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Ì\\mw co11 T1wu1 al Congresso dei Coltivatori IJrr<:lti 

DEMOCRISTIANI 

le spine 
del 

ventennio 

V enti anni di dominio, un anno di 
distanza dalla nuova richiesta di 

fiducia al popolo italiano. Non sarebbe 
per la Democra7.ia Cristiana il tempo 
giusto per un bilancio serio? L'esame 
del passato può interessare solo nella 
misura in cui i suoi errori condizionano 
le difficolcà dell'avvenire, ma è una 
chiara unitaria architettura di impegni 
concreti di governo per i prossimi cin
que o cinquanta anni che questo parti
to avrebbe il dovere di prospettare pri· 
ma di tutto a se c;tesso. 

Non mancano certamente nel mondo 
democristiano e cattolico gruppi d 'in
telligenze critiche, ceneri vivi di ricer
che, liberi da pastoie di bottega. che a 
questo dovere adempiono. Ma non vi 
è segno per il partito nel suo complesso 
di un pari proposito di riflessione, di 
una volontà di chiarezza. che è prima 
di tutto una capacità di sincerit?t. 

Nell'empireo di Moro. L'esercizio dcl 
potere è sempre corruttore quando 
manchi un livello adeguato di moralità 
civile e di vigile c?scienza critica. Non 

Li: 11micizie che confu//n 

basta una forte maggioranza pnrlam~n· 
tare a dare ad un partito la capacità 
e la funzione di guida. In questa no· 
stra grezza democrazia la investiturll 
elettorale legittima l'uso del pote~e! 
non basta di per sè a conferire dign1t1~ 
t: consapevolezza di governo. Si gu:1r~ 1 

cosa ha dietro le spalle la Democr;1Z1~ 
Cristiana in tante parti dell'Irnlia p0lf: 
ticamente arretrata: non un popolo L 1 

elettori mossi da certi fini. ma papol9• 

zioni docili o aggregati clientelari . 
Ci lascino dire dirigenti e respan~a· 

bili della Democrazia Cristiana che la 
sicurezza del successo ha attutito "d 
attutisce il loro senso critico. S ~a 
l'impressione che essi non avvert 1rd~ 

. . I 
come, esaurita una certa esperienza 
governo, non possano sfuggire ad un~ 
grossa scadenza storica: o contentarsi 
di una sorta di usufrutto successorio 
come governanti senza termine dcll' l ta· 
lia politicamente sottosviluppata. o un3 

sveglia energica. 
E' questa impressione che dà il vi·

1 

alle mie annotazioni. Volano grandi fr,l
si quando parlano i capi del regime su · 

, 
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le « m ·r· h . . d. agni 1c e soru e progressive » 1 
qu,esta loro democrazia. Nell'empireo 
soienne dell'on. Moro il tema del « plu
ralis?"1o » brilla come una stella, ma in 
quali cose concrete si traduca la sibilla 
J:i0 n. degna di precisare. Un cellofan 
d ~ctcante, ma deludente come quello 

ei regali di Natale. 
Gli impegni programmatici si sfilano 

Uno_ ~opo l'altro con puntigliosa pun
Maltta c?me in un registro contabile. 
. a una idea che ne colleghi e inquadri 
in un . . . I I . "f . insieme org;mtco a og1ca rt or-
rna'.rice. questa non si ha, non si vede, 
? s1 scarca come pericolosa perchè può 
irnp~rre ~celte ingombranti, o impedire 
evasioni, ~mpurazioni e rinvii. 

Non occorre dire quale sia la mag
gior preoccupazione da parte nostra: il 
timore che questa disposizione d'animo 
trascini anche i socialisti a verificare 
non un programma ma un calendario, 
commisurando su di esso i rinvii, le so
luzioni dilatorie o elusi\•e, come quelle 
che si temono per la Federconsorzi. 

In questa repubblica democristiana 
fondata sul rinvio mi sembra questo 
l'animo col quale il partito di governo 
guarda alla prova elettorale: grandi 
promesse generali, nessuna voglia di 
precisare in termini di tempi e cli mi
liardi. Può essere non manchi nei capi 
un certo giudizio negativo sulla qualità 
delle loro schiere, in Parhmento e nel
l'apparato del partito. In effetti tira 
un'aria di pigrizia e di "1scùmmdare 
che può consigliare prudenza nelle pre
visioni e nelle promesse. 

Don Sturzo lanciava il suo appello ai 
« liberi ed ai forti ». Giovani genera
zioni cattoliche, crescono ancora. Ad 
esse è preferibile rivolgersi. Il confron
to, il dialogo, eventualmente la batta-

MORO E NENNI 

le amicìzie che 11011 conta110 

glia, sono più chiari, franchi e produt
tivi. 

Un partito stanco. Una strategia a 
lungo termine della Democrazia Cri
stiana deve adeguare il suo piano alle 
grandi mutazioni intervenute o in corso 
nello zodiaco della storia internaziona
le. Deve decidersi a mettere in conto 
che è finito il comodo riparo scaccia
pensieri dello scompartimento imbotti
to nel convoglio del blocco atlantico. 
La NATO è press'a poco un ferrovec
chio; una maggior autonomia sul piano 
internazionale sarà la inevitabile con
clusione delle situazioni nuove; la cro
ciata anticomunista sarà presto in Eu
ropa fuori gioco. Sarà presto fuori gio
co il card Otta\'iani. Il vento che spin
ge il Papa all'Ecumenismo strappa ine
vitabilmente qualche altro riparo. 

E' la storia che propone e sempre 
più imporrà ai cattolici una idea chiara 
e dominante della piena autonomia 
della organizzazione e ordinamento po
litico della collettività statale. Il pro-

~ 
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blema del divorzio li metterà alle cor
de. Il processo ai chiusi feudi democri
stiani, come la Federconsorzi, andrà 
oltre il 196 7. Le soluzioni particolari
ste e cellulari care in economia e nel 
sindacato alla politica democristiana 
non reggeranno più, con questo vento 
preoccupante che trascina mondo, Eu
ropa ed Italia verso l'economia delle 
grandi imprese. 

E' tutta una vecchia impalcatura che 
cade. Per ora questo partito non offre 
che formule e schemi del passato. E la 
eredità del passato e la incapacità di 
rinnovamento gli impediscono di dare 
soluzione logica al nodo di problemi 
strutturali interconnessi che sono il te
ma della verifica. Non solo, ma l'assen
za d'idee e di volontà condurrà inevi
tabilmente ad aggravare i vizi di buro
cratizzazione, centralismo, sezionalismo 
dell'ordinamento statale. Non si sono 
volute le regioni con una caparbietà 
degna di miglior causa, e si è obbligati 
ad anticipazioni deformatrici che le peg
gioreranno. Riforme che dovevano 
camminar insieme come componenti di 
un unico quadro sociale, economico e 
civile troveranno soluzioni parziali, sle
gate, empiriche, negatrici di quel crite
rio di programmazione e di scelta che 
nell'empireo delle soluzioni di principio 
doveva essere la bussola del centro
sinistra. Del resto basta la situazione 
disastrosa della finanza pubblica a pa
ralizzare molte buone intenzioni ed a 
far ritenere, e temere, che la program
mazione resterà sulla carta. 

Perciò malinconiche previsioni. Un 
partito invecchiato, incapace di revisio
ni e rinnovamenti, obbligato a dare la 
priorità alla conservazione e sfrutta
mento del potere tirerà inevitabilmente 
alle soluzioni di minor imbarazzo poli
tico ed economico. Sulla scala inclinata 
che da temno hanno imboccato quanto 
potranno e vorranno resistere i socia
listi? I pareri degli esponenti più rap
presentativi del pensiero medio della 
dirigenza socialista non autorizzano 
molte speranze. Finirà in un rimpasto 
che è la ricetta e la consolazione di 
tempi mediocri, di classi politiche me
diocri. 
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FERRUCCIO PARRI • 

ERRATA CORRIGE 
Nell'articolo di Gianfranco Spadaccla 

(Ernesto Rossi: la battaglia federalista 
a colloquio con Altlero Spinelli) pub
blicato sul precedente numero del
l'Astrolabio è saltato Inavvertitamente, 
per esigenze tipografiche, un brano re
lativo agli episodi della battaglia fede
ralista di Ernesto Rossi nel periodo 
dal 1948 al 1953. Ce ne scusiamo con 
Spinelli e con I lettori. 

' 

BoNOMI 

GOVERNO 
la verifica 

timida 

L' on. Moro si accinge a riunire in
torno al suo tavolo a Palazzo Chi

gi gli stati maggio:i dei partiti della 
maggioranza. Motivo ufficiale della riu
nione sarà l'attuazione del programma, 
cioè la definizione dei tempi e dei no· 
di per utilizzare a questo fine l'ultimo 
scorcio della legislatura. Siamo cosl a 
quella verifica « al vertice •, che costi
tuisce ormai da mesi uno degli argo
menti centrali, se non esclusivi, del 
dibattito politico ed è uno dei tradi
zionali e comodi rifugi degli uomini 
politici italiani quando esitano a pren
dere c; iaramente posizione a favore o 
contro il governo in carica e a trarne 
le conseguenze. E' un modo insomma 
attraverso il quale si manifesta la pro
pria insoddisfazione per l'azione del 
governo, senza dover arrivare 111la re
sponsabilità di provocare la crisi. 

La prospettiva della verifica « al 
vertice » era stata tuttavia, in questa 
circostanza, respinta non più tardi di 

un mese fà dal comitato centrale socia· 
lista. Si disse allora che la verifica del· 
la volontà politica della maggioranza 
doveva essere affidata non ad estenuan· 
ti trattative fra i partiti, ma esclusiva: 
mente alla prova dei fatti. I socialisti 
avrebbero dovuto valutare la validità 
o meno della loro permanenza al gove~· 
no sulla base di scelte politiche preci· 
se, da sollecitare all'interno del Con· 
siglio dei Ministri o nella attività par: 
lamentare in ordine ai più importanti 
problemi politici e programmatici. Co· 
sa è intervenuto nelle ultime settimane 
per modificare cosl radicalmente quests 
linea di comportamento decisa dal ~
mitato Centrale e per indurre i soci.i: 
listi a recarsi con il loro pacchetto ~1 

riforme intorno al tavolo del Presi· 
dente del Consiglio a Palazzo Chigi? 

l a cr isi strumentale. Di verifica si 
vertice si è ricominciato a parlare, co
me alternativa alla crisi di r,overn°j 
dopo il voto negativo del Senato si.I 
decreto legge dei previdenziali. Solo 
negli ultimi giorni le caratteristiche de~· 
l'incontro si sono venute però preCd1: 
sando fino ad assumere la forma ~ 
una discussione generale dei proble!Yl1 

del governo e dell'attuazione del pro· 
gramma. 



' ' 

All'indomani della riconfermata fi. 
ducia al Governo Moro in un editoria
le pu.bblicato dall'orga'no del Partito 
socialista, uno dei condirettori del
l'Avanti!, il pii1 vicino a Pietro Nenni, 
Franco Gerardi, dette una spiegazione 
abbastanza interessante <lei moti\ i che 
ave~ano spinto la segreteria del PSU 
a rifiutare in quel momento la ipotesi 
della crisi. La bocciatura del decreto 
legge sui previdenziali - asseriva il 
c?ndirettore dell'Avanti! atcirandosi il 
gi?r?o dopo per queste affermazioni 
gli insulti del sen. Gava - era stata 
doluta dai senatori democristiani della 

estra bonomiana, i quali intendevano 
provocare la crisi per impedire il con
fronto sul tema della Pederconsorzi. I 
~ocialisti, votando la fiducia, avevano 
impedito il successo di questa manovra 
?1latoria e si nccingevano ad affrettare 
1 tempi dell'unica · \'erifica davvero si
gnificativa: quella relativa alla demo
cratizza7ione della potente baronia 
democri.:.tiana. 

Fin qui le intenzioni socialiste si 
muovevano sulla linea del comitato 
centrale: verifica sui fatti e, quindi 
sulla Federconsorzi come fatto più im· 
Portante del momento politico. A que
sto scopo veniva co<;tituita all'interno 
della direzione socialista una spedal.: 
com · · missione di esperti compo~tn da: 
responsabili della commissione agrico
a del PSU, on. Averardi e Colombo, 

e dal prof. Manlio Rossi Doria. Era 
un · h' P;1mo campanello d'allarme, gia::-
c e 1 esclusione dalla commissione dcl 
sen. Bonacina tagliava fuori arbitraria
m~nte la minoranza dalle trattative, 
Privava il partito del contributo di 
bno dei maggiori orotagonisti della 
attaglia contro il ·feudo bonomiano 

d lasciava in maggioran;r:i all'interno 
d e

1
1a Commissione l'ala accomodante 

Ce PSU, rappresentata da Avcrardi e 
olomho. ~ta nulla ancora autorinava 

j Pensare che il Partito abbandonasse 
a richiesta di un confronto diretto 

cd es 1 . d I c usivo con la D.C. sul problema 
. e la Federconsorzi. A questo punto è 
intervenuto l'on. Pìccoli: l:t Feder· 
cons · or11 era un problema di governo 
e qu· d' d d" in I an ava affrontato non in sede 
1 trattativa ciiretta f rn i partiti ma in 

sede di verific.1 promossa dal Governo, 
~?~ I~ partecipazione dei rappre~entan
il ei partiti e, per quanto riguardava 
. Problema specifico nei consor1i agra· 

rt ~'. con l'ausilio degli esperti <lei par-
iti I · . I f ,a precisazione non era so tanto 
0 trnalc e priva d'importanza. Da una 

Parte i f · d . st . n atti, accettan o questa 1mpo-
azione, il problcmA della Federcon

~~tzi veniva ricondot10 in quello piì1 
cncra)e dell'attuazione dcl program· 
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ma; dall'altra la sua trattazione o « ve
rifica » veniva ancorata agli accordi di 
governo, su questo punto, come su 
altri, estremamente generici e lacunosi. 

Il binario della trattativa. L'interven
to dell'on. Piccoli è stato uno dei 
pochi che la Democrazia Cristiana ab
bia fatto sull'argomento (di importan
te oltre questo intervento c'è stato SO· 

lo qualche richiamo alla mode.razione 
fatto dalle colonne del Popolo nei 
confronti degli alleati della maggioran
za) . E' un intervento, tuttavia, che sta· 
bilisce i binari della trattativa. Attra· 
verso di esso, la Democrazia Cristiana 
rinvia il problema dalla discussione 
delle sue responsabilità alle responsa
bilità collettive di governo, impedisce 
cosl che la questione assuma in qual. 
siasi maniera carattere o aspetto di 
rendimento di conti fra sociali~ti e de
mocristiani, sdrammatizza fino :il limite 
quasi di problema tecnico la discus
sione sulla riforma delle strutture del
la Federconsorzi e sulla democratizza
zione dei consorzi agrari. 

In questi termini sembra quindi pre· 
sentarsi e riassumersi l'imminente 
« vertice » della maggioranza. Quanto 

RUM OR 

al « pacchetto » delle riforme da at
tuarsi, tutti sanno che i tempi di la
voro parlamentare sono interamente 
occupati per i prossimi r e.~ ~ Ila dr
scussione alla Camera e li <; 'lto dci 
bilanci dello Stato, della p1 J"ramma· 
zione, delle leggi connesse alla program
mazione. Altri problemi - come la 
cedolare - hanno potuto essere risol
ti facilmente senza bisogno di « veri
fica ». Altri sono stati risolti - infe. 
licemente - con un accordo fra i 
gruppi parlamentari, come è nvvenuto 
al Senato per b scuola materna. Infine 
per quanto riguarda la « volont[1 poli
tica » della maggioranza, non è diffi
cile prevedere che rimarrà inafferrabil.: 
con o senza « verifica di vertice ». 

Un dissenso di fondo. Lasciamo ora 

La v ita politica 

da parte gli altri problemi (e anche la 
recente sortita antiregionalista dell'on. 
Tanassi) e vediamo come i socialisti 
si presenteranno al tavolo della tratta· 
tiva per quanto riguarda la Federcon
sorzi. Il campanello d'allarme che ave· 
vamo sentito suonarc> con la notizia 
della costituzione della commissione di 
esperti è diventato suono di sirena. 
Quando gli esperti si sono riuniti in
torno all'on. Nenni per precisare la 
posizione del loro partito si è subito 
delineato un dissenso di fondo: Rossi 
Doria ha insistito perchè la nomina 
di un commissario alla Federconsorzi 
fosse richiesta come condizione irrinun· 
ciabile per una effettiva attuazione 
della riforma, mentre Averardi si è op
posto a quella richiesta. sostenendo 
che essa avrebbe inutilmente irrigidito 
la Democrazia Cristiana. Fra queste 
due posizioni, s'è affermata infine la 
mediazione dell'on. Nenni: insistere 
sulla richiesta della gestione commis
sariale, senza però farne una condizio
ne irrinunciabile. 

La discussione non avrebbe avuto 
nulla di drammatico, se Averardi non 
si fosse affrettato, subito dopo, a far 
conoscere ai giornalisti il dissenso ma
n i festa tosi all'interno della commissio
ne e il \'ero significato della decisione 
finale proposta dall'on. Nenni. Il gior
no dopo !'on. Averardi smentiva le 
indiscrezioni che lui stesso aveva por
tato a conoscenza dei giornalisti, ma 
In smentita - rilasciata, sembra, su 
richiesta di De Martino - aveva sol
c.into un valore formale: la Democra
zia Cristiana sapeva ormai che, almeno 
su quel punto, il suo interlocutore 
principale era diviso e che all'interno 
del PSU avrebbe trovato di fatto un 
importante alleato. 

