata al potere dai sin
<lacati, nell'Alto Volta e nello'• stesso 

Dahomey, j militari non hanno ritenuto 
di doverli convogliare nel sistema in una 
posizione di adeguate responsabilità, pri
vandosi di un contributo che potrebbe 
riuscire prezioso non solo per un più ra
pido processo di « democratizzazione » 
ma anche per saldare j settori dell'econo
mia tradizionale con i primi nuclei di eco
nomia moderna. 

La via di Parigi. Una condizione di suc
cesso, insieme a piani rigorosi di e< austeri
tà », è l'abolizione dei più vistosi vincoli 
di dipendenza dal vecchio ordine colonia
le, che sono un ostacolo non dubbio sulla 
strada del progresso delle nazioni africa
ne, anche tenendo conto degli. utili che 
esse possono derivarne, in aiuti economici, 
assistenza tecnica e sicurezza. E finora 
non vi sono prove sufficienti che i regimi 
militari presieduti da veterani ddle cam
gna di Indocina abbiano seriamente in· 
trapreso un programma in questo senso. 
A Porto Novo, a Bangui e a Ouagadou
gou, i nuovi dirigenti hanno puntualmen
te ricominciato a ripercorrere la via di Pa
rig~ dove i presidenti dell'Africa franco
fona hanno l'abitudine di risiedere in per
manenza, al limite di una alienazione dal 
milieu africano pericolosa anche psicolo
gicamente, e hanno ribadito tutte le scel
te interne che convalidano quella dipen
denza: al più, si sono permesse delle con
cessioni verso altre potenze occidentali, 

soprattutto verso gli Stati Uniti, con una 

dialettica minore che non sembra recare 

apprezzabili vantaggi. Sono le stesse ac
cuse che si rivolgono al gen. Mobutu. 
come giustificazione delle sue crescenti 
difficoltà con il Belgio. 
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Resta infine il problema dci contatti con 
la popolazione. In Africa è sempre viva 
la considerazione dell'essenza magica del 
potere, che spiega fra l'altro la subitanei
tà e l'unanimità degli entusiasmi per la 
caduta di un « capo » che era stato in 
precedenza con altrettanto entusia~mo 
osannato, e anche i colonnelli-preshlenti 
si giovano dcl prestigio che scaturisce dal
la detenzione dcl potere. Ciò non comporta 
però popolarità e rappresentatività. E non 
comporta soprattutto una vera e propria 
rdazione di reciprocità fra vertice e popo
lazione, che a lungo termine non può es
sere ignorata, neppure in Africa: il peri
colo di un crescente isolamento, favorito 
probabilmente dagli esponenti delle vec
chie classi dirigenti (continui appelli alla 
concordia, con velate minacce contro i 
« politicanti » dcl passato regime, sono 
emessi dal presidente dell'Alto Volta La
mizana), diventa così concreto, e i mili
tari non hanno nulla da opporgli oltre 
alla ripetizione della loro intenzione di 
restituire dopo un periodo di emergenza 
il potere ai civili. Una promessa del resto 
priva di contenuto, pcrchè non garantisce 
dalla conferma a tempo indeterminato al 
potere delle stesse personalità, eventual
mente come candidati « liberamente elet
ti » del futuro governo civile, come è av
venuto in C.orea del sud o in Turchia e 
come avviene ormai per consuetudine nel-
1' America latina dopo i pronunciamenti. 

I problemi ancora aperti. I militari 
hanno . dimostrato di voler riprendere 
ex novo la funzione dell'edificazione del
lo Stato: il fallimento dci civili è fin trc;>p
po evidente. Ma la sostituzione dell'eser
cito al partito unico non è un espediente 
di sicuro effetto se non sostituisce alle ca
renze del partito unico una dottrina più 
consistente, capace di mobilitare veramen
te le masse popolari, nelle campagne e 
nelle città. I problemi economici e sociali 
assurgono in tal modo a Usts decisivi di 
ogni assestamento politico-costituzionale, 
e mancano le prove che i regimi dell'Alto 
Volta o della Repubblica centrafricana ab
biano seriamente riconsiderato le opzioni 
che hanno già portato al crollo della « pri
ma repubblica »; questi timori sono tanto 
più pressanti nel Dahomey, che vanta un 
grado di « sofisticazione » assai superiore, 
e che è già alla « terza repubblica ». La 
caduta del regime di Nkrumah - con 
l'ombra della rivoluzione alla frontiera -
ha tolto un fattore di emulazione e di 
disturbo, ma l'appeasement che ne è se
guito in rutta l'Africa occidentale non può 
bastare a far superare i problemi, eminen
temente interni, e di crescente qualifica
zione politica. che travagliano quelle so
cietà. 

GIAMPAOLO CALCHI NOVATI • 
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JUGOSLAVIA 

MJHAJLOV 

Il martire 
Inventato 

- ---------- ------

D iuturnamente alla ricerca di diver
sivi la stampa italiana ha dedicato 

nelle scorse settimane, e ancora continua 
a dedicargliene per la penna di qualche 
ritardatario difensore della libertà, larghis
simo spazio alle vicissitudini di Mihajlo 
Mihajlov, promosso a tamburo battente 
a: professore, scrittore, teorico, studioso 
eccetera. 
Fame ferragostana di notizie oppure, più 
~mplicemente, provincialismo? Un po' 
l'una o un po' l'altra cosa, e, soprattutto, 
abitudine al più superficiale anticomuni
smo. A quell'anticomunismo che rende 
tiifficile al lettore comune di capire che 
cosa stia accadendo in realtà all'interno 
dcl movimento comunista internazionale 
e quali siano le reali divergenze d'opi
nione fra cinesi, sovietici, romeni, jugo
slavi e cosl via. In breve, tutti quei fatti 
che stanno profondamente mutando l'as
setto ormai tradizionale dello scacchiere 
politico internazionale e che ne condi
zioneranno le posizioni nei prossimi de
cenni. Ma lasciamo da parte l'aspetto gi..'
nerale dcl problema per rivolgere la nostra 
attenzione, ancora per un momento, al 
caso Mihajlov. 

Dunque, per la stampa italiana si trat
terebbe di una « nuova vittima » della 
dittatura di Tito, nientemeno che di un 
nuovo Gilas, di un teorico appassionato 
della libertà e così via. In realtà, stando 
alle informazioni che da tempo circolano 
sul Mihajlov, le cose stanno un po' diver
samente. 

Mihajlo Mihajlov, figlio di un ex uffi
ciale zarista rifugiatosi a Belgrado dopo 
la rivoluzione bolscevica, deve la sua pri· 
ma dubbia notorietà ad un viaggio in 
Unione Sovietica nel corso del quale, 

TITO 

stando a nouzte diffuse insistentemente 
negli ambienti culturali dell'intera Euro
pa orientale, avrebbe avuto modo di rcn· 
dersi benemerito della polizia segreta dcl· 
l'URSS forAendole la registrazione delle 
conversazioni da lui stesso avute con al· 
cuni scrittori sovietici. Questa notizia è, 
ovviamente, di quelle difficili, se non im· 
possibili, da controllare, e ricorda molto 
da vicino certi sistemi di diffamazione in 
auge al tempo dello stalinismo. Resta il 
fatto che alcuni degli scrittori sovietici 
che ebbero la ventura di incontrarsi con 
il Mihajlov stanno ora riAettendo sulla 
loro leggerezza in qualcuno di quei cam· 
pi di lavoro e di rieducazione che le cro
nache sovietiche ricordano talvolta soltan
to incidentalmente. 

Un martire mancato. Alla luce del r.o
lc, come pubblicista se non come scrit
tore, Mihajlov' fece la sua prima clamo
rosa apparizione con la pubblicazione 
sulla rivista belgradese De/o del suo 
articolo e< Estate a Mosca, 1964 », nel 
quale sosteneva che i lager nazisti per I? 
stermino degli ebrei erano tutti rose e fiori 
al confronto con i campi sovietici dell'età 
staliniana. La rivista che aveva pubbli
cato l'articolo fu sequestrata e Mihajlov 
denunciato per « diffamazione di un pae
se amico ». Gli andò male, il Mihajlov 
non fu incatenato o torturato o segrega
to; fu, più banalmente, assolto e l'operazio
ne martirologio rinviava. Ma Mihajlov 
non disarmò e tornò a far parlare di sè, 
nel 1965, per un articolo di polemica po
litica dal titolo <e Che cosa vogliamo e 
perchè tacciamo? » in cui sosteneva che 
rutta la classe dirigente jugoslava era for
mata di 11 criminali della specie peggio
re » e che la Repubblica Federativa J~
goslava doveva essere profondamente ri
formata per divenire una confederazione 
in cui si tornasse alla separazione fr~ 
serbi, bosniaci, macedoni, croati, slovent 



eccct~a, col risultato prevedibile, per chi 
non sia proprio digiuno di informazioni 
s~lla storia recente dci popoli balcanici, 
di una ripresa delle lotte politico-religiose 
che per decenni hanno insanguinato le 
terre popolate dagli slavi meridionali. 
Anche questa volta per~ il Mihajlov man
e~ I? scopo principale, il regime jugoslavo 
si nfiuta testardamente di farne un mar
tire, cd egli non ha altre consolazioni SC· 

non quelle che gli vengano dal dilatarsi, 
~pratt~tto per iniziativa dd gruppo Kul
tura dei polacchi emigrati a Parigi e del 
Congresso per la libertà dc1la cultura, 
della sua notorietà. Intanto il nostro si 
a~toproclama professore, m("ntre il New 
). ork Times sostiene che egli non ha di
ntto nemmeno al titolo di dottore, visto 

.che nessuna Università gli ha mai dato 
Una laurea. 

Ad ogni modo, eccoci all'c~tate corrente. 
Mihajlov fa notizia; vuole fondare un 
Partito politico che si opponga allo stra
potere della Lega dci comunisti jugoslavi? 
Benissimo. Titoloni a quattro o cinque 
colonne e aggettivi senza rispannio. Agri
gento frana? Sciocchezze I La città dci 
templi è più lontana della Jugoslavia dal
le redazioni dci grandi quotidiani del n<>
~tro paese; più lontana della luna. Non è 
In Sicilia, e allora? Più lontano di cosl ... 
Siamo al dieci agosto: « San Lorenzo io 
lo so pcrchè ... », rimugina il fondista 
d'educazione umanistica mentre aspetta 
fremendo che il regime dittatoriale jugo
slavo riduca in catene il " grande scrit
tore, pensatore, teorico ... » di Zadar, par
do.n: . di Zara. Ed il « regime » incrimina 
'MihaJlov. Il fondista scatta: « M. M., 
genuino esponente dell'intellighenzia sla,
va, scrittore e saggista sta pagando gene
rosamente l'illusione di agire dall'interno 
per la liberalizzazione ... >>. 

~nticomunismo di ferragosto. Ab
biamo un altro grande sull'Olimpo; il re
sto non conta e non importa. L'antico
munismo quotidiano ha compiuto i riti 
P~escritti. Non conta che in Jugoslavi:> 
st.1ano accadentlo cose ben più importanti 
d1 un «caso» Mihajlov, non importa se 
~?o in corso riforme economiche e po
hnchc che inRuiranno sull'avvenire della 
vicina repubblica e su quello dci nostri 
rapporti con essa, non importa che Ran
kovic sia stato · dc-.tituito dopo una li
bera · discussione, trasmessa in diretta 
dalla TV, e senza carcere o fucilazione. 
Distrazione dcl ~< fondista » o semplice
mente penuria ferragostana di notizie? 
Rankovic, si sa, per un giornale è cosa 
vecchia; e poi: via un Rankovic se ne fa 
un altro, sembrano dirsi con rammarico 
gli esperti di cose slave di casa nostra. 
Se lo ripetono, soprattutto, almeno ere-
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diamo, quegli esperti che, all'insaputa 
dcl Ministro e dci Sonosegrctari di Sta· 
to agli Affari Esteri, si erano raccolti 
in una pensosa riunione, allargata ad 
alcuni esponenti delle forze armate, in 
occasione del Plenum di Brioni dcl co
mitato centrale della Lega dei comunisti -
jugoslavi per fare il punto della situa· 
zionc. Le loro conclusioni meritano, 
malgrado il segreto che le circonda, di 
essere ricordate. 