Non si tratta di un punto seconda
rio . Si tratta cli sapere infatti quali sa
ranno gli uomini che dovranno attuare 
la riforma decisa dal governo e dai 
partiti <li maggioranza, quella riforma 
che ormai la stessa DC è pronta a con
cedere, per la pre%ione delle ACLI e 
delle sinistre democristiane, ma soprat
tutto p~rchè è questa la sola maniera 
di ottenere dai socialisti la chiusura, 
con una sanatoria. della gran p;!ndenza 
dei rendiconti '\!on a caso in nnta 
Italia vengono affrettati i tempi delle 
fr:iudolente elezioni delle mutue conta
dine. Non a caso Bonomi in un re::en· 
te discorso ha insistito sul rispetto del
la struttura privatistica della Feder::on
sorzi e sul rispetto dello statuto che re· 
gola la federazione e i consorzi agrari 
e che ne ha fatto fi no ad oggi i feudi 
incontrollati della Democrazia Cristia
na e della Coltivatori Dirett i. 

GIANFRANCO SPADACCIA • 
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SICILIA 
Il sipario 

sulla sofis 

L' ult ima telefonata l'ing. Domeni· 
co La Cavera la ricevette alle tre 

di notte del 26 febbraio. Poi si alzò 
lentamente, salutò i pochi amici che di
videvano le sue ansie e lasciò con passo 
fermo l'ufficio di Direttore Generale 
della SOFIS. A non molti metri di 
distanza l'Assemblea Regionale Sicilia· 
na aveva appena finito di approvare il 
progetlO di trasformazione della SOFIS 
in Ente Siciliano di Promozione Indu. 
striale (E.S.P.1.). La Cavera aveva per· 
so la partita. 

Eppure, appena un mese prima un 
accordo tra i partiti della maggioranza 
governativa aveva garantito la perma
nenza della SOFIS nell'ambito della 
costituenda ESPI e d" La Cavera alla 
Direzione della SOFIS Come si era 
giunti in poche settimane al totale ca
povolgimento della situazione? E' for
se bene cominciare da principio. Già 
da un pezzo gli uffici tecnici della Pre
sidenza della Regione facevano rimbal
zare di stanza in stanza il proj:(etto di 
istituzione di un Ente pubblico che 
avrebbe dovuto promuovere lo svilup
po e il potenziamento industriale della 
Sicilia. Il problema principale non po
teva essere risolto dai tecnici. Era il 
medesimo che aveva provocato altre 
volte il finimondo nella vita politica 
dell'isola : che fare della SOFIS. la so
cietà finanziaria <;Orta negli anni cin
quanta con i medesimi compiti istitu· 
zionali della costituenda ESPI, e so
prattutto che fare del suo dinamico Di
rettore Generale, abilissimo nel mano
vrare la potenza economico-politica de
rivatagli dalla carica ricoperta? La più 
recente risposta a questa domanda era 
stata data con l'accordo tripartito del 
mese scorso: lasciamo in vita la SOFIS 
come società finanziaria di intervento 
per il settore metalmeccanico, in colle
gamento con i'ESPI, e lasciamo La Ca. 
vera al suo posto Una risposta che, tut
to sommato, serviva solo a snaturare in 
partenza la fisionomia del nuovo ente 
pubblico, ma che era ritenuta necessa
ria a mantenere in vita una maggioran
za governativa che, altrimenti, correva 
il rischio di dissolversi. 

La formula salomonica. E non c'è 
dubbio che in altri tempi la formula 
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salomonica della coabitazione ESPI
SOFIS non avrebbe trovato molti op· 
positori a Palazzo dei Normanni, dove 
- e al governo e all'opposizione -
La Cavera poteva contare su uno stuolo 
non indifferente di amici fedeli. Ma ora 
le cose sono mutate. Gli unici a soste
nere la SOFIS sono adesso i fanfaniani 
e una parte dei repubblicani, sufficienti 
ad imporre una soluzione di compro· 

per le opere 
di Ernesto Rossi 

Familiari ed amici di Ernesto 
Rossi hanno ritenuto opportuno. 
ad onorarne la memoria, di costi· 
tuire un fondo destinato alla pub· 
blicazione. ristampa e diffusione 
di Suoi scritti scelti. 

Si è formato per questo scopo 
un comitato, che oltre alla Sig.ra 
Ada Rossi ed al nipote Carlo 
Pucci, comprende: Enzo E. Agno
letti, Giorgio Agosti, Riccardo 
Bauer, Giuliana Benzoni, Guido 
Calogero, Vittorio Foa. A. Galan
te Garrone, Aldo Garosci, Man· 
lio Magini, Ferruccio Parri, Leo
poldo Piccardi, Altiero Spinelli, 
Paolo Sylos Labini, Nello Tra
quandi. 

La Segreteria del Comitato, 
che ha sede presso il Movimen· 
to Salvemini - Via Torre Argen
tina, 3, Roma. è affidata a Manlio 
Magini e Carlo Pucci. 

Una prima sottoscrizione è 
stata raccolta all'atto della CO· 

stituzione per un totale di 
L. 630.000, versate da E. E. Agno
letti, G. Agosti, G. Benzoni, Gior· 
gio Bloch, Libero Marzetto, F. 
Parri, L. Piccardi, C. Pucci, U Se· 
verini, Bepi Signorelli, P. Sylos 
Labini, dal Circolo G. L. di To· 
rino e dalla Redazione di • Astro
labio"· 

Le sottoscrizioni possono es
sere rimesse alla Segreteria del 
Comitato per le onoranze ad Er
nesto Rossi o versate alla Sig.ra 
Clara Manno della Segreteria del 
Movimento Salveminl. 

messo a livello governativo ma troppO 
deboli per garantirne l'approvazione in 
Assemblea. 

E così la soluzione concordata salta 
ancor prima di raggiungere l'Aula. So
no contrari i comunisti e i socialprole· 
tari. non più disposti ad avallare con i~ 
loro appoggio la posizione personale d1 
chi, certamente utile in altri tempi, 
adesso serve solo a cementare la vergo
gnosa alleanza tra fanfaniani e repub
blicani di Palermo. Contrari i socii1· 
listi del PSU, che da tempo si battono 
per la ristrutturazione della SOFIS. 
Contrari i repubblicani che fanno capo 
al segretario regionale Piraccini e co~· 
trari vasti settori della Democrazia Cri· 
stiana, dall'ex Presidente della Regione, 
D'Angelo, ai sindacalisti. Non restano 
che i fanfaniani, i repubblicani fedeli al 
palermitano Gunnella, alcuni liberali e 
i fascisti. Ma, malgrado il loro voto. 
salta anche un secondo tentativo, quel· 
lo di istituire insieme all'ESPI anche 
ben tre finanziarie, la SOFIS per la 
metalmeccanica e altre due da c ·eare 
per i settori manifatturiero e della trn· 
sformazione dei prodotti agricoli. E, a 
~canso di equivoci, ovvero ad evita~ 
interpretazioni tendenti a proporre 11 
passaggio automatico del Directore Ge· 
nerale della SOFIS alla Direzione del· 
i'ESPI, l'Assemblea approva una serie 
di emendamenti al progetto che pre· 
vedono la messa a pubblico concorso 
della Direzione del nuovo ente, esclu· 
dono esplicitamente la possibilità di 
un trasferimento all'ESPI con pari gra· 
do del Direttore della SOFIS, attribui· 
scono provvisoriamente l'incarico con· 
teso alla Presidenza della SOFTS. Per 
La Cavera è finita. 

Adesso è solo questione di temr0 · 

Ouamo mesi dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della legge, c~e 
l'ARS ha approvato con una ma~g10· 
ranza di 52 voti contro 10 voti delle 
destre (i comunisti, sostanzialmente fa· 
vorevoli al progetto, si sono astenuti), 
e i'ESPI subentrerà « di diritto all9 

Amministrazione regionale quale socio 
di maggioranza della SOFIS ed in tale 
qualità ne promuoverà la liquidazio
ne ». Per poi rilevare le cinquantadue 
aziende attualmente collegate con la 
SOFIS ed iniziare la sua attività. Lo 
strumento creato è valido. Sta adesso 
ai partiti della maggioranza ed alh~ 
Giunta regionale far si che esso dive~tl 
effettivamente un centro di propuls10

1
· 

ne dello sviluppo socio-economico de· 
la Sicilia e non un carrozzone ingornj 
brante e inutile, buono a soddisfare a 
solito gli appetiti del sottogoverno. • 

GIUSEPPE LOTET A 



LA VOCI Dll PRISIDINTI 
11 discorso dcl Presidente Saragat 

al Consiglio Superiore dclb Magi
stratura ha destato e sta destando tut· 
tora reazioni in vario senso. E si spie
g~, pcrchè esso solleva due problemi 
di grande interes)e: quello concernen
te_ i poteri del Pre)idente della Repub
blica e quello dcl diritto di sciopero. 
con particolare riferimento ai magi
strati. 

Ai poteri del Presidente della Re
pubblica, noi - Astrolabio e .Movi
mento Salvemini - abbiamo già in 
altra occasione rivolto la nostra atten
z!one: quando ci era parso che il Pre
sidente Segni tendesse a dare ai propri 
P<>teri un' interpret.1zionc piutto~to 
estensiva, avevamo organizzato una 
ravola rotonda, alla quale questo gior
nale, come suole accadere, aveva fatto 
eco. La posizione che allora mi era ac
~aduto di sostenere era ispirata a una 
•nte:prctazione rigorosa delle norme 
\ 0st1tuzionali sui poteri dcl Capo del-
0 Stato. I Io sempre pensato e penso 
tuttora che il nostro legislatore costi-
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tuente non abbia sbagliato nel confi· 
gurare come ha fatto la funzione del 
Presidente della Repubblica. L'espe
rienza della dittatura, la consapevolez
za dei pericoli inerenti al temperamen
to individualistico del nostro popolo 
e alle sue limitate capacità di re~istcn
za all'affermazione di un potere per
sonale, hanno fatto, secondo me giu
stamente, respingere qualche tendt'nza, 
a dir;:: la verità piuttosto dottrinaria, 
verso la repubblica presidenziale. D'al
tro lato, l'Assemblea costituente si t: 
saputa sottrarre alle suggestioni che 
avrebbe potuto esercitare la tradizione 
monarchica, con il suo re che regna 
ma non governa, che è formalmente 
partecipe dei tre poteri fondamentali 
dello Stato, senza un'effettiva e speci
fica attribuzione di funzioni e di re· 
sponsabilità. E' così venuta fuori quc.:· 
sta figura di Presidente delln Repub· 
blica, qualificato, secondo certe tenden· 
ze costituzionali del nostro tempo. co
me garante della Costituzione; estra
neo al potere legislativo, al governo e 

all'ordine giudiziario, ma investito, ri
spetto a queste tre sfere di attività 
srntale, di determinate, precise funzio
ni; autonoma fonte di poteri, del cui 
esercizio è responsabile davanti al 
popolo. 

Interventi di carattere eccezionale. 
Chi pensa che un Capo dello Stato co
sì configurato sia un manichino, desti
nato a una funzione semplicemente de
corath·a. è in errore. Il Presidente del
la Repubblica previsto dalla nostra Co
stituzione. in realtà. è investito di po
teri molto rilevanti: ma sono poteri 
che egli è chiamato a esercitare soltan
to in momenti decisivi della vita na· 
;1,ic ak E proprio perchè egli è de
stinato a questi interventi di caratte
re eccezionale, è opportuno che un pre
sidente si rassegni a un uso discreto 
dei suoi ordinari poteri, non lascian· 
Josi coinvolgere in responsabilità che 
possano sminuire il suo prestigio o la 
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sua rappresent.ltività. Sarebbe, per il 
Capo dello Stato, un errore il cedere 
alla tentazione di una p.irtccipazione 
al potere di governo che, per il suo 
carattere continuativo e per la sua 
ampiezza, attira ogni uomo d'azione. 
Altra è la funzione del Presidente del
la Repubblica. 

Que~to ordine di considerazioni ci 
aveva indotto a formulare riserve su 
alcuni atteggiamenti del Presidente SL
gni, specie nei rapporti con gli altri 
Stati. 

li Presidente della Repubblica è an
che presidente dcl Consiglio superiore 
della Magistratura, come l: presidente 
del Consiglio suprc:m0 e.li difesa. Sul
l'opportunità della sua partecipazione 
a questi organi colkgiali si potrebbe 
sollcv:1re qualche dubbio. L1 carica dcl 
Capo dello Stnto è una cnrica tipica
mente individu:1lc; la posizione for
male che gli è riscrv•Ha ma! si concilin 
con la sua presenza in un organo in 
seno al quale egli è r.hi.unato, pari frn 
pari, n concorrere alla formazione di 
una volontà collegiale. La presidenza 
di un organo collegiale, da parte dcl 
Pre:.idente della Repubblic.1, present.1 
un duplice pC'ricolo: che la sua volon
tà soverchi quella degli altri compo
nenti il collegio; o che, nttraverso un 
confronto di opinioni, cd eventualmen
te una votazione in cui egli possa riu
scire soccombente, il suo pre~tigio ri
sulci scalfito. Soltanto il tatto e la pru
denza potranno consentire a un Pre
sidente di evitare questi pericoli: egli 
non si impegnerà in argomenti di or
dinaria amministrazione, non si cimen
terà in un dibartito quando le opinio
ni siano divise, prcndt:rà una posizio
ne scoperta soltanto 4uan<lo avrà la 
sicurezza di interpretare un<l volontà 
unanime o largamente prevalente. 

Anche sotto questo aspetto aveva 
dato luogo a qualche ri-.erva un atteg
giamento del Presidente Segni, il qua
le. dopo che il Consiglio superiore ave
\'a, in sua nsscm:n, deliberato un ordi
ne del giorno vivacemente discusso 
dall'opinione pubblicn, aveva voluto 
mnnifcstare a quell'organo Li sua so
lidarietà, dichiarando che, se fosse sta
to presente, si sarebbe associato all'opi
nione prevalsa in seno al collegio. Que
sto esercizio p;1lese dcl diritto di vo
to, manifestato tarc.livamcntc dopo l'ap
provazione di un ordine del giorno, in 
contrasto con tutte le regole che go
vernano gli organi collegiali, e per di 
più in materia controversa, era parso 
a qualcuno di dubbia opportunità. 

Il giudice che sciopera. Il gesto dcl 
Presidente Saragat è ora consistito in 
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un ?iscorso che egli ha fatto, quale 
Presidente del Consiglio superiore del
)~ ~agistratura, affermando l'inammis
sib1lttà giuridica dcl ricorso allo scio
pero, da parte dei magistrati; discorso 
al quale ha fatto seguito l'approvazio
ne a maggioranza, con quattro voti 
contrari, di un ordine del giorno dello 
stesso Consiglio superiore. 

P~ima di chiedersi se il gesto presi
denziale possa considerarsi rigoro·;a
mente ortodosso dal punto di vista di 
quel~'etichetta che ha tanta importan
za, m una giovane repubblica come 
la nostra, per il formarsi di una tra
dizion~ costituzionale, è opportuno ve· 
dere, in sostanza, di che cosa si trat
~a. Nel merito, come dicono i legulei, 
ti Presidente aveva ragione o torto? 

1
,. Il Presidente Saragat ha affermato 
inammissibilità giuridica di uno scio

~ero. dei magistrati con un'ampia mo
tivazione, che si può tuttavia ridurre 
8. queste due proposizioni: i magistra
ti non possono scioperare perchè sono 
partecipi di una funzione sovrana· 
non possono scioperare perchè esercì~ 
~ano una funzione costituzionalmente 
1:1defettibile, perchè destinata a garan
~re la libertà e i diritti dei cittadini. 

. me pare giusta la soluzione e mi 
Paiono giuste le ragioni sulle quali 
si basa. 

1
, Le crit~che che sono state mosse a1-

P aff~rmaz1one di principio fatta dal 
sres1dente sono di un duplice ordine. 
.1 e detto che l'art. 40 della Costitu

~,one proclama il diritto di sciopero, 
quale non potrebbe essere negato 

t\.\.tBROSINI E SEGNI 
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per una categoria di prestatori d'ope
ra. Ma basta leggere l'art. 40 e ricor
dare le circostanze in cui esso fu in· 
trodotto nella Costituzione per e::.clu· 
dere questa interpretazione del precet
to costituzionale. La tendenza, profila
tasi in seno all'Assemblea co~tituente, 
a una proclamazione incondizionata del 
diritto di sciopero non prevalse: dopo 
lunghe discussioni e dopo vani tenta· 
tivi per inserire nella Costituzione sia 
l'affermazio1:e del diritto di sciopero, 
sia l'indicazione dei suoi limiti, ~i giun
se, su proposta dell'on. Umberto Mer
lin, all'attuale formula secondo la qua
le « il diritto di sciopero si esercita 
nell'ambito delle leggi che lo regola
no ». La quale chiaramente ~ignifica 
che il diritto di sciopero è costituzio
nalmente garantito, ma può essere, con 
legge ordinaria, sottoposto a limita
zioni. E fra queste limitazioni non mi 
pare dubbio che ve ne possano essere 
di quelle che riguardano determinate 
categorie di prestatori d'opera. 