In breve gli esperti avevano conclu· 
so: Rankovic batterà Tito, ne scguid 
una sorta di colpo di stato con scontri 
fra gli uomini di Rankovic e i fedelis
simi del vecchio Maresciallo, noi prende
remo contatto con Rankovic e gli pro
metteremo riconoscimento dcl suo go
verno ed aiuti in cambio dcl ritorno, 

Agenda internazionale 

condario - all'attenzione dci loro diretti 
superiori che .farebbero bene, cd è questo 
il solo commento scrio che ci sentiamo di 
dedicare alle loro iniziative, a non per· 
mettere che la Farnesina venga trasfor
mata nella sala di prova di una delle più 
squallide commedie ispirate da mal dige
rite letture sul Congresso di Vknna che 
ci sia mai capitato di sentir ricordare. 

Ed ora, tornando al « caso l> Mihajlov 
non possiamo aggiungere altro se non 
che, per chiunque abbia un'informazione 
anche superficiale sulla situazione cultu
rale jugoslava, egli non può che apparire 
come un isolato velleitario; jn cerca di 
pubblicità, nel migliore dci casi. 

Gli scrittori, gli intellettuali, gli artisti 
jugoslavi, anche quelli meno teneri verso 
il regime, conducono le loro ricerche e la 

ZAGABRIA: riunione in fabbrtca 

fra Italia e Jugoslavia, alle frontiere del 
'39. Sincera.mente, il più ottuso' dei fon· 
disti dell'anticomunismo italiano, il più 
plateale degli esaltatori di Mihajlov è un 
genio a cospetto di simili esperti e merita, 
in ogni caso, la nostra simpatia. E con 
l'aria di smobilitazione festaiola e gode
reccia che lo circondava faremmo male a 
negargli il diritto di dedicarsi al suo hobby 
preferito, al suo anticomunismo plateale 
e inoffensivo, divertente, in fondo, anche 
per il più dogmatico dci comunisti. 

E gli esperti di cose slave? Mah, tutto 
sommato, non sarebbe male se la TV, 
sempre a corto di spettacoli brillanti, li 
assumesse, liberandoli della cortina di se
gretezza che li avvolge, per allietare le 
stanche serate estive di chi rimane in cit· 
tà. Darebbe loro la notorietà che merita· 
no e li segnalerebbe - risultato non se-

loro battaglia per una sempre più larga 
libertà d'espressione con metod~ con fini 
e con idee che non hanno niente a che 
sp~tire con quelle, disordinate e franca
mente provocatorie, diffuse da Mihajlov 
e dai suoi sostenitori occidentali. La Jugo
slavia è impegnata in uno degli esperi
menti socialisti più arditi e inediti nella 
storia delle democrazie popolari, per 
chiunque voglia seguire gli ~vilµppi di 
questo esperimento Mihajlov non è un 
test utile. Le realtà sociali, economiche, 
politiche di un qualunque paese sono 
sempre più complesse delle semplificazioni 
propagandistiche, siano esse ufficiali o di 
oppasizione e Mihajlov con la sua posi
zione di irregolare della cultura, non è 
certo rappresentativo della realtà jugo
slava. 

PIETRO A. BUTTITTA • 
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«Crochi di notte » 

11 • caso Marcazzan », il «caso Ber
sani » Quest'anno i « casi » nati 

attorno alla XXVII Mostra Internazio
nale d'Arte Cinematografica sono stati 
soltanto due. Ma siamo solo all'inizio 
e non è detto che il numero non debba 
aumentare. Per i più è quasi certo, 
anzi, che nel corso stesso della manife
stazione della proiezione, pur soltanto 
privata, del film svedese Giochi di 
notte, un nuovo caso scoppierà. E 
probabilmente non sarà il solo. Perchè, 
se è vero che attorno alla mostra cine
matografica veneziana ed ai suoi diret
tori, polemiche ve n'è sempre state, è 
altrettanto vero che da quattro anni a 
questa parte - da quando cioè Luigi 
Chiarini ne ha assunto la direzione -
le polemiche hanno raggiunto una in
tensità ed una frequenza eccezionali, un 
ritmo che si accelera con proporzione 
geometrica in prossimità della serata di 
apertura, diviene vertiginoso durante i 
quindici giorni della rassegna, e prose-

30 

gue con lunghe code per un ragguarde
vole numero di settimane successive alla 
cerimonia della premiazione. Il tutto è 
caratterizzato da una asprezza impieto
sa, da una disonestà intellettuale tal
mente enorme da sfuggire ai più, da 
una durata che raggiunge e supera le 
più dure polemiche politiche. 

Il diavolo di Venezia. Gli apolitici -
oppure i miopi, gli interessati, i com
plici, e gli strumenti ciechi del tutto -
sostengono che è il carattere di Chia
rini la causa. Ed in effetti la maggio
ranza dei lettori di cronache cinemato
grafiche si deve figurare Luigi Chiarini 
come una sorta di diavolo incandescen
te, armato di forcone ed emanante zol
fo, sempre pronto ad asfissiare e a pun
zecchiare a destra e a manca, senza 
nessuna considerazione per quel codice 
segreto che si chiama la buona educa
zione. 

Ma il carattere di Chiarini, in effe~ti, 

cronacl1e italiane 

« Il primo maestro ' 

offre al massimo il casus belli: le ragio
ni della guerra, per cui ogni « caso » 
nasconde in effetti il « caso Chiarini », 
stanno altrove. Essenzialmente nel fatto 
che, giunto sulle non allegre sponde del 
Lido veneziano, Chiarini ha voluto -
con una fermezza forse anche spigolosa, 
ma pur necessaria - porre fine alla po
litica mercantile che troppo spesso colà 
si accettava di fare, alla pratica del com
promesso che sovrintendeva ogni deci
sione direzionale, alla assuefazione alla 
cosiddetta diplomazia dei feftival che è 
poi quel composto alchimistico che ha 
reso la quasi totalità degli altri festival 
(da Cannes a Karlovy Vary, da Berlino 
a Mar Del Plata) un grande mercato 
dove stanno insieme con singolare com
mistione « brillanti, pitali ed uova 
sode » secondo una di quelle espressio
ni care a Chiarini e tali da procurargli 
cento nemici in un sol colpo. 