Le dichiarazioni dell'onorev<'le pro
ponente non fanno testo, ma non è 
senza interesse ricordare come all'on. 
Merlin apparisse addirittura assurda 
un'astensione dei magistrati dal loro 
lavoro, che consiste nell'applicazione 
della legge. D'altra parte. si è obietta
to all'affermazione di principio presi· 
denziale che il diritto di sciopero pro
clamato dall'art. 40 è assoluto fino a 
che una legge non sia intervenuta a 
limitarlo; e poichè nessuna legge ha 
finora vietato lo sciopero dei magistra
ti, anche per questi il diritto di scio
pero è intangibile. Neppure questa opi
nione è convincente. La Costituzione 
prevedeva che il legislatore ordinario 
dovesse emanare specifiche disposizioni 
tendenti a segnare i limiti dell'esercì· 

zio del diritto di sciopero: ma purtrop
po queste disposizioni non sono state 
finora emanate. Spesso ho avuto occa
sione di deplorarlo, segnalando i pe
ricoli che il mancato regolamento del 
diritto di sciopero presentava, non 
soltanto per gli eccessi che si sareb
bero potuti verificare nell'esercizio di 
quel diritto, ma anche perchè fatalmen· 
te alla carenza del legislatore sarebbe 
stnto costretto a ovviare il giudice. 
Poichè il diritto di sciopero non può, 
in realtà, essere illimitato - bastereb
bero a provarlo i soliti esempi delle 
forze armate o della polizia - l'inter
prete, in mancanza di specifiche dispo
sizioni legislative, è costretto a cerca
re i limiti del diritto di sciopero nel 
complesso de-Ila nostra legislazione, 
nella natura dell'attività svolta, nelle 
esigenze pubbliche che l'astensione dal 
lavoro lascia insoddisfatte, e via di
cendo. E poichè il compito di inter
pretare le leggi spetta ai giudici, che 
spesso obbediscono a uno spirito di 
conservazione, può accadere che, per 
que~ta via, il diritto di sciopero subi
sca limitazioni più gravi di quelle che 
sarebbero state introdotte dal legi
slatore. 

E se oggi una limitazione del dirit
to di sciopero è concepibile, non si 
meraviglino i magistrati di essere fra 
i primi a formarne l'oggetto. Mi trovo 
a essere fra quelli che si sono sempre 
compiaciuti della vivacità di fermenti 
rivelatasi, pur fra segni di disordine 
e di disorientamento, in seno alla no
stra magistratura. In qualche momento 
di totale carenza dell'apparato statale, 
perfino uno sciopero di magistrati può 
essere considerato una salutare reazio
ne. Ma mi pare difficile teoriz?.are il 
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diritto d! sciopero dei magistrati, mi 
pare difficile legalizzarlo. C'è veramen· 
te, nella funzione del magistrato, qual
cosa che ripugna a quel mezzo di lot
ta che è lo sciopero. Il Presidente Sa
ragat ha parlato di funzione sovrana: 
il concetto di sovranità è fra i più 
oscuri e incerti del diritto e della po
litica. Ma è pur vero che il giudice 
rappresenta l'interesse della collettività 
nella sua interezza, nella sua totalità, 
e che appare perciò particolarmente 
sconveniente il vederlo porsi in con
trapposizione, su un piino di lotta, con 
altri organi dello Stato che rapprescn· 
tano il medesimo interesse. E altret· 
tanto convincente è l'altra ragione ad
dotta nel discorso presidenzi,1le: il ca· 
rattere indefettibile, non su~cettibile 
di arresti o di sospensioni, che non 
può non avere la funzione di giustizia 
in un paese civile. 

Un gesto avanzato. Bene impostato, 
a mio avviso. nella sostanza, il discor
so del Presidente Saragat rappresenta 
certamente, dal punto di vista della 
correttezza costituzionale, un gesto 
avanzato, spinto fino ai margini del po
tere presidenziale. Il Capo dello Stato 
è dalla Costituzione dotato di un effi
cace strumento: può inviare messaggi 
alle Camere. E non vi è dubbio che, 
rivolgendosi alle Camere, egli parli 
al paese. Nel nostro caso, il Presidente 
avrebbe potuto inviare un messaggio 
alle Camere per segnalare la caren7a 
del legislatore di fronte all'art. 40 del
la Costituzione. Egli ha preferito par
lare da un'altra tribuna, quella sulla 
quale Io colloca la sua funzione di 
Presidente del Consiglio superiore del
la magistratura; e, invece di sollecita· 
re l'adempimento, da parte del legi
slatore, di uno dei suoi compiti , ha pre
ferito rimanere sul piano del diritto 
vigente, interpretando In Costituzione 
e la legge. In questo modo, non direm
mo che egli abbia confuso due diversi 
poteri, ma egli non si è dimenticato, 
come presidente del Consiglio supe
riore della Magistratura, di quell'altro 
potere di cui è investito, del potere 
di inviare messaggi alle Camere, par
lando, al di sopra di queste, al paese. 
La tribuna del Consiglio superiore è 
meno adatta, per interventi di questo 
genere, del messaggio; e, a rigore, sa
rebbe preferibile che ogni funzione fos· 
se esercitata secondo le sue specifichr 
finalità . Per questo, dicevo che siamo 
ai margini. 

Ma l'audacia - se così si può di
re - del gesto è stata temperata da 
un'accorta scelta del tema e del tem· 

po. In questo momento, sul problema 
dello sciopero dei magistrati, l'opinio· 
ne pubblica dà ragione all'on. Saragat. 
E' motivo di vero compiacimento che 
l'Associazione Nazionale Magistrati se 
ne sia resa conto e abbia colto, nel 
discorso presidenziale, più che l'alfer· 
mazione di principio contro lo sciope· 
ro, il riconoscimento della necessità 
di un intervento dei pubblici poteri 
per la soluzione dei problemi della 
magistratura. Con la visita al Presi· 
dente degli esponenti della Associa· 
zione, l'episodio si è avviato verso ra· 
gionevoli sviluppi. 

I rischi dell 'intervento. Ancora una 
volta si è visto quale sia il maggior 
rischio di un intervento presidenziale 
coraggioso. E' il rischio dei confronti 
tra ciò che il Presidente ha fatto e ciò 
che egli non fa. Il fare qualifica il non 
fare. I pochi messaggi del Presidente 
Einaudi sono probabilmente ineccepi· 
bili : ma chi ora li legge non può non 
chiedersi se davvero, durante -il suo 
settennato, non si siano presentate 
migliori occasioni di intervento dei 
diritti casuali o delle nomine di gio· 
vani magistrati senza concorso. Questo 
confronto, sempre così pericoloso, tra 
il fatto e il non fatto, in quest'ultimo 
episodio, si è presentato subito. 

L'inizio di un procedimento discipli· 
nare contro il Presidente Giallombardo 
ha ricordato all'opinione pubblica un 
altro discorso, che il Consiglio supe· 
riore della Magistratura avrebbe dovu· 
to fare e non. ha fatto: quello sulla 
questione Tavolato. Credo che con 
una cert<t leggerezza si parli di proce: 
dimenti disciplinari. Un presidente d1 
Cassazione non è sottoposto a giudi1jo 
disciplinare per essere andato ad ascol· 
tare una conferenza. Ma il Consiglio 
superiore aveva qualcosa da dire: 
avrebbe dovuto dire che nessuno con· 
testa !a libertà dei magistrati di ascol· 
tare le conferenze che preferiscono, 
ma che un alto magistrato non può, 
nell'esercizio di quella sua libertà, di· 
:nenticare il c;ignilicato che, per la sua 
funzione, assume la sua presenza in 
una sala; e non può essere insensibil.e 
all'impressione che possa trarne I'opl· 
nione pubblica di un suo totale d istac· 
co dai valor! sui quali si basano le 
nostre isti tuzioni. Sarebbe bastata que· 
sta dichiarazione a chiudere un episo· 
dio spiacevole, che l'imprudenza de· 
gli uomini sta riaprendo quando comin· 
ciava a essere d imenticato. 

LEOPOLDO PICCARDI • 



~TR\USS 

f ATDMO DI STRAUSS 
S appiamo già che una decisione 

circa il trattato di non prolifera
zione atomica non è per domani. A 
Ginevra, dove si discute pubblicamente 
quanto sovietici e americani vengono 
Ponderando e concordando per loro 
conto, in una diarchia fatta di recipro
che contestazioni e di comune operati
vità, si è ormai chiarito che occorrono 
nuove ricerche di garanzie e di cautele, 
destinate a rendere accettabili sia ai 
grandi nucleari, sia ai minori non nu
cleari, il trattato stesso. Soprattutto, 
co.me ha scritto il corri:.pondente da 
Ginevra della « Frankfurter Allgemei
n~ » (un giornale che si è mostrato 
niente affatto « arrabbiato » nella di
scussione sulla non proliferazione), gli 
americani sembrano sicuri, guadagnan
do tempo e approfondendo nuovi ac
forgimenti tecnici, di disarticolare il 
ronte dei dissenzienti e degli obbiet

tanti, che si reclutano a Ginevra non 
s?lo nel campo dei paesi industrializza
ti molto avanzati, come Germania e 
Svezia, ma anche tra « non allineati » 
~i molto più arretrato sviluppo, come 

India. Nel frattempo, si direbbe che 
l'?Pinione tedesca cosl esagitata solo 
dieci giorni fa, incominci a vedere in 
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modo più netto vantaggi e rischi del 
trattato, e ad avvicinarsi forse in modo 
meno riluttante all'ipotesi di un ben 
contrattato consenso. 

La linea Grewe. Conviene anzitutto 
classificare in Germania, i nemici di 
prima line;. Il progetto di non prolife
razione, di cui la stampa tedesca ha 
pubblicato per indiscrezione i primi 
estratti, ha contro di sè anzitutto tutta 
una componente anticomunista, che de
ve essere caratterizzata come tale: in 
testa il vecchio Cancelliere Adenauer, 
s'intende, il quale ora dice che si può 
intendersi con l'URSS, ora che Mosca 
aspira solo a impadronirsi banditesca
mente dei segreti industriali tedeschi. 
Adenauer gode certo oggi in Germa
nia di un ascolto modesto, ma la sua 
voce serve ' coprirne altre assai più 
penetranti. 

Circa la non proliferazione, la più 
autorevole, come è noto, è stata quella 
dell'ambasciatore \Xl'ilhelm Grewe, oggi 
accreditato presso la NATO, e ante
riormente rappresentante ( 1958 - 62) 
della Repubblica Federale presso gli 
Stati Uniti. Grewe è il personaggio che 
il Presidente Kennedy ricusò per circa 
un anno di ricevere, tanta era la sua 

insofferenza per la pesantezza di una 
certa diplomazia teutonica. Proprio in 
questi giorni il deputato socialdemocra
tico Wehner ha definito il « tipo» di 
quella diplomazia: « Siamo vissuti -a 
lungo nell'errore di farci credere ap
partenenti di diritto al circolo dei vin
citori ». \Xl'ehner ha ragione; e Grewe 
dovette appunto sembrare a Kennedy 
un esponente di questa nuova, solerte 
« gravitas » tedesca. 

E' lui dunque, che in un ampio stu
dio pubblicato nell'« Europa Archiv » 
(poi diffuso per larghi estratti ad esem
pio dalla « Welt »), ha compilato una 
« summa » delle riserve tedesche intor
no al problema della non proliferazio
ne. Come rileva l'« Economist », tutti 
si sono poi riferiti al testo di Grewe, 
sia che emettessero sommarie ripulse, 
sia che - come Brandt - badassero 
soprattutto a conciliare alcuni interessi 
generali tedeschi con l'esigenza, dinan
zi all'opinione mondiale, di raffigurare 
la Germania come un partner ragione
vole e cooperante. Pertanto i ragiona
menti di Grewe, alla fine, sono appar
si soprattutto utili alle tesi di Strauss. 

Grewe infatti ha sostenuto che, ad 
un paese nudearmente impreparato, si 
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danno tre alternative soltanto: neutra
lità disarmata, da evitarsi come la mor
te; dipendenza assoluta da una super
potenza, e allora si possono lasciare le 
cose come sono, perchè già questo è 
il rapporto fra i paesi della NATO e 
gli Stati Uniti. Infine, una terza solu
zione, difficile quanto si voglia, ma da 
riservare come condizione da annette
re alla firma di un trattato antiprolife
razione: la partecipazione ad una asso
ciazione regionale di stati, capaci di 
condividere una comune forza nucleare. 
Passata nelle mani di Strauss, la rela
zione di Grewe si è tradotta nel vio
lento sfogo verbale del ministro tede
sco delle Finanze dinanzi a un \Vilson 
più sorpreso che costernato, e poi in 
quello scritto, diretto a Kiesinger, nel 
quale si dice che il focoso texano di 
Baviera abbia minacciato le dimissioni, 
se il trattato antiproliferazione dovesse 
comportare la rinunzia ad una unità 
politico-militare europea, in cui la for
za nucleare già esbtente, quella fran
cese, possa costituire una piattaforma 
per l'intero sviluppo nucleare, sia pure 
pacifico, della alleanza stessa. 

l 'atom-lobby. Chi c'è insieme, o die
tro a Strauss? Evochiamo solo di corsa 
la destra politica più qualificata. A suo 
proposito, è presto detto che, mentr..: 
l'FPD (liberali) è divisa tra l'estremi
smo di Strauss e la discrezione di 
\Vehner-Brandt, fatalmente i neonazi
sti dell'"lDP sono le mosche cocchiere 
dell'atomo tedesco. Ma contano dav
vero soltanto come mosche cocchiere? 
Il generale de Mézières, attuale co
mandante supremo dell'esercito tede
sco, ha dato recentemente notizia del 
fatto che questo partito reca all'eserci
to, oggi, un apporto non superiore, 
globalmente, all'uno e mezzo per cen
to; e che i candidati neonazisti a man
dati rappresentativi, se sono militari, 
non superano in generale il grado di 
capitano. Ci felicitiamo, naturalmente; 
ma dobbiamo soggiungere che è poi 
così poco sicura la generale diffusione 
della mentalità del « cittadino in uni
forme», secondo l'ideologia tedesca di 
democrazia militare del dopoguerra, 
che, com'è noto, nessuno sinora ha re
sistito a lungo nel compito, previsto 
dalla legge, di «vigilatore parlamentare» 
del sistema militare tedesco. Diremmo 
dunque che, volendo essere attenti nel 
produrre un elenco dei settatori del-
1 'antiproliferazione, non sarebbe forse 
il caso di escludere una « atom-lobby » 
nella vasta zona di incrocio fra la de
stra politica (quasi tutta la CDU: Ger
stenmayer ad esempio è in posizioni 
vicine a quelle di Strauss; metà del
l'FDP; più l'NDP, più altri gruppi non 
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ancora « consolidati » in questa fede
razione dei « nazionali » ), la destra mi
litare e infine la grande industria. 

Questo è un fattore di estrema im
portanza, sul quale non ci stancheremo 
di insistere. Tirolo a quattro colonne 
della « Welt», il 20 febbraio: «Il mon
po economico mette in guardia contro 
le conseguenze del trattato antiprolife
razione ». Il dottor Fritz Berg ha 
espresso, il giorno prima, al Cancellie
re, l'« estrema preoccupazione dell'in
dustria ». Tecnici e scienziati consulta
ti dalla Confindustria « ricordano al 
governo il dovere di non lasciar ridurre 
la Germania ad un paese agricolo ». 

Come è noto, il timore espresso dal
] 'industria tedesca non è, nelle sue at
tuali ambizioni di gruppo di pressione, 
che la Germania non possa fabbricarsi 

nare lo sviluppo tecnologico di paesi 
meno sviluppati. E' troppo chiaro che 
la grande destra tedesca non pensa per 
ora a ricostruire un nuovo Reich temi
bile dal punto di vista militare, ma unn 

Koss1GHIN 
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questione 
di garanzie 
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la bomba; l'industria non è interessa
ta a questo. E' interessata invece allo 
sviluppo di una tecnologia di avan
guardia; alla diffusione dell'energia 
atomica per grandi intraprese, come la 
desalinizzazione del mare; alla possibi
lità di allevare una molto più fitta ge
nerazione di esperti nucleari, da !>par
gere nel mondo in modo da condizio-

BRANDT 

la bomba no 

espansione tecnico-economica da gran· 
de potenza. Diremo di più. Mentre in· 
fatti la ricostituzione della Francia co
me grande potenza è stata formulata e 
spinta innanzi da De Gaulle sotto un~ 
formula confusa di fattori arcaici e di 
ambizioni tecniche moderne, ma legate 
malgrado tutto al concetto che potenza 
politica eguale a peso militare, la de
stra tedesca viene formulando a nostro 
avviso un modulo assai più nudo "'' 
più esatto delle possibilità di esistenza 
di una grande potenza, in una società 
nucleare, circoscrivendone e insieme 
esigendone le condizioni sul più idoneo 
terreno di confronto con le superpo· 
lenze, quello del possesso, della ricer· 
c11, del controllo dei mezzi nucleari a 
/ini di espansione economica mondiale •. 
e pertanto di costruzione di centri dt 
potenza sostenibili e circondabili da sa· 



te/liti meno preparati ad una loro auto
nomia sc1e11ti/ico-industriale. Questo è 
probabilmente ciò che Strauss intuisce 
confusamente ma che Kiesinger po
t~ebbe organizzare, date le sue qualità 
di buon tecnico della diplomazia. 

le carte di Bonn. Ecco perchè ~ià nel 
precedente numero dcll' « Astrolabio ,. 
indicavamo come oggetto di grande in
t:resse la politica Federale nei confron
u. dell'atomo per la pace e dcl trattato 
d_i non proliferazione. Il gioco interna
zionale della Germania non è del tutto 
semplice, se si pensa: 1) che esso può 
essere ancora potentemente contenuto 
~all'URSS; 2) che anche gli Stati Uni
ti possono dominarlo, facendo pesare 
t· d?~arc a Bonn l'acquisto di materiaH 
•1ss1h. Nondimeno, si è già visto che 
il governo americano non intende tan
to s~guire questa seconda traccia, quan
to piuttosto quella della rassicurazione 
J.~rso le obbiezioni di Bonn. Per ora, 

impegno americano consiste in que
sto: quando sarà pubblicato il trattato 
co.ntro la proliferazione, il governo de
gl~ Stati Uniti pubblicherà la propria 
« Interpretazione ,. di esso, in cui figu
reranno promesse circa i limiti della 

J\ Il.:> l~GE:R 
la bomba /orse 

vigilanza dell'Agenzia 11tomica di Vien
?8 nei confronti delle ricerche e degli 
impianti atomici dei paesi che accettaM ~i restare fuori dcl club nucleare. 

a 1 tedeschi non si sentono per que
sto del tutto rassicurati. Primo, l'inter
P.retazione americana potrebbe benis
s~mo non essere condivisa dai sovieti
ci! secondo, potrebbe anche esserlo, se 
g 1 americani congiungono la presente 
~rattativa antiproliferazione con altre 
10 corso, sempre in materia atomica 
(settore della protezione antimissilisti
l'DR tests nucleari sotterranei), con 
è SS: ma allora, il rischio tedesco 

1,.0r~prio che l'arbitro resti pur sempre 
n1one Sovietica. 
A questo punto, non è affatto certo 
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che la Repubblica Federale firmerebbe 
il trattato, o lo farebbe non sappiamo 
con quali riserve. Naturalmente dob
biamo, per un apprezzamento il più 
possibile equo, tener conto dell'altra 
faccia della Germania, che è costituita 
in parte dalla sezione più moderata del
la CDU e dalla socialdemocrazia. Que
sta a sua volta ha oggi per certo, 
dietro di sè, la grande massa sindacale 
tedesca. La quale è già allarmata. La 
« Welt der Arbeit » ha già espresso il 
suo pensiero molto chiaro contro una 
Germania disturbatrice della distensio
ne europea proprio sul piano nucleare. 