L'attacco annuale. Certo non tutte le 
scelte compiute in questi anni da Chia-



IL DIAVOLO A VENEZIA 

« Un uomo a metà » 

rini sono condividibili; non tutte le 
~lusioni sono culturalmente spiegabi
li; non tutte le decisioni sono cultural
mente difendibili. Ma l'attacco annual
mente portato alla mostra ed al suo 
direttore non è mai stato fatto dall'in-
1terno di una comune considerazione per 
a cultura, sia pure solo cinematografica. 
Bensl nel nome opposto, sbandierando 
-:-- per lo più in modo incivile - mo
tivazioni per lo più incolte, in un tono 
a mezza strada tra la stupidità organica 
e la mala fede calcolata. Un compatto 
esercito di aspiranti direttori (benchè 
lo stipendio del direttore della mostra 
sia irrisorio, la « poltrona » del Palazzo 
del Cinema è ufficialmente considerata 
u? « centro di potere » e pertanto am
~1ta da ogni « socia} climber » che si 
rispetti), di gazzettieri prezzolati, di 
pennaioli sfaccendati, di « cronisti mon
dani » (quegli strani personaggi che 
rappresentano il lato più patetica
mente sciocco della nostra società e 
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che pertanto sono presenza obbligata di 
ogni orgia, di ogni salotto letterario, di 
ogni «balletto rosa », di ogni scandalo, 
e quindi di ogni festival), di politicanti 
di second'ordine in cerca di un motivo 
di sopravvivenza, cala ogni anno nei cin
quecento metri che vanno dal Palazzo 
del Cinema a quel museo degli orrori 
architettonici che è l'Hotel Excelsior e 
si divertono a « sparare » sulla mostra e 
sul suo direttore che la sta affossando 
e che con essa fa colare a picco la 
CJGA (la Compagnia Italiana Gran
di Alberghi, uno dci potentati venezia
ni), i tassisti e fiaccherai, la clientela 
internazionale del Lido ed il Lido 
stesso. 

Quest'anno quando il presidente del
la Biennale ha fatto scoppiare il proprio 
caso, rilasciando un comunicato in cui 
dichiarava di non approvare il program
ma della Mostra che nessun articolo di 
nessun statuto, o regolamento, gli chie
de di approvare, molti hanno creduto 
che il tempo di Chiarini fosse finito e 

« Comedie » 

« La battaglia di Algeri » 

che il braccio di ferro tra il direttore 
della Mostra ed il presidente della 
Biennale fosse già in partenza vinto da 
quest'ultimo, sia per la sproporzione 
formale tra le cariche dci due personag
gi sia perchè, se dietro Chiarini poteva 
stare il PSI, dietro a Marcazzan si 
ipotizzava stessero tutti i potentati dc 
veneziani e nazionali, il cardinale, e ma
gari dornineddio in persona, che i film 
pornografici li bolla con un E (Esclusi 
per tutti) attraverso il suo rappresen
tante indiretto, il Centro Cattolico Ci
nematografico. In realtà, in quest'epoca 
di sottili complicazioni, quella della 
semplificazione è l'operazio~ più ri
schiosa. 1Per cs~mpio, il film di Mai 
Zetterling Gioch{ di notte sarà forse un 
film alquanto~ osé», almeno per quel 
popolo di goliardi repressi che noi sia
mo in materia di ~esso, ma non è affatto 
pornografico ed è comunque un campio
ne di candida purezza a confronto della 
più parte delle oS<:ene « commedie al-

-+ 
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Cronache italiane 

Editori Riuniti 

Nella collana 
Nostro tempo 

L'America 
del dissenso 
A èura di Gianfranco Corslnl 
pp. :124 LI.MO 

Robert Kennedy, Fulbrlght, Kennan, 
Snow, Maller, Spock, Galbralth, Mor· 
genthau, Felffer, Genovese, Mum· 
ford e I giovani della • nuova sini· 
stra • americana propongono le loro 
alternative alla guerra, alla discrimi· 
nazione, alla povertà. 

. . 

. . 
.. . .. ' ~ . 
L America 

del dissenso 

Jacques Lambert · 

L'America 
latina 
A cura di Sergio de Santi• 
pp .. - LI.-

Un panorama completo dell'organil 
zazione economica, delle strutture 
sociali e delle sovrastrutture politi· 
che del sud America. 

Editori Riuniti 
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l'italiana » e dei 60 film « sexy » che 
tutti si sono sorbiti negli anni scorsi, 
fino a quando un ministro socialista 
(laico, cioè, e non cattolico; vale la pe
na di sottolinearlo) non ne ha reso le 
sorti economiche più problematiche. 
Per esempio dietro il prof. Marcazzan 
- che fingeva di volere la proiezione di 
Giochi di notte pubblica e aperta a 
tutti, ma aveva tuonato e minacciato 
perchè il film non fosse proiettato 
nemmeno alla giuria e sperava appunto 
in questo risultato - non v'era affatto 
la DC, ma tutt'al più qualche democri
stiano che, cosl consigliandolo, voleva, 
come si dice in gergo, « farlo fuori ». 
Ed il braccio di ferro, chiusosi formal
mente sull'uno a uno - grazie ad una 
ammirevole operazione diplomatica del 
direttore generale dello spettacolo, au
torevole membro della C. d'A. della 
Biennale - è finito in sostanza con la 
piena « restitutio in integrum » di Chia
rini e delle sue scelte. 

Il cinema e il potere. Anche in questo 
caso dunque, semplificare sarebbe er
rato e fermarsi all'apparenza delle 
cose porterebbe a svisare completa· 
mente la realtà. 

Il « caso Marcazzan », il « caso Ber
sani », il «caso dello smoking » il « ca
so Cuenca » (la polemica che vi fu lo 
scorso anno tra Chiarini ed il direttore 
del festival spagnolo di S. Sebastiano), 
il« Caso MP AA » (la polemica che vi 
fu due anni fa tra Chiarini e la Motion 
Picture Association of America, la 
quale per la prima volta si sentiva dire 
che il giudizio ultimo sui film da proiet
tare alla mostra spettava alla mostra), 
sono diversi nomi per definire una 
stessa cosa: facce diverse di un caso 
solo, che non riguarda solo la mostra 
veneziana, e nemmeno solo le mostre 
cinematografiche in genere, ma le alter
native di fondo del cinema contempo
raneo, le scelte di politica cinematogra
fica dei governi, dei produttori, dei re
gisti, dei critici, per non dire poi di 
quelle degli spettatori. Non a caso alcu
ni dei motivi di fondo della polemica 
antichiariniana, sono gli stessi che in
vasero la stampa italiana durante i mesi 
in éui si discuteva la nuova legge sulla 
cinematografia e la costituzione (e il 
rafforzamento) degli enti di stato per il 
cinema. E ancora non a caso questi 
elementi polemici affiorano « mutatis 
mutandis » in certi dibattiti sulla cine
matografia nazionale che hanno luogo 
in Gran Bretagna o in Cecoslovacchia, 
sempre a proposito della politica cine
matografica di quei governi. 

L'estetica ufficiale del cinema è oggi 
quella del Kitsch, una non estetica, cioè, 

che condizionata interamente dalle 
strutture economiche su cui il film deve 
in varia misura, ma sempre, appoggiarsi, 
tende a lasciare il cinema là dove è nato, 
moderno sostituto degli antichi « cir
censes » con i medesimi fini di valvola 
di sfogo e di cintura di sicurezza de~ 
sistema. Che ogni cento Malasomma c1 
sia un Fellini, non contraddice, ma con· 
ferma. Se i Fellini non ci fossero il 
sistema (almeno quello cinematografico} 
dovrebbe inventarli. Essi hanno la stes· 
sa funzione che per i « magliari » ha 
il pezzo di stoffa campione da fare ve· 
dere e palpare alle massaie per vendere 
loro poi il tessuto, apparentemente 
identico, che si lacera alla prima imha· 
stitura. 

Il modello di Hollywood. Il cinema, 
nel suo complesso, si fonda su queste 
regole e su queste eccezioni che lo con
fermano e si è attestato più o meno 
in tutto il mondo (e ovviamente con 
alterne vicende) su queste posizioni nel 
decennio tra il 1910 ed il 1920, quan· 
do nacque come industria organizzata 
a largo raggio, e vi si è arroccato in 
modo pressochè inespugnabile nel de· 
cennio successivo, quando Hollywood 
prese ad invadere il mondo con i pro; 
dotti in serie e a combattere (quasi 
sempre a distruggere} quei cineasti che 
cercavano di mantenere non solo una 
posizione di autonomia, ma di libera op
posizione al sistema (sono i casi di Cha~ 
plin cbe riuscl a non farsi vincere e di 
Stroheim, che invece fu vinto: e Réné 
Clair sostiene, anzi, che Hollywood 
nacque il giorno in cui Thalberg, il 
produttore di Stroheim, prese le « piz· 
ze ,. di Greed e le decurtò, le censurò 
e Je rimontò). Hollywood - cioè la 
cinematografia che ha maggior potere 
- è in certo senso il campione di que
sta '« weltanschauung » cinematografi
ca: ma tale « weltanschauung » è la 

« La ragaua senza storia » 



stessa che ha permesso a Stalin di fare 
ad Eisenstein peggio di quanto Holly
wood fece a Strohcim ed agitando sem
pre la stessa bandiera: « Il pubblico 
ha sempre ragione • - come diceva 
Zukor - ovvero ha sempre ragione 
0i crea il pubblico, tioè il potere, poli
aco o economico che esso sia. Questa 
~oncezione del cinema, vigente in tutto 
il mondo, poichè ovunque vi è un po
tere che si serve del cinema, ha come 
necessità vitale per la conservazione 
d:llo « statu quo • l'assenza di alterna
tlve esterne. Ogni oppositore - cinea
sta che faccia un cinema non ufficiale, 
produttore che si muova su linee indi
pendenti, critico che teorizzi un « altro 
cinema » - è accettato solo se ingl<>
bato all'interno, se si oppone cioè in 
quanto ha il permesso di opporsi. Hol
lywood - maestra a tutti in queste 
cose - ha interamente fagocitato quel 
gruppo di cineasti americani che all'in
circa dieci anni fa sembrò muoversi su 
posizioni alternative e li ha resi oramai 
soltanto dei mediocri e talora dei pessi
mi artigiani. Successe anche in Italia 
quando, di fronte al neorealismo, dopo 
un periodo di opposizione cinematogra
fica e politica diretta, l'industria prese 
a fare il « neorealismo • in serie, tra
sformando quella che era un'autentica 
voce in un coro di manierati e insulsi 
Vocalizzi: fu, per intenderci con un 
esempio, il passaggio da un Umberto D 
(fu.lnlinato a suo tempo dalle critiche di 
Andreotti, allora sottosegretario allo 
spettacolo) a un Pane amore e fantasia 
(beatificato da tutta l'Italia). • 

Attualmente in Cecoslovacchia -
dove una fiorente, polemica ed impe
gnatissima « nouvelle vague • ha por
tato quella cinematografia in primissi
lllo piano da due anni - il più grosso 
pericolo imminente - o già in atto -
sono alcuni accordi conclusi dalle aut<>
rità cinematografiche cecoslovacche con 
~ei produttori occidentali: inglobando 
I giovani cineasti praghesi - cioè gli 
esponenti spesso geniali e quasi sempre 
anticonformisti di una piccola cinema
tografia - nel grande mercato cine-;,a. 
tografico internazionale dominato dagli 
americani e dai loro « brasseurs d'af
faires », il risultato - che non oserem
mo definire del tutto insperato - è 
quello di trasformare quegli stessi ci
neasti, intellettualmente irrequieti e 
quindi pericolosi, in creatori di brillanti 
ed innocui prodotti in serie, P9nendo 
cosi fine al loro atteggiamento~ critico 
nei confronti della attuale società ceco
slovacca. 