Noi siamo rimasti tuttavia impres
sionati dal fatto che anche in questo 
giornale la ripulsa dello straussismo 
fosse contenuta, sè, in un molto netto 
ma brevissimo « incorniciato»; ma che 
il vero titolo d'apertura fosse un altro: 
« Quanto è forte la sinistra nella coa· 
lizione? ». Ebbene, questo titolo non 
si riferiva alle intemperanze straussia
ne in fatto di non proliferazione, ma al 
legittimo dubbio che tre grandi ho\. 
dings dell'industria pesante, che pe:
legge dovrebbero vedersi applicare in 
tutto rigore una vera e propria coge· 
stione, ne restino ~senti per scarsa 
energia d'intervento della sinistra go· 
vernativa. 

Questo timore, che emana dalla fon
te più autorizzata, ci riconduce al con
cetto altre volte avanzato. e cioè che 
la Germania ha, sl, oggi una dignitosa 
sinistra democratica in sede politica; 
ma che questa, per portarsi sul piano 
« popolare » che serve a procacciare 
voti nel ceto medio, non rappresenta 
più una politica di classe. Per contro. 
la Confindustria (e la sua rappresentan
za al Bundestag) non ha per nulla ab
bandonato la propria, e dimostra, con 
uomini come Strauss, di saper proget
tare una Germania grande potenza per 
il futuro. Ma, si può ancora rilevare. 
Brandt-Wehner sono gli autori di quel
la politica di apertura verso l'Est euro
peo, che dovrebbe costituire la vera e 
propria alternativa a Strauss Si e no. 
Per riuscirvi, ancora una volta, occor
rerebbe che Brandt raccogliesse la sfi
da di Ulbricht: quale socialismo sapete 
produrre all'Ovest? Altrimenti può ac
cadere che l'SPD organizzi, sl, l'aper
tura economica e gli scambi diploma
tici con l'Est, ma al servizio dei veri pa
droni della Germania, che sono quelli 
dell' « altra » classe. 

Il tempismo di Strauss. Adesso si 
può benissimo dire che tutto questo 
è pronostico, non diagnosi, e che co
munque basterà fasciarsi la testa quan 
do sarà rotta, con la Germania, però. 
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questo metodo non ha mai funzionato. 
Piuttosto è da vedere se i nostri ti

mori non si leghino a una ipotesi, quel
la della rapida contrattazione sovietico
americana del trattato di non prolifera
zione, che invece finirà forse con l'esse
re assai meno spedita del previsto. 

L'infittirsi, con risultati positivi, de
gli esperimenti sotterranei americani, 
scrive il «Guardian», è ad esempio una 
premessa del tutto negativa rispetto ad 
accordi atomici di portata mondiale. 
In secondo luogo, il trattato antiproli
ferazione fallirebbe, se non fosse pre
ceduto da un accordo USA-URSS in 
merito agli impianti antimissili, in 
quanto, se questo fallisse, si darebbe 
una nuova gara nucleare fra le superpo
tenze, che scoraggerebbe le potenze 
non nucleari dal fidarsene. 

La Germania manda innanzi obbie
zioni profondamente contestabili anche 
dal punto di vista tecnologico, come si 
ricaverebbe ad esempio da una « rela
zione » certo più autorevole di quella 
di Gre\\'e, dovuta 'llll'esperto britannico 
Solly Zuckermann, ora tradotta in ita
liano dallo « Spettatore Internaziona
le ». C'è tuttavia una obbiezione che 
tutti dobbiamo elevare, ed è che il trat
tato antiproliferazione ha pochissimo 
senso - quali che siano le concessioni 
e gli accordi per la tecnologia dell'ato
mo « per la pace », - se le superpo
tenze non congelano, nell'atto stesso 
della firma, i loro arsenali nucleari, e 
non li riducono progressivamente. 
Oggi come oggi, la psicosi della 
« gara » è certo ricominciata fra USA 
e URSS. Le dichiarazioni del coman
dante supremo del patto di Varsavia, 
appesantite subito da Malinovski e da 
Ciuikov; . le pubblica:tioni americane, 
come quella cosl concitata - in pro
posito - del numero di febbraio del
la rivista cattolica « Triumph » ~ di
mostrano che ne~li Stati Uniti, dopo 
le rassicurazioni baldanzose di McNa
mara, si riapre una nuova fase di pre
sunto, magari ingiustificato, timore di 
« squilibrio del terrore i., con le con
seguenze, anche di politica interna, che 
nessuno può nascondersi. 

Che la Germania si inserisca al mo
mento ~iusto in questa fase di confu
sione degli apprezzamenti internazio
nali, può sembrare un particolare irri
levante, ma dimostra che Strauss ha la 
virtù di fondo del politico, il tem
pismo. 

Non prendiamolo per una pulce di 
fronte a due elefanti; Strauss appartie
ne ad un'altra specie; è un uomo, un 
bavarese, un tedesco dopo due grandi 
guerre. Guardiamolo in faccia. 
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penheimcr è noto 
al largo pubblico per 
avere egli tenuto con 
competenza cd elfica· 
eia, durante l'ultima 
guerra, la direzione 
dei Laboratori di Los 
Alamos. O\'e furono 
costruite le prime 
bombe atomiche, e 
per l'inchiesta che cir
ca dieci anni dopo, 
nel periodo dcl mac
cartismo più ottuso, 
fu svolta a suo cari· 
co e che si concluse 
indicandolo come per· 
sona non completa· 
mente fidata agli cf 
fetti della sicurezza 
degli Stati Uniti. 

HIROSCIMA : il demoniaco della scienza 

Nato :i Ne" York 
nel 1904, Oppenhei
mer aveva compiuto 
gli studi universita
ri alla Università di 
H!lrvard e si era poi 
trasferito a Gottinga, 

OPPENHEIMER 

PROMETEO 
AHIRDE• 
~I EDOARDO AMALDI 

I ' b1.9 f_e bbraio si è spento, nella sua 
. a 1taz1one di Princeton (N.J.), il fi

sico J. Robert Oppenheimer; aveva 62 
an · nt e il cancro alla gola che lo ha por· 
tato alla morte lo aveva tormentato 
fet oltre un anno. Forse pit1 che per 
a sua opera scientifica il nome di Op-
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in Germania, ove aveva conse~uito il 
dottorato in fisica (Ph. D.) nel 1928. 
Dopo aver lavorato durante l'anno ac
cademico 1928-29 a Leida e a Zurigo, 
era tornato negli Stati Uniti ove era 
stato nominato « assistant professor » 
all'Università di California, ir Berke· 
ley. Grande parte delh sua carriera 
accademica si svolse presso quella Uni
versità ove fu successiv:imcntc « asso
ciate professor » e « full pr0fessor »; 
fino a che, nel 1947, assunse l:i dire 
zione de!l'Institutc for Advanccd Stu
dies di Princeton ove rima-;e il resto 
della sua vita. Nel periodo (1:11 1929 
al 1947 fu professore, oltre che al
l'Università di Californh in Berkeley, 
anche al California Inst!tute of Tech· 
nology di Pasadena. · 

Scienziato e umanista. Fra i suoi 
lavori scientifici sono oanicolarmente 
noti quelli riguardanti ·la separazione 
dei moti elettronici e nucl<"ari nella 
teoria quantistica delle molecole, fatti 
in collaborazione con Max Born nel 
1927. le sue ricerche sulla possibilità 
del cosidetto « collasso gravitazionaL: » 
nella teoria generale d<"lla relatività. 
fatte nel 19 38-39 in collahornzione con 
i suoi allievi R. Serber e G. Volkoff, 
e i lavori sulla produzione dei mesoni 
negli urti fra protoni e neutroni di 
alta energia, fatti nel 1947-48, in col 
laborazione con altri allievi, R Lcwis 
e S. Wouthuysen. 

Negli ultimi anni della sua vità 
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aveva ripreso le sue ricerche d; astro
fisica in particolare lo studio del col· 
lasso gravitazionale nel quadro della 
teoria della relatività generale, il cui 
interesse nel frattempo era aumentato 
in seguito alla scoperta dei grandiosi 
nuovi fenomeni che hanno luogo in 
corpi dotati di masse galattiche. 

I suoi interessi artistici, letterari e 
filosofici, già vivi fin dalla giovinezza, 
si erano andati rafforzando con il pas
sare degli anni. La collezione di qua
dri di autore, sopra tutto moderni, che 
aveva raccolto per anni in.>ieme alla 
moglie, la sua conoscenza del sanscrito 
e i suoi numerosi scritti di carattere 
filosofico sono manifestazioni della am
piezza, varietà e raffinatezza della sua 
cultura. 

Quando durante una mia visita a 
Berkelev lo conobbi nel settembre del 
1939 ed ebbi occasione di passare 
qualche serata nella sua casa, fui col
pito dalla prontezza con cui coglieva 
qualsia'i argomentazione e dalla pene
trazione delle sue osservazioni, anche 
se qualche volta la impostazione da lui 
data ai di\•ersi problemi mi appariva 
più complessa del necessario, tanto da 
non farmi sentire sempre a mio com
pleto agio, non tanto sul piano umano. 
quanto su quello intellettuale. La sua 
straordinaria spregiudicatezza nel giu
dicare persone e situazioni veniva da 
lui espressa quasi sempre in maniera 
estremamente vivace, concisa e spesso 
fortemente mordente. 

la prima bomba atom!ca. Allo scop
pio della seconda guerra mondiale ebbe 
inizio negli Stati Uniti U'.10 sforzo 
senza precedenti nella storia dell'uomo 
per giungere allo sfruttamento della 
energia rucleare e alla sua applicazione 
bellica, ~forzo che aveva trovato il suo 
stimolo iniziale e poi il oieno appog
gio da parté di numerosi scienzrntt 
convinti che la Germania di Hitler si 
fosse già posta sulla stessa strada e 
che pertanto fosse necessarie batttrla 
in velocità. 

Dopo che nel dicembre del 1942 il 
gruppo diretto da Fermi a Chicago era 
riuscito a mettere in funzione la prima 
pila nucleare, ossia a provocare la pri
ma reazione nucleare divergente, ri
sultò chiaro che era realmente possi
bile co'itruire la bomba atomica. Per
tanto lo sforzo principale fu trasfe
rito ai laboratori di Los Alamos, si
tuati in una regione piuttorto isola' a 
del Nuovo Messico. La direzione dci 
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nuovi laboratori fu fin dall 'inizio affi
data ad Oppenheimer; ed egli adempl 
a questa funzione çon competenza 
scientifica e capacità Amministrativa 
non comuni, come fu riconosduto una
nimamcnte da tutti coloro che parte
ciparono al lavoro. 

Una volta terminato, ~ con pieno 
successo, il suo compito di Direttore 
dei Laboratori di Los Alamos, Oppen
heimer tornò a dedicare gran parte 
del suo tempo all'attività accademica. 
Ma le qualità che egli avev 1 mostrato 
nella direzione di quei laboratori e la 
completezza che aveva dimostrato an
che negli aspetti non scientifici del 
problema, indussero il Governo ame
ricano a nominarlo, fin dal 1946, Pre
sidente del « General Advisory Com
mittee » della Commissione Atomica 
degli Stati Uniti, posi7jone che egli 
tenne fino al 1952. 

Fu nell'espletamento di questa fun
zione che a un certo momento egli 
espresse parere negativo ne: riguardi 
della co ... tru1Jone, da parte degli Stati 
Uniti, della bomba a idrogeno. 

L' inizio delle persecuzioni . In parte 
per questa ragione, in parte per l'af
fermarsi negli Stati Uniti di quelle cor
renti politiche che trovarono nel Se
natore Mac Carty il loro massimo espo
nente, fu iniziata, già durante la presi
denza Truman, una investigazione ten
dente a stabilire se Oppenheimer fosse 
persona completamente fidata. Certa
mente egli, sopra tutto da giovane, 
aveva avuto idee di sinistra, ed aveva 
avuto rapporti di amicizia con noti 
comunisti, rapporti che aveva mante
nuto anche negli anni della guerra 
fredda. 

La fase culminante della crisi iniziò 
nel 1953 quando Lewis Strauss, ap
pena nominato Presidente della Com
missione Atomica Americana, ordinò 
un riesame della posizione dello scien
ziato per stabilire se il ricorso alla 
sua opera potesse costituire un rischio 
per la sicurezza degli Stati Uniti. 

Una commissione speciale ascoltò 
per molti mesi, oltre ad Oppenheimer, 
un grandissimo numero di persone che 
lo avevano conosciuto e, in particolare, 
molti scienziati delle più diverse ten
denze che avevano lavorato con lui; 
furono tirati fuori tutti i particolari 
della sua vita, i nomi delle persone 
che egli aveva conosciuto e frequen
tato e le circostanze in cui le aveva 
incontrate anche se occasionalmente. E 
per quanto dalla enorme documenta-
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zione raccolta, e in seguito pubblicata, 
non fosse emerso alcun appunto spe
cifico a carico di Oppenheimer, il 29 
giugno 1954 la Commissione della 
Energia Atomica con la maggioranza 
di 4 contro 1, emanò la decisione che: 
« al Dr. Oppenheimer dovesse essere 
negata la conoscenza di dati segreti... ». 

Questa decisione provocò negli Stati 
Uniti una profonda frattura della opi
nione pubblica, e sopra tutto degli 
scienziati, la maggior parte dei quali 
aveva preso posizione a favore di Op
penheimer. 

Il no alla bomba H. Solo fra qual
che anno sarà possibile valutare ob
biettivamente la portata delle conse
guenze del procedimento aperto e con
dotto contro Oppenheimer con tanta 
pubblicità e in particolare della sua 
conclusione cosl dura e, in un certo 
senso, inutile dato che egli sarebbe 
decaduto dal Generai Advisory Com
mittee poco tempo dopo. Resta CO· 

munque il fatto che nel 1963, ossia 9 
anni dalla pubblicazione del giudizio 
negativo su Oppenheimer, la stessa 
Commissione per l'Energia Atomica 
degli Stati Uniti gli assegnò il più alto 
riconoscimento, il Premio Fermi, di 
50.000 dollari, per i suoi contributi 
allo sviluppo della energia atomica. 
Lo stesso premio fu assegnato a di
stanza di un anno anche ad Edward 
Teller che era stato, in opposizione 
con Oppenheimer, il maggior sosteni
tore della costruzione della bomba TI. 

Con questo la Commissione Ato· 
mica cercò evidentemente di riportare 
il dissidio di opinioni, sorto nell'am
bito del suo più alto organo di com11· 
lenza, su di un piano e in un quadro 
completamente diversi da quelli che 
erano apparsi dalle conci 1sioni del Co
mitato presieduto da Strnuss. 

L'aspetto più sconcertante di tutta 
la vicenda è tuttavia rimasto vivo nella• 
memoria di tutti; esso consiste nel 
fatto che i sospetti su Oppenheimer 
cominciarono a concretarsi quando egli 
espresse parere contrario alla costru
zione raccolta, e in seguito pubblicata, 
proprio per iniziativa di chi voleva a 
tutti i costi spingere oltre ogni limite 
nella direzione dell'aumento degli arma
menti. Mentre tutto ciò che è acca
duto allora e nel seguito mostra chia
ramente che Oppenheimer era obbiet
tivamente e onestamente desideroso di 
cercare di fermare una corsa alla co
struzione di mezzi sempre più distrut
tivi, corsa che purtroppo ancor oggi 
è in pieno sviluppo. 

EDOARDO AMALDI • 
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INDONESIA 

Il GINIRAll 
SINCERO_ 

SuKAR:-\O E GrNA LoLLOBRIGJD/. 

G iovedi 23 febbraio, aula del tri· 
bunale militare di Giakarta: sul 

banco degli imputati il generale Supar
djo, sotto processo come capo del colpO 
d: Stato comunista del 30 settembre 
1965. Da ventiqualitro ore si sa eh~ 
Sukarno ha ceduto definitivamente 1 

poteri presidenziali al generale Subarto. 
Il processo è importante, il più imp0~· 
tante di tutti: può portare all'incrimt: 
nazione di Sukarno quale complice dei . 
comunisti. I generali al potere decide· 
ranno poi se processare l'uomo che, pro
forma, è ancora presidente, o se, ne!l_a 
sessione del parlamento indetta per 11 
7 marzo, sarà preferibile destituirlo la· 
sciandogli la via dell'esilio. 