la filosofia della panc ia. Orbene, se 
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pur nella necessaria schematizzazione, 
questo è vero; se, insomma, la deonte>
logia cinematografica deve essere quella 
qualche mese fa enunciata da Carlo 
Ponti, che cioè un film deve col,[>ire 
la pancia ddlo spettatore e non la 5ua 
intelligenza, è chiaro che ogni realtà or
ganizzata non nei confronti della pancia, 
ma dell'intelligenza e che si proponga 
come troppo antitetica al sistema per 
esservi inglobata, non può che suscitare 
l'opposizione totale del sistema stesso. 
Poichè, come si è detto, il fondamento 
del tutto è la confusione tra il tutto, 
in modo tale che distinguere sia diffi
cile e che - sempre interna al sistema 
- vi sia una qualche ben calcolata ec
cezione da obiettare agli oppositori del
la regola. Posto dunque che Chiarini 
non ha mai fatto mistero della propria 
ferma intenzione di lasciare i mercanti 
fuor dell'uscio, o di permettere loro di 
entTare a patto che non facciano pesare 
in modo condizionante i loro ovvi (e 
per altro legittimi} interessi mercantili, 
ceco che Chiarini è divenuto il nemico 
da abbattere. Da abbattere perchè una 
organizzazione di un certo prestigio e 
di una notevole tradizione come la me>
stra veneziana, potrebbe diventare (se 
Chiarini portasse fino in fondo il di
scorso} l'epicentro dcll'« altro cinema• 
e con ciò favorirne quella strutturazione 
organica che, oggi impossibile, lo limita 
al tentativo individuale; da abbattere 
perchè un discorso culturale condotto in 
un terreno scevro da compromessi, non 
potrebbe che portare a lungo andare al
la demistificazione del cinema, contrab
bandato col motto « Divertitevi e fatevi 
ad un tempo una cultura », che trova 
complice più o meno inconsapevole 
buona parte della critica, e la quasi te>
talità del giornalismo cinematografico; 
da abbattere perchè la rottura della tra
dizione diplomatica, l'abbandono degli 
apparati mondani (fino, ahinoi, alla non 
obbligatorietà dello smoking, che è ce>
me dire ai generali che possono fare a 
meno delle mostrine argentate), il di
sinteresse al divismo sono tutti pesanti 
attentati al cinema come mito, cioè al 
cinema come strumento di conserva
zione, in favore del cinema come realtà, 
cioè (hic Rhodus, hic salta) del cinema 
come strumento di liberazione. Che 
Chiarini abbia o no un bel carattere è 
in questo contesto una cosa del tutto 
secondaria. Oseremmo dire - speran
do di non essere fraintesi - che in rap
porto a quanto detto è un elemento non 
risolutore perfino il problema, per altri 
versi invece fondamentale, dello statuto 
democratico che finora nessun governo 
ha saputo, o voluto, dare alla Biennale, 
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retta ancora da norme fasciste nella 
sostanza e nella forma (con tanto di 
« regi m101stri • citati, di GUF inse
riti negli organi consultivi, di « Coppe 
Mussolini • previste tra i premi cine
matografici e simili reperti archeologi
ci). Infatti se dirigere sulla base di scel
te serie un organismo retto da norme 
idiote può essere difficile, dirigere in 
modo idiota un organismo retto da nor
me serie è la cosa più facile del mondo. 

Vogliamo dire che, mentre più · o 
meno tutti sono d'accordo che lo statuto 
e le strutture della Biennale vanno mu
tati e - almeno finchè non si appr<>
fondisce - queste vanno democra
tizzate e rese più rappresentative 
ogni anno, dalla « bagarre • che 
si crea attorno a Ch.iarini ed 
al suo operato, (che è certo eccepibile, 
come ogni cosa, ma in tutt'altro senso), 
è automatico dedµrre che il grave punto 
di disaccordo, la scissione radicale delle 
opinioni, è la politica secondo cui diri
gere la mostra veneziana. Che poi, come 
si è detto, è sostanzialmente un disac
cordo di politica culturale e, nella mi
sura in cui sono in ballo le alternative 
tra un cinema soporifero, pacificato, il
lustrativo ed un cinema che parli all'uo
mo, lo aiuti a conoscersi ed a conoscere, 
a contestare cd a liberarsi, è un disac
cordo politico generale. Quello stesso 
che divide oggi in Italia e nel mondo, 
le forze che si battono per il progresso, 
da quelle che vi si oppongono. 

UNO MICCICHE' • 
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la Nuova 
Italia 

WARBURG 

LA RINASCITA 
DEL PAGANESIMO 
ANTICO 

CONTRIBUTI ALLA STORIA 

DELLA CULTURA 

L'OPERA COMPLETA DI ABY 
WARBURG. I capolavori di aen
slbllltà pslcologlca e geniale 
padronanza del materiale che 
hanno assicurato al Warburg un 
posto particolare tra I grandi 
storici dell'arte. Prefazione di 
Gertrud Blng. Rilegato L. 7000. 

ROSTOVZEV 

STORIA 
ECONOMICA E SOCIALE 
DEL MONDO ELLENISTICO 

La vita del mondo greco e del 
territori a cultura mista, greco
scltlca, greco-Iranica ecc. Come 
sia stato ellenizzato l'Oriente e 
come la classe dirigente elleni
stica si sia poi data al Romani. 
Un affresco ancora più grandio
so della STORIA ECONOMICA 
E SOCIALE DELL'IMPERO ROMA
NO. Volume I, rilegato L. 8000. 

.. .... 
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GIUSTIZIA 
Il cittadino 

numero due 

V arie critiche sono state mosse alla 
« novella » del ministro Reale per 

la riforma di alcuni articoli del codice 
penale. Vorrei aggiungere che, quando 
le associazioni femminili chiedevano la 
« parità » in materia di adulterio, non 
si soghavano neppure di estendere tale 
reato anche al marito ma ritenevano 
che esso dovesse depennarsi dal codice 
penale e che l'adulterio rimanesse sol
tanto come causa di separazione legale 
e quindi di sanzioni in campo civilisti
co. Una legge deve avere come requi
sito sia di rispondere alle esigenze della 
popolazione sia di essere praticamente 
applicabile. Se fa denuncia per adulterio 
del marito dovesse diventare consuetu
dine delle mogli italiane, si prepari il 
nostro ministro di Grazia e Giustizia a 
costruire prigioni o campi di concentra
mento per adulteri su chilometri del 
territorio nazionale ... 

Altrettanto risibile si dimostra a mio 
giudizio la modifica dell'art. 553 c.p. 
con la clausola restrittiva dello scopo di 
lucro. Ma non è tempo di togliere dal 
codice questo articolo fascista? Preoc
cupazione del governo dovrebbe essere, 
anzichè perseguire chi propaganda o 
vende preparari anticoncezionali, istitui
re consultori dove chi lo desidera possa 
avere tutte le più ampie delucida:rioni 
in materia e dové questi preparati siano 
distribuiti, anche gratuitamente, .alla 
popolazione. Cosl ha recentemente legi
ferato il Parlamento inglese e cosl già 
fanno o si accingono a fare paesi di 
diversa cultura ma tutti attenti al 
preoccupante fenomeno della indiscri
minata natalità. Si eviterebbero in tal 
modo dolori e reati, si eliminerebbe la 
piaga dell'aborto clandestino e delle 
nascite illegittime, si renderebbe un 
servizio alle vera « morale » e al benes
sere della popolazione. 

Ma passiamo ad un succinto esame 
dello schema di disegno di legge a mo
difica delle norme del codice civile con
cernenti il diritto di famiglia di cui più 
o meno ufficialmente da tempo si parla. 

I compromessi del ministro. Da anni 
tutte le associazioni femminili, con 
esclusione di quelle cattoliche che di 
fronte ai problemi della famiglia sem
brano paralizzate da un timore reve
renziale, hanno elaborato progetti di 
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legge per la modifica di tutti q~egli 
articoli che, nei nostri codici, sancisco
no una profonda disparità fra l'uomo 
e la donna in assoluto contrasto con le 
norme costituzionali. 

Questi progetti legge sono stati am· 
piamente divulgati attraverso campa~~e 
di stampa, convegni, pubblici dibat~t~; 
sono stati inviati agli organi legislauv1, 
spesso sono stati consegnati personal· 
mente ai Presidenti delle Camere o a 
loro rappresentanti da delegazioni allo 
scopo costituite. Ma di essi, che pure 
sono costati lunghe e ponderose fatiche, 
non si trova che una pallida eco nelle 
proposte del nostro Guardasigilli on.I~ 
Reale. Vi abbiamo ritrovato soltanto l 

titoli degli articoli più importanti. 
E' presumibile pensare che ]'on. Rea· 

le e con lui i socialisti siano tra coloro 
che vorrebbero dare alla riforma un 
respiro ampio e profondo ma la loro 
volontà cede al compromesso politico, 
quanto mai nefasto a leggi chiare e ra· 
zionali come certi articoli della nostra 
Costituzione insegnano. Frutto amaro 
di questo compromesso un ibridismo 
che nuoce non solo ai principi ma anche 
alla logicità del testo. 

Lo dimostra chiaramente l'art. 2 del 
progetto, a modifica dell'art. 144 e.e .. : 
esso si annuncia con un coraggioso u
tolo ma poi questo coraggio scompare 
nella sottostante incertezza della norma 
che enuncia. Che significa difatti ca~· 
biare il titolo « Potestà maritale » 10 
« Direzione della famiglia » se poi la 
nuova norma resta praticamente ugual~ 
alla antica? Un senso aveva questo ti· 
tolo nel progetto legge del « Comitato 
per l'affermazione dei diritti della don
na », di quello della « Unione Giu~is~e 
Italiane » e di quello del « Consiglio 
Nazionale Donne Italiane», poichè ad 
esso corrispondeva una effettiva parit~ 
dei coniugi attribuendo ad entrambi 
la « direzione ». 

Il volto di Giano. Una contraddizione 
in termini si riscontra poi nell'art. 3 



del progetto: esso enuncia al primo 
comma che « .. .il marito ha il dovere 
di mantenere la moglie, di tenerla pres
so di sè e di somministrarle tutto ciò 
che è necessario ai bisogni della vita in 
proporzione alle sue sostanze. •, e al 
secondo comma che « la moglie deve 
contribuire al mantenimento del marito 
secondo le sue possibilità ». 

. A parte quesra contraddizione non ci 
si può esimere dall'aggiungere che si è 
persa una buona occasione per elimi
nare dal codice una dizione cosl arcaica, 
meglio adatta ad un cagnolino che ad 
un essere umano. E fortuna che almeno 
si_ è tolto quel dovere di « protezione » 
di cui proprio le donne oggi non sen
tono alcun bisogno. Poichè un codice 
dura decenni, e il nostro ha in molti 
articoli 100 anni, un legislatore deve 
saper guardare anche alla società di do
mani anzichè ancorarsi a quella di ieri. 
Le donne chiedono parità di diritti ma 
vogliono anche parità di doveri: e dun
que si dica che « entrambi i coniugi 
hanno l'obbligo del reciproco manteni
mento in proporzione alle loro sostanze 
e ai loro redditi • come diceva la nostra 
proposta e l'articolo sarà cosl più chia
ro e più adatto all'attuale società. 

Per quanto riguarda l'articolo 5 (art. 
149 e.e.) è addirittura patetico che il 
Progetto si premuri di riaffermare che 
« ... il matrimonio non si scioglie che 
con la morte di uno dei coniugi » dimo
strando uno zelo degno di miglior causa 
quando i costituenti affermarono con 
un precipuo voto la loro volontà di 
lasciare aperta la porta a riforme legi
sl~tive in questo campo. Il volto di 
Giano di cui parlava Mazzocchi nel nu
mero 30 dell'Astrolabio riappare qui in 
se~e di partito politico poichè i repub
blicani si sono dichiarati favorevoli al 
Progetto Fortuna e il loro ministro chiu
de la strada alla riforma nel progetto 
che porta il suo nome. 