Supardjo è in carcere da un mese. 
L'avevano catturato a Giava centrale, 
dove stava ancora organizza~do movi· 



G1AKARTA: i soldati e la fo!la 

rn,enti armati in difesa del presidente. 
~ stata la sua cattura a far precipitare 
f « caso Sukarno ». Supardjo è il più 
~dele ~ukarnista. Per sedici mesi è 

Vissuto alla macchia, dopo gli avveni
rnenti del 30 settembre • 1° ottobre 
l 965. E' stato testimone delle stragi 
che .hanno insanguinato l'Indonesia do
~ '. f~mosi due colpi di Stato: quello 

1 s1n1str.l (30 settembre) durato 24 
ore, \'ittime sei generali; quello di de
s~ra ( 1° ottobre), già al 17° mese, vit
li~e 500 mila civili. Supardjo, fedele 
su arnista, ha avuto tempo di riflet
tere,. e sta per deporre. li giorno pri
rna, in cella, gli han detto sprezzante
~e?te che il suoi capo è finito. I giu
dic~ militari, giovedì 23 febbraio, sono 
ecc11ati: il colpo è fatto, Sukarno ha 
accettato la sconfitta. A Supardjo han 
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chiesto solo di « dire la verità», do~ 
che il presidente era stato « complice » 
dei comunisti filocinesi, i quali vole
vano consegnare l'Indonesia alla Cina 
di Mao. 

La testimonianza di Supardjo. L'im
putato ha avuto modo di riflettere, 
durante i lunghi mesi di clandestinità, 
testimone di due spettacoli diversi e 
disgustosi: i massacri di massa nell'is9-
la di Giava (e le notizie sulle stragi a 
Sumatra, a Bali e in ogni punto del
l'arcipelago); le contorsioni di Sukarno, 
il suo vecchio idolo, per restare al po
tere e scaricare ogni colpa, per quel 
che era successo la notte del 30 settem
bre 1965, sui comunisti, di cui ha fini
to per legittimare il massacro. Anche 
un generale leale e coraggioso, legato 

Agenda internazionale 

a un giuramento di fedeltà al presiden
te, de\•e a un certo punto operare una 
scelta di fronte alla propria coscienza. 
Tn grande misura questa scelta è già 
maturata durante la vita alla macchia. 
L'annuncio che Sukarno è ormai de
stituito, e le voci che contratta l'esilio 
pur di salvarsi, lo esimono da un ulti
mo atto di fedeltà assurdo e immorale. 
Deve dire la verità? Ebbene la dirà 
anche a costo di pregiudicare l'accordo 
segreto fra Subrno e i generali Suhar
to e Nasution, capi della giunta mili
tare. E la dirà anche a costo di buttare 
fa propria vita. Non è escluso che 
Supardjo, agisca spinto da una estrema 
speranza: coinvolgendo Sukarno, fa. 
cendogli rischiare un processo, forse 
la ribellione contro i generali si esten· 
de, forse il presidente è costretto a 
chiedere, finalmente, l'appoggio delle 
masse, che ha rifiutato fin da quel ter
ribile 30 settembre. 

«Mi chiedete la verità? La verità 
è che avete massacrato 500 mila inno
centi. Chi è responsabile di questo ec
cidio? E' il consiglio dei generali che 
ha sterro· nato tutta questa gente. I co
munisti> Sapete benissimo che non 
hanno avuto parte nella sollevazione, e 
che per questo forse siamo stati scon
fitti. Non vi sarebbe stata del resto una 
nostra sollevazione se il consiglio <lei 
generali non avesse creato un prece
dente. I cospiratori non complottavano 
certo contro i fantasmi ». 

Cosl ha parlato Supardjo il 23 feb
braio, dichiarandosi personalmente «in
nocente », in quanto aveva preso le 
armi in difesa del presidente legittimo 
.dell'Indonesia, minacciato di destitu
zione dalla destra militare, l'unica alla 
quale potesse applicarsi l'accusa di 
colpo di Stato. 

Cade l'accusa contro il PKI. « Que
sta tesi - commenta Le Monde il 25 
febbraio - fa crollare l'accu~a contro 
il PC, accusa che aveva giustificato 
l'assassinio delle 500 mila persone di 
cui ha parlato giovedl il generale 
Supardjo ». 

Da tempo noi avevamo espresso, fat
ti alla mano, la convinzione, o almeno 
la fondata supposi?ione, che il PKI (il 
partico comunista indonesiano) fr•sse 
estraneo al colpo di Stato del 30 set
tembre. Analoghi dubbi sono stati 
espressi da molte parti, e il più recente 
era apparso sempre su Le Monde, in 
data 18 febbraio, nell'intervista con
cessa dal professor Wertheim, uno dei 
più apprezzati specialisti di questioni 
indonesiane, titolare della cattedra d1 
sociologia e di storia moderna dei pae-

-+ 
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si non occidentali all'università di 
Amsterdam. Lo studioso olandese visse 
dal 1931 al 1946 in Indonesia, dove 

1965: sfrlala co1111111ista a 
1966: mezw milione di cadaveri 

tornò nel 1956-'57 a insegnarvi socio
logia rurale. 

\X'enheim dichiarava (e confermava 
autorevolmente) che il conflitto era sor
to in seno all'esercito, tra un consiglio 
di generali che volevano condizionare 
~ukarno a destra (se non destituirlo di 
punto in bianco) e un gruppo di uffi
ciali della sinistra nazionalista, che si 
potrebbero definire « nasseriani », i 
quali credevano nel confuso socialismo 
di cui parlava il loro presidente. Questi 
ufficiali intendevano avvalersi dell'ap
poggio comunista, e avevano raccolto 
alla base aerea di Halim, presso Gia
karta, alcuni yiovani del partito dispo
sci a battersi Sapevano che i generali 
stavano per agire. Ma il PKI non si 
fidava di questa lotta interna dell'eser
cito, e non voleva cadere in una provo
cazione. Aidit, il capo del partito, finl 
per trovarsi la notte fatale nel campo 
d'aviazione, ma Wertheim avanza !l 
sospetto, fondato, che vi fosse stato 
trascinato da chi voleva comprometter
lo per spingerlo all'azione Sta di fatto 
che rifiutò, e infatti l'ultima dichiara
zione pubblica dcl partito, prima di di
ventare clandestino, fu che si trattava 
di una lotta tra « fazioni militari». 
TI PKI non lanciò alcun appello alle 
masse pcrchè si sollevassero. 

Le rivelazioni di Wertheim. Le ri
velazioni di \Xlertheim non si fermano 
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a questi episodi piuttosto noti (e che 
in passato abbiamo rilevato). Egli ha 
raccolto nuovi elementi di estremo in
teresse. Il primo è questo: quando gli 
insorti del colonnello Untung, della 
guardia presidenziale, leader dei cosid
detti « nasseriani », annunciarono la 
notte del 30 settembre la lista del 
«consiglio rivoluzionario», non trova
rono che nomi di sconosciuti come rap· 
presentanti del PKI. Più tardi i gene
rali, vinta la partita, dissero che il PKI 
era rappresentato da due /eaders di no· 
me Pomo e Sjam, che tuttavia non so
no mai stati portati in giudizio. Wer
theim dice a questo punto: « Non si 
sa dove siano finiti questi due indivi
dui, probabilmente dci provocatori, che 
portavano, per di più, degli pseudo
nimi ». 

Un secondo elemento è questo: nel
l'ottobre '65 i generali pubblicarono 
delle liste di capi musulmani, cattolici 
e protestanti che i comunisti avrebbero 
voluto uccidere se il colpo fosse riu
scito. Le liste dovevano scatenare la 
reazione popolare ma erano un falso. 
La prova? I nazionalisti di de~tra si 
3ccorsero di non esservi inclusi, e ag
giunsero i loro nomi dopo che il « do
cumento » era stato già « scoperto » e 
reso pubblico: con una sc.-conda edizio
ne riveduta e corretta. 

Un terzo elemento di giudizio, e for
se il fondamentale: la caccia ai comu
nisti era stata scatenata sin d3l 1° ot
tobre, ma il partito era ancora talmente 
convinto di poter dimostrare la propri<! 
estraneità al colpo dcl 30 settembre 
(che di fatto poteva dimostrare eccet
to qualche caso marginale, come i gio· 
vani della base di Halim) che comin
ciò a reagire soltanto verso il 20 di 
ottobre, a Giava centrale, dopo l'arrivo 
di Untung e Supardjo, mentre Lukman 
e Njoto, vice-presidenti del PKI, anco
ra trattavano con Sukarno e con i ge
nerali. 

Tutti i tre principali /eaders comu
nisti vennero uccisi o perchè arrestati 
durante le trattative, o perchè tentare· 
no la fuga in ritardo. Essi, come abbia
mo detto in altra occasione, erano di
visi e titubanti sulla loro tattica. Luk
man non si fidava di Sukarno, ma fino 
all'ultimo obbedì alle decisioni colle
giali del partito. Aidit aveva avvisato 
il partito, ripetutamente, che vi era !I 
rischio di un colpo di Stato, ma aveva 
accettato i consigli prudenziali di Peng 
Cen (l'ex sindaco di Pechino), il quale 
nell'estate '65 si era recato a Giakarta 
e aveva, evidentemente, sopravvalutato 
la politica filocinese di Sukarno. Tutto 
questo spiega perchè Peng Cen sia sta-

co epurato a Pechino sotto l'accusa di 
« revisionismo ». 

Qui non si tratta di accusare impie· 
tosamente i capi del PKI, che han pa· 
gato di persona i loro errori, le loro 
illusioni, e accantonarono le loro diffi
denze convinti di contribuire a una 
strateg:a antimperialista che faceva 
perno S•. Sukarno. Non si tratta nean· 
che di '.nfierire sulle disgrazie politiche 
di Peng Cen. Il problema è di ricondur
re i fatti alle loro reali dimensioni sto
riche e politiche. Il che prova due co
se: primo, che il PKI, se un errore 
commise, fu di « destra », cioè di non 
ricorrere all'insurrezione (e questo con· 
ferma come Supardjo abbia ragione nel 
parlare del massacro di 500 mila « in· 
nocenti » J; secondo, che i sovietici han· 
no dato un giudizio quanto meno pre· 
maturo quando, attraverso le accus~ 
alla Cina, hanno attribuito ai comunisti 
indonesiani una linea politica « avven· 
turi~tica », dando per scontata la loro 
partecipazione al primo colpo di Stato 
(e ciò esclude pure una qualsiasi resPon
sabili tà di Pechi~o: se mai dimostra 
che la Cina, per il tramite di Pen~ 
Cen, commise anch'essa un errore dt 
« destra » ). 

Le basi di classe della resistenza. 
I comunisti, dopo lo sbandamento ini· 

IL DICIANNOVESIMO 
L a parte non pubblicata del raP

porto Warren sulla morte di J. F. 
Kennedy dovrà riposare in una cassa· 
forte della Casa Bianca fino al 2039. 
Cosi ha voluto il successore del pre· 
sldente assassinato e così sarà. a me· 
no che non abbia successo la campa· 
gna che hanno iniziato il vescovo cat· 
tolico James Pike ed il rabbino AbraharT1 
Heschel per ottenere la pubblicazione 
completa dei documenti che riguarda· 
no il misterioso decesso. Certamente 
l'amministrazione Johnson non deve 
aver preso a cuor leggero questa deci
sione che le procurerà i più gravi lm· 
barazzi; non si deve dimenticare eh: 
tra poco più di un anno negli U~ I 
avrà inizio la corsa per le pres1denz1a:1 e che non può giovare a nessuno deg 1 
attuali dirigenti il fatto che essa 5 

svolga nell'atmosfera di sospetto che 
ora avvolge il paese. 

Nei giorni scorsi il procuratore ge· 
nerale di New Orléans Jlm Garrlson. 
ha creduto di aggiungere un altro enel· 
lo al la catena dei sospetti esistenti: le 
sue indagini lo avevano portato ad une 
nuova pista, il milieu del profughi cu· 
banl della città (per la maggior part~ 
pederasti. biscazzieri e sfruttatori d9 donne) freq uentato assiduamente. 



ziale, sono passati alla guerriglia, e se 
ne hanno informazioni costanti. I su
perstiti si sono autocriticati per gli er
rori compiuti in buona fede, e i nuovi 
leaders si stanno formando nel fuoco 
della resistenza partigiana. Il Wertheim 
fornisce, a proposito della struttura 
sociale dell'Indonesia, un altro elemen
to interessante di giudizio, che indica 
dove stiano le basi di classe della insur
rezione comunista, dopo la decimazione 
operata dai generali dei centri urbani, 
dove la resistenza frontale (come a Su
rabaja) ha per ora paralizzato il movi
mento operaio. Il quadro che ne deriva 
è tipicamente di modello cinese (e ana
loghi gli errori iniziali). 

. ~ massacri, spiega Wertheim, hanno 
infierito soprattutto nelle campagne, 
perchè le Leghe contadine comuniste, 
prendendo sul serio la riforma agraria 
lanciata da Sukarno nel 1960, avevano 
iniziato l'occupazione e la distribuzione 
delle terre. Nel 1964 la direzione del 
PI<I aveva cercato di contenere questo 
movimento, per non rischiare la rot
tura dell'alleanza a livello di governo. 
Nell'autunno 1965, dopo il colpo di 
Stat? ~ii destra, gli antichi proprietari 
terrieri espropriati ottennero il recupe
ro dei loro possedimenti, e non si 
P_re.oc~parono troppo dei massacri, 
~ d1 una carenza di manodopera do-

~~anta sembra, dal protagonista della 
•cenda: Lee H. Oswald. 
l'intera storia si trasforma ora In un 

a~surdo puzzle che non può trovar solu
~10ne perchè la chiave necessaria è 
~uccata. Johnson dichiara <:he gli ame

rtcan1 di buon senso debbono • crede
re al rapporto Warren •, ma non trova 
gente disposta a recitare l'atto di fede, 
e Pour cause, dato che Il rapporto In 
que~tione non è stato mal pubbllcato 
Per intero. I cittadini • di buon senso • 
corrono Invece a frotte a prenotare un 

GARRISON. 
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po « l'ordine ricostituito », perchè tan
to ... l'Indonesia, Giava in particolare, è 
sovrapopolata. Wertheim non è cinico 
nel precisare questo dato: dice quel che 
ha raccolto, sgomento, negli ambienti 
dell'attuale regime feudale dell'Indo
nesia. 

Ma proprio questa base di classe sarà 
la polveriera di domani. Anche in Cina 
le stragi di Ciang Kai-scek paralizzaro
no le città e insanguinarono le campa
gne, ma la rivolta riprese slancio fra i 
contadini, col metodo della guerriglia. 
La caduta di Sukarno, in tutta questa 
tragica vicenda, è un episodio singolo 
e, in fondo, poco edificante. Il grande 
fenomeno di massa che già ha avuto 
inizio, e che forse si allargherà a mac
chia d'olio, è nelle campagne indonesia
ne. I generali, e i musulmani fanatici, 
hanno massacrato intere famiglie per 
sfuggire alla vendetta dei figli dei co
munisti. Ma non bastano simili « pre
cauzioni »: i delitti si pagano, e più è 
il sangue versato più numerosi sono 
quelli che passano alla resistenza arma
ta dopo aver assistito, impotenti, alle 
stragi. L'Indonesia avrà la sua «lunga 
marcia», non sappiamo quanto lunga 
negli anni. Ma l'avrà . E non basteran
no i soldi della CIA americana, o di 
qualsiasi altra provenienza, a impedirla. 

LUCIANO VASCONI • 

posto nel teatro dove si programma 11 
Macbird, libera riduzione della tragedia 
shakespeariana, in cui si fanno troppe 
(e troppo grossolane) alluslonl a John
son ed al vari clans politici che allieta
no l'Amerlca allenata. Contemporanea
mente il procuratore Garrlson trova 
un teste • decisivo • che dovrebbe 
saper tutto sui rapporti tra Oswald ed 
i cubani. SI tratta di un certo Ferrle, 
anche lui un disadattato, come Oswald 
e come Ruby, che frequentava I biscaz
zieri ed I pederasti e che, fedele agli 
schemi della tragedia classica, defun
ge - anche lui! - al punto giusto, 
proprio un attimo prima della rlvelazlo
ne definitiva. 

Con Ferrle slamo arrivati al dician
novesimo morto, mentre l'inchlesta del 
procuratore di New Or1éans è appena 
agli inizi. A questo punto non sembra 
azzardata la previsione che la catena 
sia destinata ad allungarsl: li parallelo 
che un settimanale francese ha avan
zato tra l'affare Kennedy cl sembra 
però, oltre che Irrispettoso, assai poco 
calzante. Parlare dei testi che scom
paiono come nl una serie di accidenti 
sciolta da alcun principio di casualità 
non può non suonare come un'offesa, 
oltre che alle •persone di buon senso•, 
anche per <:hl crede ancora ·nel principi 
del controllo democratico e della liber
tà d'espressione. • 
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FRANCIA 
i perlcoll 

dell'amblgultà 

P ompidou a Méndes France: «Voi 
siete un uomo della Terza Repub

blica morente». Méndes France a Pom
pidou: « E voi un uomo del secondo 
impero ». Il dibattito preelettorale 
francese è entrato martedl scorso, a 
Grenoble, nella sua fase più calda. 
Di fronte erano i « delfini » dei due 
maggiori schieramenti politici della 
Francia del Generale: !'abilmente gri
gio primo ministro gollista e l'uomo 
che dopo anni di silenzio politico tor
na alla ribalta della vita pubblica fran
cese imponendosi per la sua struttura 
di valido antagonista nei confronti di 
un De Gaulle che scopre le sue carte 
ambigue proprio nel momento in cui 
è costretto - in congiuntura eletto
rale - a passare dal « riformismo pla
netario » del suo discorso internazio
nale (Pnom Penh) alla più modesta 
dimensione paternalistico-autoritaria del 
suo momento ~litico interno (a ca
vallo, cioè, tra ieri e domani, tra una 
Francia da Re Sole e quella di una 
improbabile tecnarchia fantascientifica 
passando per un logico interregno 
tecnocratico). In effetti le stoccate che 
i due « secondi » della Francia d'oggi 
si sono scambiati a Grenoble pochi 
giorni fa racchiudono in loro sia la 
fondamentale ambiguità del regime 
gollista che i motivi di attacco della 
opposizione gauchiste. 

Le crepe nella • Famille gaulliste n. 

In questo ultimo « tornante » elettora
le, il « regime» parte handicappato. 
Dalla punta massima di popolarità 
(anche elettorale) rappresentata dal di
scorso di Pnom Penh a questa calda 
vigilia elettorale francese, il passo è 
lungo. 

Gli ultimi, serrati, momenti pree
lettorali stanno scoprendo il fianco al 
Dc Gaulle della tribuna cambogiana. 
La /ami/le gaulliste è rotta dalle sorde 
divergenze che serpeggiano all'interno 
del suo « corpo » politico. (Pompidou 
deve diluire in un'abile azione diplo
matica la presenza di liberal-europeisti 
come Giscard d'Estaing, di gauchistes 
alla Pisani e alla Faure e nel contempo 
fronteggiare i tentativi di inserimento 
elettorale del «centro » di Lecanuet). 

-+ 
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Le difficoltà golliste sono nate qual
che mese fa quando, nello scorso set· 
tembre, venne presentato al voto dcl 
Consiglio dei ministri il « budget De
bré ». Il bilancio preventivo per il 
1967 ha scoperto la faccia più ambi
gua dell'azione politica del Generale. 

Un preventivo truffa. Un «bilancio 
elettorale » lo defin1 parte della 
stampa francese considerandolo in ef
fetti un preventivo-truffa. Sarebbe sta· 
to difficile infatti non trovare, nelle 
-;uc linee generali, i principali punti 
rivendicati dall'opposizione: un au
mento dei crediti agli investimenti, 
una politica d'investimenti più audace, 
una diminuzione dei crediti destinati 
alla « force de frappe » e un aumento 
di quelli per la ricerca scientifica, al~ 
leggerimenti fiscali per i salariati, ecc. 
Il « preventivo Debré » assommava 
tutto ciò nelle sue linee generali. Ma 
bastava grattare la sua crosta elettora
le per scorgervi un quadro diverso, af. 
fatto progressista, tutto teso anzi a ma
scherare la sua sostanza fondamental
mente conservatrice. « Paragonato al ri
goroso budget del laburista Wilson, 
quello di Debré può apparire con l'as
se spostato a sinistra ma sotto le sue 
apparenze dinamiche resta fondamen
talmente conservatore » affermava Phi
lippe Bauchard su T émoignage Chré
tien. Infatti i crediti d'investimento 
si sono rivelati diretti più verso priori
tà di carattere industriale che sociale; 
il previsto aumento dei salari ( 5 per 
cento) non si è discostato molto da 
quello già accordato nel corso dell'an
no passato e giudicato insufficiente dai 
sindacati; gli alleggerimenti fiscali han
no interessato più il contribuente me-
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dio (la tradizionale clientela gollista) 
che il piccolo. 

D'Estaing e Lecanuet. Una prev1s10-
ne di bilancio, quindi, che ha scoper
to nella sua dimensione più « indu
striale » che « sociale » , l'altra faccia, 
quella ambigua, della politica gollista. 
Da qui, dal terreno dei fatti e delle 
promesse non mantenute, nascono le 
previste difficoltà elettorali golliste. 
Giscard d'Estaing e Lecanuet si avvi· 
cinano sempre di più (l'uno dall'inter· 
no, l'altro dall'esterno della compagine 
governativa) cercando di intaccare lo 
spazio più tradizionalmente capitalista 
dell'elettorato gollista, spaventato in 
parte da quel tanto di dirigismo con· 
tenuto nella politica interna del Ge
nerale. Nella « sinistra » della Famille 
gaulliste il malessere per le ambiguità 
del Generale assume toni ancora più 
evidenti. 

Un sondaggio dell'IFOP. Un recente, 
crediamo l'ultimo, sondaggio dell'IFOP, 
pubblicato alcuni giorni fa da France 
Soir registrava infatti la lenta erosione 
subita in questi ultimi tempi dalle po
sizioni della maggioranza gollista. Se· 
condo questa ultima « fotografia » 
preelettorale solo il 39% degli elettori 
dichiara di voler votare per la con
centrazione gollista, contro il 41-40 
per cento dello scorso gennaio. Queste 
sono le previsioni della vigilia. Non 
sappiamo fino a che punto risponde
ranno a verità. Una cosa però ci sem
bra certa: l'ambiguità gollista ha scon
tentato molti. Non sarà forse del tut
to assurdo un ulteriore ridimensiona
mento del mito De Gaulle nella Fran
cia della V Repubblica. I. T. • 

POMPIDOU 

RASAGOPALA CHARI: il municipalismo 

INDIA 

11 Partito del Congresso è il part~to 
che ha elaborato il nazionalismo in· 

diano, è il partito che ha dato all'In· 
dia i suoi « padri della patria •, il par· 
tito che ha governato l'India ininter: 
rottamente e senza veri competitori 
dall'indipendenza. Forte di una nettis· 
sima maggioranza in parlamento, gonj 
fiata peraltro rispetto ai suffragi da 
particolare sistema elettorale (il 73 ~r 
cento dei deputati con il 45 dei voti)~ 
il Partito del Congresso - perduti 
nello spazio di due anni Nehru e Sha· 
stri - si è presentato alle elezioni ge· 
nerali del 15-21 febbraio, le quarte 
dopo l'indipendenza, con la prospet· 
tiva di una sconfitta, almeno parziale, 
e di una conseguente riduzione della 
sua superiorità nel paese e alla Camr 
ra, oltre che nei governi dei sing? 1 

Stati che compongono l'Unione India· 
na: per la prima volta, una consulta· 
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zione elettorale aveva il valore di un 
11.!st dall'esito incerto, che riguardava, 
se non l'esercizio del potere in quanto 
tale, l'equilibrio fra patere centrale e 
poteri locali e fra esecutivo e legisla
tivo. Secondo le previsioni, il Partito 
del Congresso ha perduto voti e seggi, 
sia nelle elezioni statali che nelle ele
zioni per il parlamento centrale. Le 
dimensioni del calo variano da Stato 
e Stato e soprattutto non è univoco 
l'orientamento degli elettori che han
no abbandonato il Partito di Indira 
Gandhi: la risultanza più chiara è 
dunque proprio la pesante « sconfitta » 
del partito al governo. 

Il potere, si sa, logora. Il Partito 
del Congresso lo detiene in India da 
sempre, dalla nascita dello Stato indi
pendente: ha dovuto affrontare crisi 
drammatiche, subendone tutti i con
traccolpi; ha dovuto constatare la fine 
delle speranze di « rigenerazione )> che 
l'indipendenza aveva forse infondata
mente suscitato nella popolazione; ha 
dovuto rispondere davanti alla nazio
ne di periodi di carestia e di fame; ha 
scontato il prezzo di due guerre con 
i maggiori vicini, non importa con 
quale origine e con quale conclusione. 
L' India non è più la guida del mondo 
afro-asiatico, la sua politica non è più 
una delle « vie » proposte ad esempio 
agli altri paesi neo-indipendenti, i suoi 
obiettivi superano di poco lo stadio 
della pura sopravvivenza. A questi fat
tori di carattere generale si devono 

·aggiungere le malversazioni e le cor
ruzioni personali, che hanno screditato 
gli uomini di governo di Nuova Delhi. 
E, infine, è intervenuta la serie di ri
vendicazioni « comunalistiche », di tipo 
linguistico o etnico o religioso, che 
hanno iniettato nel corpo già debole 
dell'India il virus della disintegrazione 
e del secessionismo. 

Il nodo del " particolarismo » . I 
-+ 
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motivi di una sconfitta elettorale, dun
que, non mancano. Va tenuto conto 
però che il potere - insieme agli ef. 
fetti negativi di erosione - comporta 
anche dei vantaggi, che risalgono al 
controllo della macchina dello Stato 
e alla più o meno aperta forza di sug
gestione che vi è connessa: soprat
tutto in un paese, in cui determinante 
è ancora l'influenza dell'élite dirigente 
e in cui le elezioni si svolgono su temi 
un po' rudimentali, con una propagan
da primitiva e un elettorato costituito 
in maggioranza da analfabeti. Con tut· 
to ciò, il Congresso ha perduto milioni 
di voti ed è sturo messo in minoranza 
in otto assemblee locali su 17. Anche 
a Nuova Delhi non monopolizzerà più 
il Lok Sabba, perchè si sono formati 
gruppi parlamentari in grado di eser
citare, in circostanze normali, un'op
posizione serrata, al punto da condi-

zionare, se non contrastare, il Partito 
del Congresso. 

Il fatto nuovo che ha determinato 
la « frana » del Partito del Congresso 
- sia pure in coincidenza con i citati 
insuccessi del governo di Indira Gan· 
dhi, in quanto erede degli insuccessi 
dei governi che l'hanno preceduto -
deve essere individuato nella diffusione 
del « particolarismo ». Il Congresso 
era solito vincere le elezioni accop
piando il fascino che gli deriva dalla 
sua vocazione « nazionale » al più con
creto predominio sul piano locale gra
zie ai clientelismi che affiancano ogni 
amministrazione: nel momento stesso 
in cui numerosi gruppi etnici o con
fessionali hanno incominciato a pre· 
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porre al lealismo nazionale gli interes
si settoriali, con istanze che oscillano 
fra il separatismo e l'aumento dell'au
tonomia, il Congresso si è trovato 
scoperto, perchè nè il richiamo all'uni
tà dell'India, una sua creatura, nè l'at
trazione del potere sono più serviti a 
difenderlo dall'offensiva di chi si ap· 
pellava appunto alle « specificità » e 
alla necessità di un'innovazione. In 
troppi Stati, l'immagine di una poli
tica nuova ha prevalso sull'abitudine 
di votare per chi poteva solo assicu· 
rare lo status quo, mentre i sentimenti 
« comunalistici » hanno concentrato 
su formazioni più o meno improvvi
sate i suffragi degli scontenti. 

Il fenomeno dello ,, Jan Sangh ». Si 
spiega così perchè il Congresso ab 
bia perso voti a destra e a sinistra, 
in corrispondenza alla diversa configu· 
razione nei vari Stati dei partiti che 
hanno raccolto questa « specificità». E 
si spiega anche perchè in linea gene
rale sia cresciuto nel parlamento di 
Nuova Delhi il Jan Sangh, d'estrema 
destra, che di tutti i partiti d'oppo
~izione è stato il più coerente inter
prete di questi sentimenti di fronda , 
pur nella sua rigida concezione « uni
taria» dell'India, difendendo - con 
la tradizione induista ed i valori più 
radicati nella coscienza delle masse -
la sintesi su scala nazionale del « co· 
munalismo », che è in fondo la riva
lutazione, contro il nazionalismo mo
derno di ispirazione laica e « statuale » 
teorizzato e praticato da Nehru, di un 
modo di vita pre-statuale, basato su 
quel misto di oscurantismo e feudale
simo che è la « comunità » in India. 
Negli Stati più avanzati, come il Ke
rala o il Bengala, sono stati partiti a 
!>truttura moderna, primo fra tutti il 
comunista, a trarre profitto dalla crisi 
del Congresso; in altri Stati, soprat
tutto periferici e percorsi da correnti 
centrifughe, come l'Assam o il Punjab, 
si sono affermati partiti con una strut
tura esclusivamente locale. 

Il partiro del Congresso nel parla
mento di Nuova Delhi ha mantenuto 
solo di misura il diritto di governare 
1! paese. Le maggiori conseguenze del
la consultazione dovrebbero pertanto 
manifestarsi negr Stati dell'Unione. 
L'India entra in una fase nuova, dato 
che dovrà esperimentare in vivo la pos
sibilità di conciliare un governo cen
trale debole e tanti governi locali di 
diverso orientamento: non è un fe
nomeno senza precedenti nel mondo, 
ma rischia di essere esplosivo per l'I n
dia, la cui vita politica è sempre stata 
la somma di tante politiche di clien
tele locali. Quando nel Kerala, del re
sto, i comunisti strapparono la mag-

Dimostrazioni a Bombay 

gioranza, impegnandosi in una politica 
diversa da quella del centro, il governo 
non esitò ad intervenire di forza per 
destituire un'amministrazione legai· 
mente costituita. E' in questo conte· 
sto che deve leggersi la domanda, no~ 
infrequente in occasione delle elezioni 
di febbraio: 4' Saranno le ultime ele· 
zioni in India? » 

Tra militarismo e insurrezione. Pre
so fra governi locali retti da partiti 
antagonisti e condizioni economiche 
sempre più preoccupanti, minacciato 
dall'irrequietezza delle popolazioni ec: 
centriche, schiacciato fra due Statt 
« nemici », il governo indiano è in ef. 
fetti sul punto di veder maturate tutte 
le premesse per passare ad una politica 
« forte ». La democrazia formale -
molto più formale che in paesi a regi· 
me analogo, perchè lo strapotere del 
partito del Congresso ha sempre ridot· 
to al minimo i limiti di contestazione 
e quindi il giuoco fra maggioranza ed 
opposizione, falsato per di più dallo 
spezzettamento proprio di una federa: 
zione - potrebbe cedere il passo d~ 
fronte ad esigenze più vincolanti. Gli 
stessi che l'hanno finora difesa, i pO
tenti del Congresso e i circoli con· 
servatori, per non lasciarsi sfuggire in 
virtù dei contrappesi dei poteri e delle 
periodiche elezioni, l'alto controllo del· 
la scena politica, tanto più quando il 
Congresso accarezzava propositi rifor· 
malori, potrebbero preferire una solu· 
zione più drastica, che permetterebbe 
di reprimere insieme la protesta rivolu· 
zionaria e i pericoli di frantumazione. 

Scomparso Nehru, la cui sincerità de· 
mocratica è stata certamente un ostaco· 
lo a qualsiasi tentazione, la trasforma· 
zione potrebbe essere accelerata e per· 
sino favorita, soprattutto se si sca~e
nasse la lotta di successione a Indira 



Gandhi. E ritorna l'immagine dell'In
dia oscillante fra l'avventura del mili
tarismo e l'insurrezione popolare, sul
lo sfondo di una Stato disintegrato. E' 
vero che l'esercito, che difficilmente po
trebbe restare estraneo a una simile ini
ziativa, è disperso e diviso, ma un co
lonnello ambizioso non dovrebbe fati
c~re ad ottenere dalle truppe la solida
rietà sufficiente a stabilire un potere 
militare. Nulla, per la verità, sembra 
a~ticipare una crisi irreparabile. E' 
piuttosto la logica di una situazione 
che non può a lungo indugiare in una 
stasi improduttiva a suggerire svolte 
decisive. 

Si può essere più audaci. Natural
mente il Partito del Congresso può op
porre a queste ombre una politica più 
costruttiva, assumendo su di sè, senza 
r?tture con il passato, il compito di 
ridare slancio ad una politica che ha 
conosciuto solo involuzioni, cos1 da 
riempire con le proprie risor:.e il vuoto 
a~erto dalla sua sconfitta. Il governo 
d1 Indira Gandhi non ha mai dato l'im
pressione di essere p;uticolarmente si
curo di sè, tormentato dalle rivalità in
terne e dalle manovre degli esponenti 
d.e! Partito del Congresso che ne sono 
r~masti fuori. Il Congresso ha sempre 
r~nunciato a darsi un programma pre
ciso, per non mettere in forse l'unità di 
uhna compagine eterogenea e artificiosa, 
e e era, per definizione, il «partito del 
Potere » 

. Ora c.he il potere non è più patrimo· 
nio esclusivo del Partito del Congresso 
c~ndiviso con altri nelle amministrazio: 
n; degli Stati e fortemente menomato 
Shcent.ro, il partito che fu di Nehru e di 

astri, e che è di Indira Gandhi e di 
Kamaraj, di Chavan e Morarji Desai, 
~trebbe giudicare venuto il momento 

1 « compromettersi » con una scelta 
Politica, decida o no di costituire una 
loalizione per allargare la sua base par
amentare. 

Proprio perchè composito, il Partito 
del Congresso può esprimere, vivamen 
~e.1 qualsiasi scelta. Anche alla viRilia 

e la consulta1jone sono venute dalle 
s~e risoluzioni indicazioni contradditto
tte l'esclusione: di Kric;hna Menon, il più 
autorevole esponente dell'ala sinistra, 
~alla candidatura nella circoscrizione di 
~mbay, ed il voto sul «controllo so
ciale » delle banche avversato dalla de
~tra. Il partito di ~aggioranza sembra 
in realtà da tempo più sensibile alle 
Pressioni in senso conservatore che alle 
vaghe velleità riformistiche di alcune 
sue. frange, prive di un capo di levatura 
nazionale dopo l'uscita di Menon dal 
partito, e la scelta più naturale sarebbe 
10 quella direzione. 

GIAMPAOLO CALCHI NOVATI " 
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OSA 

BRANCO 

Il parente 
ricco 

L' Organizzazione degli stati ame
ricani (O.E.A.) è aumentata di 

peso: si è voluto infatti chiudere in 
bellezza la terza Conferenza di Bue
nos Aires, il 24 febbraio, con « una 
nota di ottimismo e di colore » te
nendo a battesimo un nuovo associato. 
« Accettando effettivamente come ven
tiduesimo stato membro dell'organizza
zione la piccola repubblica di Trinidad 
e Tobago (una ex colonia inglese cin
que volte più piccola della Sicilia), 
situata, come è noto, poche miglia al 
largo dell'estuario dell'Orenoco, il 
consesso panamericano offre cosl una 
prova di larghezza di prospettive oltre 
che di dinamismo ». :\on è un gior
nale « sudamericano » che si esprime 
cosl, ma Le Figaro del 25 febbraio. 