Tra le modifiche che il progetto Rea
le propone, particolarmente positiva è 
quella che introduce un nuovo articolo 
di legge nel nostro codice intitolato 
« Separazione per fatti incolpevoli •. 
Sarebbe però stato opportuno aggiun
gere ai motivi di separazione per con
daf!na penale contemplati dall'art. 152 
e.e. altri tipi di reato particolarmente 
odiosi o turpi anche se questi non com
portano i cinque anni di reclusione che 
l'articolo richiede (e anche questo limi
te era a mio giudizio da abbassarsi). 
Alludo a reati contro la morale o con
tro i figli particolarmente contrastanti 
co? l'affetto e il reciproco rispetto su 
cui deve basarsi l'unione familiare. 

Molto bene l'abrogazione dell'istituto 
della dote, simbolo della sottomissione 
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economica della donna e della sua pre
sunta «improduttività »; ma si poteva 
anche abrogare l'istituto del patrimonio 
familiare che è economicamente anti
storico e praticamente inapplicato. 

Una strana parità. A questo punto il 
progetto introduce una innovazione 
importante in campo patrimoniale da 
tempo richiesta dalle associazioni fem
minili istituendo quale regime patrimo
niale legale della famiglia la comunione 
dei beni (meglio era dire « degli utili e 
degli acquisti » ). Ma, per quella incapa
cità a rinnovare espressa già dall'art. 2 
del progetto, ne affida l'amministrazio
ne al marito. Il progetto ha cosl un 
suo svolgimento logico che però è da 
rifiutarsi categoricamente. Se « parità » 
deve esistere fra i coniugi nè la « dire
zione» della famiglia nè l'amministra
zione dei beni comuni affidata al ma
rito è parità. Le associazioni femminili 
che si sono dichiarate favorevoli alla 
comunione degli utili e degli acquisti 
quale regime legale fra i coniugi non 
pensavano mai che tale istituto dovesse 
poi diventare strumento di ma!?gior po
tere in mano al marito. Oggi che le 
donne sono inserite nella produzione, 
e sempre più lo saranno in futuro, se 
debbono pensare che il frutto del loro 
lavoro sia amministrato dal marito rim 
piangeranno la separazione dei beni. E' 
inoltre da tenersi presente che il lavoro 
casalingo della donna ha valore econo
mico come è ormai universalmente ri
conosciuto e allora di questa indiretta 
produzione di valore essa deve godere 
l'amministrazione. Una accurata inda
gine statistica svolta in Germania ha 
dimostrato che il lavoro casalingo della 
donna produce valori economici pari a 
quelli della grande industria. Se il codi
ce « ... si deve adeguare al nuovo or
dinamento democratico e alle esigenze 
della moderna coscienza della società 
italiana ... », come dice la relazione della 
proposta Reale, allora si riconosca che 
oggi la donna produce e di fatto ammi
nistra insieme al marito i beni comuni 
e non si pretenda di sottometterla eco
nomicamente al marito ispirando le 
nuove norme a quei principii paterna· 
listici che l'attuale società rifiuta. 

Promesse non mantenute. Trentasei 
sono gli articoli di cui si compone il 
progetto legge e osservazioni si dovreb· 
,bero fare su diversi di essi, vedasi ad 
es. quelli riguardanti la dichiarazione 
di paternità o l'adozione; ma qui mi 
preme specialmente puntualizzare i pas
si di esso che, in contrasto con gli arti
coli 3 e 29 della Costituzione, riaffer
mano la disparità dei coniugi nella fa-
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miglia. Tale ingiusta disparità riappare 
nell'art. 21 del progetto a modifica del 
corrispondente art. 316 del e.e. Anche 
qui si è sostituito al titolo « Patria po· 
testà » l'altro « Potestà dei genitori » 
che promette molto bene; ma la pro
messa non è mantenuta dalla norma che 
segue. Oltre tutto essa è quanto mai 
ibrida e oscura. Che significa difatti che 
<( •• .la potestà sui figli è esercitata dal 
padre, tenuto conco del parere della 
madre»? Dei due casi l'uno: se il padre 
tiene conto del volere della madre vuol 
dire che agiscono di comune accordo e 
allora la potestà è esercitata congiunta
mente, se non ne tiene conto a che 
serve il parere della madre se non è 
vincolante? A questo punto in vista 
della speranza che una reale parità sia 
istituita fra i coniugi, mi sembra oppor
tuno ribadire la necessità della istitu
zione di un tribunale deUa famiglia che, 
con una sua struttura particolare, con 
procedura veloce e non dispendiosa, 
possa dirimere gli eventuali contrasti, 
che logicamente potranno sorgere, nel
l'interesse sia dei coniugi che della pro
le. Un tribunale il quale, oltre che com
minatore di sanzioni, sia organo di con
sulenza e di aiuto. 

Sempre a proposito di potestà sui fi
gli grave lacuna del progetto mi sembra 
non aver disposto che essa, in caso di 
separazione legale fra i coniugi, venga 
attribuita esclusivamente a quello dei 
genitori cui sarà affidato il figlio, man
tenendo così in vita la norma che lascia 
sempre al padre, salvo sua indegnità, 
l'esercizio di questo potere. Questa nor
ma ha creato spesso gravi disagi sia alla 
madre cui è affidato il figlio sia agli 
interessi del figlio stesso. 

Se il progetto Reale ha numerose 
deficienze ha anche lati positivi che è 
doveroso riconoscere. Tra questi l'abro
gazione dei famigerati articoli 338 e 
339 dcl e.e. «Condizioni imposte alla 
madre superstite » e « Curatore del na
scituro » che sono fra i più arcaici e i 
più offensivi per la donna, sottintenden
do essi una sua accertata minorità. Dob
biamo dare atto al ministro Reale di 
questa abro~azione, come dobbiamo ri
conoscergli la buona volontà dimostrata 
neWaccingersi, fra tanti che l'hanno 
preceduto, alla riforma del diritto di 
famiglia, quell'anacronistico complesso 
di leggi in cosl stridente contrasto con 
l'attuale costume, con la posizione della 
donna in campo politico e sociale. E' 
cosa che tutti sanno ma forse non è 
male ricordare ancora una volta qui 
che, in Italia, una donna deoutato o 

ministro o giudice deve sott~stare in 
famiglia alla « potestà » del marito. 

MARIADELE CROCIONI MICHELINI • 
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