Oltre a questo bel colpo però la 
Conferenza, cui hanno partecipato i 
ministri degli esteri dei ventuno pae
si, aveva in agenda i capitoli che pre
vedevano: a) la riforma della Carta 
dell'O.E.A. con la trasformazione del
la Giunta interamericana di difesa -
che ha solo poteri consultivi - in 
un organismo militare permanente in
caricato di intervenire automaticamente 
contro ogni minaccia di sovversione 
nel Sudamerica; b) la conciliazione 
delle divergenze in tema di integra
zione economica latinoamericana e la 
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posa delle prime basi per il « Mer
cato comune da Città del Messico a 
Santiago del Cile»; c) la convocazio
ne del summit panamericano a Punta 
del Este. Di tali traguardi si può dire 
che è fallito miseramente il or·mo, 
mentre resta per aria il secondo. Sem
bra raggiunto solo l'ultimo, un ob
biettivo che sta acquistando una sem
pre maggiore importanza per gli USA 
data la possibilità offerta a Johnson 
di ridare una verniciata al proprio 
prestigio con le immancabili acco
glienze che gli saranno riservate dalle 
popola;cioni del subcontinente. 

Un gioco a nascondere. Il cadavere 
della « Forza permanente d'interven
to» era stato riesumato dai gorilla 
argentini (appoggiati dai colleghi del 
Brasile), che « interpretavano» volen
terosamente il più fervido desiderio 
della diplomazia statunitense dopo lo 
sbarco dei marines a S. Domingo nel 
1965. Un tentativo di cavare le casta
gne dal fuoco per conto degli U.S.A. 
- e di consolidare, al tempo stesso, 
l'egemonia della casta militare diri
~ente - che è stato messo in scacco 
dagli interessi diametralmente oppo
sti di nazioni come il Me;;sico. Cile e 
Vene-.wela. Queste nazioni hanno mo
strato di possedere una più ampia vi
sione politica dando la preferenza ad 
obbiettivi di sviluppo attraverso una 
p1u razionale collaborazione con gli 
$mi Uniti. E inoltre. bisogna tenerlo 
presente, sono poco disposte a dimen
ticare che negli ultimi quattro anni ben 
nove presidenti «civili» latinoamerica
ni hanno avuto gli otto giorni dai mili
tari. Mentre i gorilla sono stati messi 
in minoranza, gli U.S.A. all'ultimo mo· 
mento si sono astenuti dal voto p::r 
non perdere la faccia e per poter per
mettere a Rusk di dichiararsi alla fin:: 
soddisfatto dei nuovi eventi che «apri
vano un nuovo capitolo nella storia 
americana ». 

Per quanto riguarda il secondo ca
pitolo dell'agenda, quello dell'integra
zione e sviluppo economico, va detto 
che esso è stato trasferito di peso 
nei punti che saranno presi in esame 
dal vertice che si terrà a Punta del 
Este il 14 aprile. Mentre infatti il pro
getto di Forza interamericana dorme il 
sonno del giusto i presidenti dovran
no occuparsi di queste piccole que
:;tioni: 1) la necessità di una integra
zione economica e di uno sviluppo 
industriale in America Latina; 2) la 
modernizzazione dell'agricoltura (dove 
il termine « modernizzazione>} sta al 
posto di riforma agraria per non ur
tare la suscettibilità di argentini e bra
siliani; 3) il miglioramento dei « terms 

-+ 
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RUSK 

of trade » tra USA e Sudamerica; 4) 
lo sviluppo della pubblica istruzione, 
della ricerca e del progresso tecnico. 

Un programma massimalista a dir 
poco, perchè, allo star delle cose, non 
basterebbe un nuovo Bolivar a met
tere insieme tante forze che « spin
gono » in direzioni opposte. In atto 
nel subcontinente si sta sviluppando, 
a velocità molto ridotta, un processo 
di cooperazione in tre regioni diverse: 
Centro America, bacino del Plata e 
delle Amazzoni, paesi del «patto di 
Bogotà » (Cile, Colombia, Venezuela). 
Questi ultimi stati, assieme al Mes
sico ed al Perù, sono favorevoli al 
« colpo di frusta » che 'lllle loro eco
nomie in crisi deriverebbe dall'abbat-
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GRECIA 
la destra attacca 

L a destra greca torna all'attacco. 
Il processo per il presunto com

plotto dei militari di sinistra (l'orga
nizzazione militare clandestina 
« Aspida », promossa, secondo l'ac
cusa, da Andrea Papandreu, figlio 

del leader del « centro »), offre la 
occasione. Il Procuratore Generale 
ha chiesto che il Parlamento greco 
tolga l'immunità parlamentare ad 
Andrea Papandreu al fine di « co
stringerlo a rispondere dinanzi al tri
bunale delle accuse mosse contro di 
lui durante il processo per l'affare 
Aspida ». Al di fuori dd processo 
che si svolge attualmente a porte 
chiuse, è stata aperta una inchiesta 

timento delle tariffe doganali; i cen
troamericani sono economicamente di
pendenti al 90 per cento dal « siste
ma » USA, mentre Argentina e Bra
sile i più industrializzati) si presen
tano ovviamente come i fautori del 
maggior protezionismo possibile. 

La marcia trionfale di L.B.J. Al ver
tice di Punta del Est si dovrà par
lare però obbligatoriamente di « misu
re concrete». E' già pronto un piano 
(opera soprattutto dei cervelli della 
Casa Bianca) che, a partire dal 1970, 
prevede l'inizio di un processo di ab
battimento doganale della durata di 
almeno dieci anni. Certamente John
son ha in serbo per il 14 aprile qual
che asso da tirar fuori dalla manica 

contro molti uomini politici accusati 
di essere implicati in questa fantoma
tica storia. Ciò fa prevedere che la 
febbre politica stia rimontando in 
Grecia dopo alcuni mesi di calma 
sorda. La deposizione del generale 

Tsolakas in favore degli ufficiali at

tualmente sotto processo per « l'af. 
faire » ha provocato vivi rumori 
nell'opinione pubblica di sinistra. 

Da parte sua la sta:npa di destra 
reagisce sempre più nervosamente 
contro Andrea Papandreu, accusato 
di voler violare la Costituzione nel 
caso che il « centro » riesca a ri
portare una vittoria elettorale nelle 
prossimo elezioni. Andrea Papan
dreu da parte sua ha fatto sapere 
che chiederà al Parlamento che gli 
venga tolta l'immunità parlamen
tare per aver cosl la facoltà di par-

al momento opportuno. Gli servi~ 
probabilmente soltanto come pezza d1 
appoggio per la sua « marcia trion· 
fale » attraverso il Cile, il Brasile e 
l'Argentina. Il 1968, anno che vedrà 
i nordamericani votare per il rinnovo 
del mandato presidenziale, si fa sem· 
pre più prossimo e gli schermi dell~ 
televisione sono pronti ad offrire agh 
utenti l'immagine di un Capo accia· 
mato dalle moltitudini. Il ministro per 
gli Affari esteri Rusk avrebbe certa· 
mente preferito una « tournée » euro
pea, ma per ora il vento che tira dal!~ 
nostre parti ha sconsigliato gli esperti 
di pubblic relations di dare mano ad 
una cosl rischiosa operazione. Anc~ 
se la prossima sceneggiata del Presi· 
dente U.S.A. sarà meno entusiasmante 
della marcia di Simone Bolivar attra· 
verso le Ande nel 1819, quando il 
sogno di una nazione latinoamerican~ 
sembrava stesse· per realizzarsi, tutt1 
sono certi che otterrà il massimo ef · 
fetto. 

Con una punta di malignità, l'Ec': 
nomist ( 25 febbraio) non manca pero 
di sottolineare a questo proposito eh~, 
giunto alla fine ddla sua vita, il « Li· 
bertador » dichiarava di aver « arato 
il mare » col suo sforzo di fare uno 
stato unitario del subcontinente arne· 
ricano A Johnson non mancano gli 
strumenti economici necessari per rea· 
lizzare il « decollo » e l'integrazion.e 
dell'economia sudamericana. Ma l'uni· 
co problema che conta è, anche i.n 
questo caso, quello della volontà poli· 
tica. DINO PELLEGRINO • 

lare liberamente dell'affare « Aspi
da » e di sventare cosl qualsiasi 
macchinazione della rimontante de· 
stra greca. 

CoSTANTINO 
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MEDICINALI 

QUANTO COSTA 

Il MALATO 
DI STATO 

~L "11 e medicine costano troppo 
. ha scritto con titolo a piena pa-

gi~a domenica scorsa Il Giomo: « la 
l~;zione dci farmacisti contro l'I.N. 

.ivi. ha finito col mettere a fuoco un 
~roblema che forse i farmacisti stessi 

1 Vrebbero voluto lasciare nell'ombra: 
a Produzione e la distribuzione dei 
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CALABRIA: la visita del medico co11dot to 

medicinali in Italia sono largamente 
antieconomiche ». Dunque ci siamo, 
dunque davvero, come scrive Il Gior
no, il nodo viene al pettine? Se cosl 
fosse ne dovrebbe gioire molto Gian
ni Corbi che dieci anni fa sull'Espres
so con accurate analisi dimostrò ine
quivocabilmente quanto costino più del 
necessario le medicine italiane quando 
escono dalle industrie; se così fosse ne 
dovremmo allo stesso modo gioire an
che noi che cinque anni fa, riprendendo 
ii problema, dimostr-ammo che costa 
troppo in Italia anche la loro distribu
zione. Ma così non è: nessuno oggi in
tende tagliare i veri nodi, non c'è pro
prio nulla di cui gioire, anzi al contra
rio: ciò che sta accadendo nel settore 
sanitario è fonte di preoccupazioni gra
\"i quanto e più che nel passato. 

Il punto da cui si parte oggi per for
mulare inedite, pericolose proposte di 
soluzione non è infatti la radice del ma
le, ma la sua più evidente consegllenza 
e poichè è questa e non quella che si 
propone di correggere, tutto ri-;chia di 
'-'SSerc peggiorato, definitivamente com
F romesso Il maggiore ente assicurati
vo contro le malattie, l'INAM, entrato 
!n di~sesto nel 1964, è giunto l'anno 
scorso a preventivare un deficit di 85 

rni:iarcli (a quanto sarà poi ammontato 
il' fase di consuntivo?): in tre anni ha 
c0ntratto quasi 150 miliardi di passivo. 
Quanto lo Stato ha promesso di ver 
snrgli, destinandovi parte dei fondi pre
cede~t~:neme devoluti alla fiscalizzazio
ne di or:eri sociali, bilancia appena l'ar
retrato che le case farmaceutiche deb
bono all'Ente per quello sconto che 
f •'nno sui medicinali per i mutuati, ma 
che non è praticato all'atto della ven
dita, bensl conteggiato successivamen
te. Cosl ciò che manca a!Je casse del-
1 'Istituto è davvero una cifra pari -
o forse un po' superiore - a 150 mi
liardi di lire; e il deficit aumenta con
tinuamente, visto che l'anno si è aper
to con una previsione di deficit e che 
spese ed entrare si fronteggiano men
silmente. 

Il risultato è che gli ospedali ·sono 
in credito con le mutue, e cosl pure le 
farmacie (per 70 miliardi, secondo 
quanto hanno dichiarato alla stampa). 
Ciò ha portato le farmacie a fare fron
te comune contro l'INAM, ponendo 
nuove istanze. Principalmente due: la 
diminuzione dello sconto, attualmente 
pari al 5 per cento, che le farmacie 
fanno alla mutualità; e la riduzione del 
numero delle -incombenze burocratiche 

--+ 
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che regolano la consegna gratuita dei 

mcc.licinali ai mutuati e il successivo 

rimborso da parte dell'INAM. 

La cc serrate ,, dei farmacisti. L'I

stituto ha rifiutato e ha proposto d'ac

centrare la contabilità per ottenere un 

maggior controllo. Protesta delle far

macie e loro decisioni di scendere in 

,ciopero: cioè di serrare, il che non è 
legittimo, e di sospendere la consegna 

gratuita di medicinali ai mutuati ripri· 
~tinando il pagamento per contanti: e 

questo viceversa è legittimo, poichè si 

tratta di un accordo a termine tra for

macie e mutue. Controritorsione di Bo

sco, che è ministro del lavoro e della 

previdenza sociale con compiti di con

trollo della gestione mutualistica: o voi 

vi piegate o mi pongo ad acquistare 

medie· nali direttamente alle industrie. 

E siamo nuovamente a un'illegittimità 

perchè la legge prevede che le case pro

duttrici possano consegnare i medici

nali solo alle farmacie o ai grossisti 

(che debbono cederle alle prime), con

:>iderando tra costoro gli ospedali. E 

Bosco, cosciente dell'impedimento po

sto dalla legge - che è arcaica e illi
berale: in quasi tutti gli altri Paesi del 

monc.lo i farmaci non pericolosi si ven

dono in q Jalsiasi tipo di negozio -

non propone però di abrogarla, ribatte 

im·ece soltanto che gli Enti acquiste

r.anno i farmaci dai produttori ma poi 
li consegneranno ai mutuati tramite le 

tarm:tcie. 

Qual è la convenienza economica di 

quest'ultimi proposta? Attualmente lo 

INAM ottiene uno sconto del 5 per 

cento dalle farmacie e uno del 12 per 

cento dai prodl:lttor .. Secondo la legge 

costoro posso~ tedere i prodotti far

mace ttici con ll'fio sconto massimo del 

34,5 per cento, al quale va aggiunto il 

12 che fanno agli Enti: siamo al 46 5 

per cento. Talvolta, per qualche pro

<lottto, le industrie fanno sconti ancora 

maggiori anche se illegittimi e lesivi di 

una legge che pone limiti alla concor

renza: Bosco pensa di forzare le cose 

in questo senso? per ottenere quale al

tro sconto? possibile che non si sia an

cora capito che i singoli prezzi dei me

dicinali in Italia sono molto spesso, 

altissimi ma che il vero scandalo, e ciò 

che comunque deve ma..;giormente pre

occupare, almeno oggi, è che i su

perguadagni consentano alle Case di 

spingere. con una pubblicità che spes

so si fa comparaggio, la vendita dei lo

ro prodotti? La proposta del Ministro 

consentirebbe all'INAM di risparmia

re forse una ventina di miliardi nel 

196 7 che nel giro di pochi mesi le ca

;e farmaceutiche riguadagnerebbero 

wn l'aumento del volume di vendita. 

M·\RTOTII 

Una proposta che non piace. Alle 

farmacie comunque questa proposta 

non garba dato che tende a trasformar· 

le esplicitamente - implicitamente già 

lo sono - in puri intermediari, in 

commessi di vendita delle Mutue. Del· 

le due loro grandi associazioni, quella 

e.lei nord è intervenuta ora con una 

nuova propO:ihl: aboliamo gli sconti. 

P<lSsiamo invece a un sistema d'impO· 

!>izione .1ggiuntiva (a favore delle mu· 

tue) di un dieci per cento del fattura· 

to farmaceutico globale delle industrie. 

A parer nostro, più volte document~· 

tn, se le farmacie trattano trecento m1• 

liardi di lire di medicinali per conto 

d<'gli E:iti mutualistici ne trattano al· 

trettanti e più per la clientela privata 

con questo sistema, quindi gli Enti as· 

sorbirebbero 60-70 miliardi di lire. Per 

uno o due anni si ristabilirebbe un 

equilibrio nella gestione del settore far· 

maceutico, e poi? 
Il p~vblema non sarebbe neppur<; 

questa volta risolto: la vendita dr 
farmaci in Italia è di tre volte supe· 

rio:·e alle necessità (si raffronti il con· 

sumo inglese per uno stesso numer? 
di cittadini e in un paese climatolog1• 

camente assai più nemico della ,alute 

dell'uomo) e lo è per le forti pr~s: 

sioni propagandistiche e corruttrict 

esercitate per anni dalle Case form:t· 

ceutiche nei confronti del pubblic~j 
dei farmacisti e dei medici. Poichè 1

. 

punto critico della distribuzione ~1 

medicinali è tuttavia quello della rt· 

cetta medica - che il professionista 3 

suo insindacabile avviso fa o no -
è qui che occorre anzitutto incidere• 

il che è possibile solo se si risistclll3• 

si ridà dignità a questa profes'ione· 

Gli apprendis ti s tregoni. O~gi l_a 

p~ofessìone del medico può esse;..: di· 

gnitosa solo mediante l'intervento del: 

lo Stato: solo se si creano in ogfl! 
piccolo insediamento umano le unit~ 
mediche locali (proposte da Mariottl 



e previste dal Piano), se si articola 
un i~tema efficiente di ambulatori e 
di ospedali (proposto da ;.\fariotti e 
da troppo tempo in discu~:>ione alla 
Cam~ra come se si pote:.sero nutrire 
?rav1 dubbi !>U una tale legge); infine 
e necessaria la riforma della carriera 
univer~itaria, delle ste se strutture de
g~i atenei, del clima vigente 11.

1le cli
n.'che uni\'ersitarie dell'htitut 1 c:;1 pe
rto~e. di Sani t:ì, delle scuole p~ofossio
nah. infermieristiche: -anche qui. pro
posu e concord~ui in varie sedi, vi è 
d~a plctor;1 ~li disegni di legge, tut~i 

t una tnle 1mport,mza d,1 aver men
t~to cenno dc.:ll'accordo progr.1mma
tico che c.:ol primo Go\'crno Moro 
Pf 0 rtò i socialisti :ti Go\'erno. Tutto 
ermo ... 

. l prohlemi intanto incancreniscono, 
1 m:di~i. dcl ccncro-sinistrn propongono 
palltatt\'t che st;tnno alla realtà come 
la stregoneria sta alla chirurgia . .Ì\fen
tre comunque in sede di ministero del 
Lavoro :,i di~cutono i decolli di Bosco 
~ ~li sciroppi dci farmacisti, questi 

ec1dono di tornare a vendere le me
dici~e per contanti : pensi poi l'INAM 
a. rtmbor~are i mutuati. In una tale 
si_tuazione vi è un nuo\'O intervento 
di ~Iariotti che trova e\·identemente 
~.oncordi si.1 Bosco che il ministro del
• Interno Ta\'iani: ordinanze dei vari 
P.refeui prescrivono per ogni provin
c~a a una metà delle farmacie di con
tt~uare - per ragioni di ordine pub
rl1co -:-- a distribuire gratuitamente i 
armaci. E qui davvero non si riesce 

3
. comprendere pcrchè mai il Governo 
tt~sca piL1 facilmente a far violenza al 
diritto che a modificare le leggi, abrof an0one le arcaiche e realizzando quel
e riformatrici contenute nel suo stes-

so programma. 

Pcrchè le ordinanze in questione 
Promanano da quell.i ~tessa autorità 
Ptefetti%ia che tanto spesso ha com
batt_uto le farmacie municipalizzate, da 
quei medici provinciali che qua-;i co
stan1crnentc 1,;sprimono pareri Cl1ntrari 

Bosco 

L' ASTROLABIO - 5 marzo 1967 

all'istituzione di farmacie gestite dal 
Comune. Il centro-sinistra capitolino, 
poi, circa cinque anni or sono fece 
una campagna elettorale promettendo 
di creare cinquanta farmacie comunali : 
non se ne è ,·ista ancora una. Queste 
farmacie, limitatamente dif 1se nl Ì'\ord 
ma quasi inesistenti ..I <; 1d non par
tecipano alla serrata ed <:. for:>e pro
prio qui la ragione della maggior cau
tela posta in tutta la \"ertenza dall'.1s
sociazione dei farmacisti privati che 
conta i suoi soci soprattutto al Nord. 

Questa la situazione, che non offre 
via d'uscita se non quella, prevista dal 
Piano: un Servizio nazion<tle di si
curezza sociale pagato non più coi con
tributi di chi lavora ma con le tasse 
<li tutti coloro che producono reddito. 
In sede di discussione di questo ci1pi
tolo del Piano, alla C:-1mera, è stato 
proposto di realizzare tutto ciò col 
terzo Piano quinquennale, dopo il 
1975: reggerà, anche co ... ì insufliciente 
qu·ll è in Italia. il sistema mutualistico 
sino ad allora? A parer nostro no. 
Occorre accelerare i tempi ed è pos
sibile farlo. Più \'olte abbiamo dimo
strato che in Italia la spe~a globale 
sanitaria ha raggiunto il li\·ello di 
quella del sistema di sicurezza b til'"I 

nico: il ministro socialista della S.1 
nità Mariotti questa dimostraz on1.. 
avrebbe potuto darla assai meglio di 
noi. 

Un debole braccio di ferro. Mariot
ti ha strappato a Colombo molti mi
liardi per il suo dicastero: spendendo 
qualche milione, avrebbe potuto far 
comporre un libro bianco con il qua
dro effettivo della situazione sanita
ria e delle spese per le singole voci 
confrontate con quelle dei paesi (Pran
cia e RFT) dove esiste ancora la mu· 
tualità e di quelli (Gran Bretagna e 
Svezia) dove esiste la sicurezza sociale. 
:\fa è vezzo comune in Italia di di
scutere molto e studiare poco. Ne pro
fittano al solito i super-redditieri, in 
questo caso primari. medici affermati, 
farmacisti, industriali dcl formaco. I 
conti, loro, li sanno fare assai bene, 
tanto da destinare larghe fette dei loro 
profitti a corrompere, a sviare l'atten
zione: se ne rende conto Mariotti? 
J fa mai pensato, quando fo il bmc
cio di ferro con Bosco e con Colombo, 
ulht forza risolutiva che avrebbe una 
inoppugnabile e razionale documenta
zione sullo stato dei problemi? Op
pure pensa anche lui che sta bene 
lottare per ospedali, per unità sani
tarie, per ospedali psichiatrici, ma che 
ancora non è giunto il momento d'oc 
cuparsi dei farmaci? 

GIULIO MAZZOCCHI m 
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colloquto con 

NELLO TRAQUANDI 

e' è un periodo nella storia del
l'antifascismo giellista in Italia 

cui si ritorna sempre con interesse, 
alla ricerca delle ragioni ideali e poli
tiche che .mimarono le prime espe
rienze di opposizione democratica al 
fa:.cismo. Più che la storia, è la pre
istoria di « Giustizia e Libertà »; il 
suo centro è a Firenze, in quell'am
biente di irregolari formatosi attorno 
all'Umtà di Salvemini. Irregolari della 
politica, spesso in opposizione ai par· 
titi ufficiali, i giovani salveminiani fu. 
rono i primi a superare il disorienta
mento prodotto dal trionfo fascista e 
a porsi senza esitazioni sul terreno 
della lotta senza quartiere al regime. 
Manifesti, volantini, manifestazioni po
litiche e poi la stampa clandestina fu. 
rono gli strumenti della nuova oppo· 
sizione. Si trattava di un'attività spesso 
di non grande rilievo, dai risultati 
immediati scarsi o poco appariscenti. 
Ma la sua importanza storica è gran
de, perchè con e~sa i democratici non 
rinunciatari compirono una c;celta de
finitiva, passando all'opposizione clan
destina, contro la « legalità » fascista. 

Abbiamo parlato con Nello Tra
quandi, venuto a Roma per l'ultimo 
saluto a Ernesto Rossi. Traquandi, 
assieme a Rossi, Salvemini e Rosselli, 
è stato uno dei protagonisti della fase 
« fiorentina» dell'opposizione giellista: 
elemento di primo piano della rete 
organizzativa. A Jui non chiediamo, 
naturalmente, rivelazioni, notizie ine· 
dite sull'attività del gruppo fìorentino: 
è difficile aggiungere qualcosa agli scrit· 
ti di Salvemini, Rossi, Calamandrei 
e degli altri protagonisti. Ma c'è un 
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aspetto che la parola di Traquandi -
personalità arguta e priva di sbavature 
retoriche come nessun'altra - può 
contribuire a chiarire ulteriormente, 
soprattutto a chi ha prestato un'atten
zione esclusiva agli aspetti più stret· 
tamente politici della lotta .antifasdi.ta. 
Ed è la carica etica, lo spi-rito di sa
crificio, la decisione estrenp con cui 
gli antifascisti fiorentini hanno scelto 
e portato avanti la lotta irriducibile 
alla dittatura. 

L'attenzione esclusiva ai problemi 
dell'azione, l'importanza secondaria, in 
questa fase, di un programma politico 
definito, son ben resi da Traquandi 
quando parla della composizione poli· 
tica del gruppo dell'« Italia Libera» . 
Un movimento d'azione. «Noi, ecco, 
all'infuori dei comunist ci s'aixordava 
con tutti, anche con gli anarchici (coi 
comunisti c'erano soprattutto divergen
ze sul modo di concepire l'organizza· 
zione). Noi si stava molto attenti alla 
moralità dell'individuo, a come viveva 
in privato, perchè si pensava che se 
uno è una persona per bene in casa, 
difficilmente può diventare un farabut· 
to, no? Quanto alla composizione po· 
litica, se dovessi giudicare cosl, a oc· 
chio, l'ala più importante era quella 
repubblicana. Gli aderenti all'Unione 
democratica di Amendola erano molto 
pochi. I socialisti, poi, meno ancora: 
appena l'odore. C'erano poi gli anar· 
chici: Camillo Berneri e altri. Di essi 
ricordo soprattutto Mario Longhi, una 
persona di grande rilievo per le sue 
infinite risorse: con lui si potevano 
fare tante cose, era un ingegnaccio, 
alla fiorentina. Tant'è vero che ora 

vive in Francia - da quando espatri~ 
Ernesto Rossi, - e fa l'arredatore di 
case; anche Il ha dimostrato un ta· 
lento non indifferente: ti mette insie· 
me una martellata di qui una mar· 
tellata di là, gli domandi : "di che 
stile è?'', dice: "io non lo so, le 
piace? è bello? Se lo vuole a me .è 
costato tanto, bisogna che mi faccia 
guadagnare tanto". Tanto per dire, 
era veramente eccezio'lale, si chiamava 
il "vecchio possente"; vecchio perch~ 
aveva forse un anno o due più di 
noi». 

E i liberali? 
« Quelli poi, direi quasi nessuno. 

E se venivano, quando entravano Il 
non eran più liberali. Sl, eran bell'e 
cotti per passare il ponte! » 

Sul piano politico, come si caratte· 
rizzava l'attività dell'« Italia Libera»? 

« Un programma politico preciso non 
era presente in noi. La nostra era una 
intesa: bisogna buttare giù il fascismof · 
e poi ognuno ritorna a casa sua e s 
In politica che più corrisponde al suo 
modo di sentire. La nostra, era la 
politica dell'azione. Poi quando con 
"Giustizia e libertà" si è venuti fuo
ri con dei punti molto precisi, uno 
schema, allora quella era un'altra cosn; 
ma l'Italia Libera era cosl: soltanto 
opera di disturbo, opera di proseliti· 
smo. Uno diceva: sono ·antifascista; 
cd era tutto Il. Intendiamoci: non è 
che non si dibattessero problemi poli· 
tici, si parlava di tante cose. Ma enl, 
come ho detto, una lotta di disturbo_: 
la stampa, scritte sui muri, spedizioni. 
manifestazioni di opposizione, com: 
quando il re venne a Firenze, i fiori 



al ritratto di Matteotti e cosl via. 
Solo con GL si pensò a cose più 
gros~e. Fin 'allora .si era in quell'at
regg1amento, che si pensava a un ca
povolgimento della situazione». 

Come vedevate il fenomeno fasci
smo? 

« Come si vedeva il fascismo: ma 
si vedeva in questo senso semplice: 
che b·ava la libertà al popolo - am
messo che ne avesse mai avuta - di 
rtersi ~primere, di poter fare la sua 
Otta sociale e politica. Ma poi, da 

cosa fosse scaturito, il fascismo: sca-
tur_l perchè gli agrari, i grandi indu
striali si approfittarono di quell'ora di 
s.marrimento che ebbe il popolo ita
liano, con quelle continue agitazioni, 
}0~ quel continuo minacciar la rivo
uztone, che poi in fondo nessuno 

aveva voglia di farla, e poi lo si vide 
all'atto pratico. Quelli che non ap
pro~avano queste esagerazioni, sono 
f tat1 poi quelli che hanno continuato 
~ lotta, mentre chi prima gridava alla 
ttvoluzione poi se la squagliò. Ci sa
rebbe: da fare tutto un discorso sugli 
errori commessi dai capi del movi
mento operaio, sulla paura che ispi
rarono anche al popolino, sulle diffe
renze che introdussero o esasperarono 
tra categoria e categoria dei lavoratori. 
lo la vedo cosl » 
l'o!~anizzazione .· Qual era la perso
naht.a prevalente del gruppo? « Anche 
se cera, non si notava. Eravamo tutti 
generali e tutti soldati; anche se tal
volta, nel lavoro pratico, ci si ritro
vava in pochi ». 

Qual era il ruolo di Salvemini? 
« Si andava a sciorinare tutte le no

~1tre id:e da lui, no? Era il consigliere. 
vaglio, e certe volte facevamo an

che deUe discussioni molto animate 
Perchè insomma non è che si andas~ 
se a prendere la lezione: o -.inche, si 
andava a prendere la lezione, sl, ma 
con .il no:.tro cervello però. Mai ri
nunciare al cervello. Salvemini era 
~uello che prevalentemente scriveva il 
j boon Mollare, gli altri erano tutti col
a ratori per i pezzettini. 

« P assando al Non Mollarf!: è: stato 
sNquisitamente un'iniziativa fiorentina. 

'elle altre città si andava per stam
Pjrlo, eventualmente, come s'è fatto 
a cune volte, a Milano per esempio. 
E poi noi abbiamo avuto la fortuna f i entrare in tutti i posti: le ferrovie, h poste, il telefono, fra gli esercenti 
c .e ci facevano molto comodo per la
sciare pacchi, ritirarli ecc. I mportanti 
soprattutto i nostri rapporti con le po
ste, che tenevamo attraverso Mario 
~onghi Vecchio Possente; le imposta
zioni si facevano da altre città: un 
Po' da Milano, un po' da Torino, un 
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po' da Venezia, un po' da Roma; qual
che volta siamo riusciti anche a for 
impostare dalla Sardegna, perchè ave
vamo gli ambulantisti postali - io 
sono ferroviere, no? - e attraverso 
il sindacato rosso si ebbe modo di 
mettersi a contatto con gli elementi 
più qualificati. Qualche volta gli am
bulantisti ci dicevano: ma perchè usa
te i francobolli nuovi? metteteli usati, 
chè noi li aggiustiamo poi coi timbri; 
ma noi non l'abbiamo mai fatto . Ecco 
perchè abbiamo avuto la possibilità 
di fare molto: proprio per questa 
fortuna qui, di avere con noi i ferro
vieri, i macchinisti, i capitreno. Si 
aveva tutto in mano. E poi, dopo, 
si ebbe anche la dogana ». 

«Giustizia e Libertà» trovò quindi 
una rete organizzativa già pronta e 
sperimentata. 

« Quando cominciò a entrare il ma
teriale di GL in Italia - dice Traquan
di - veniva tutto a Firenze, perchè il 
capo dogana era un nostro compagno. 
E l'organizzazione era perfett:i, tanto 

Il ?_ruppo del «Non Mollare• ». Da si
stra: TRAQUANDI, RAMORINO, CARI.O 

RossELLJ, Rossi. EMERY E Nt.1.1.0 
RossE1.1.1 

è vero che una volta andò dal capo 
Fosco Ferrari un capitano dei cara
binieri per vedere se al mio e ad al
tri nomi erano arrivati dei bauli dalla 
Francia, e non risultava niente perchè 
erano tutti nomi stranieri. Nomi stra
nieri, e la doppia chiave, una a Fi
renze, una a P arigi. Qui mi mandavano 
solo la bolletta, all'Istituto britannico, 
sotto un nome qi}alsiasi, cioè come 
mi firmavo io nell'ultima lettera. S1c
chè lavoravo sul velluto, perchè al 
l'I stituto bri tannico la corrispondenza 
era messa n in mostra, io andavo, ve
devo cos'era arrivato, e lo pigliavo. 
Dopo, non avevo nemmeno bisogno di 
fare questo perchè il vice direttore 
dell'I stituto era G uido Ferrando, un 
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nostro amico. E allora lui mi diceva: 
sai, Nello, c'è roba giù. Andavo poi dal 
Fosco Ferrari: oh Fosco, è arrivato il 
morto. E gli davo 1a chiave. Lui apri
va, levava quello che c'era dentro e 
ci metteva il peso esatto :n libri fran
cesi, inglesi eccetera. Poi gli uomini 
che erano con lui, portavano gli stam
pati al luogo convenuto « Con le altre 
città, i contatti si tenevano attraverso 
gruppi di amici. Così a Torino, a Mi
lano, a Venezia, a Padova. Fancello 
assicurava i contatti con. la Sardegna. 
Ma non è che ci si sia mai trovati in 
un convegno nazionale, quello no; ci 
si incontrava: ho conosciuto Parri 
proprio in uno dei primi miei viaggi 
a Milano con Ernesto Rossi; ho cono
sciuto così Ceva, ho conosciuto Ca
lace. Quell'organizzazione si teneva in 
piedi per questo: perchè si ebbe J.a 
fortuna di trovare gente che aveva 
volontà di lavorare ». 
L'evoluzione verso G. L. Come av
venne il passaggio a « Giustizia e Li
bertà »? « A Firenze si ebbe il 3 ot
tobre, dove furono uccisi tre com
pagni : Giovanni Becciolini, che era 
proprio dell'organizzazione; Gustavo 
Consolo e Gaetano Pibti, che invece 
si limitavano a distribuire il Non Mol
lare, ma nel loro campo politico; Pi
lati era socialista massimalista, e an
che Consolo, e di conseguenza distri
buivano nel loro ambiente le copie 
del giornale e ci davan poi quei soldi 
che potevano metter insieme. Poi 
venne il tragico 3 ottobre, usd un 
nuovo numero del Non Mollare ri
portando in modo succinto i fatti, e 
si convenne che non si poteva chie
dere di più. Ci fu un periodo di stasi. 
Insomma, si continuò a lavorare, ma 
senza distribuire. Non è che si rom
pessero i gruppi, no: semplicemente 
non si distribul più nulla. Poi ci fu 
la fuga di Rosselli da Lipari e con il 
suo arrivo in Francia venne fuori GL 
E GL trovò il terreno arato da que
sti gruppi, del Non Mollare e del· 
1'« Italia Libera ». 

« Con GL cominciò il processo di 
elaborazione politica. Si leggevano gli 
scritti elaborati a Parigi, poi si man
dava a dire il nostro parere. Ma anche 
se si fossero parlate due lingue di
verse, insomma, s'era sempre assieme; 
il problema centrale era la lotta al fa
scismo. Era il gruppo di Milano che 
partecipava più attivamente all'elabo
razione polìtica. Del resto: era an· 
dato via Salvemini, Rossi era a Ber
~amo, Carlo in Francia, Nello faceva 
lo storico: a Firenze si fu decapitati, 
si diventò una squadra di serie C, ca
pite cosa voglio dire: la squadra di 
girone A, il centro politico era a Mi-

~ 
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!ano, perchè lì c'eran tutti . .Ma per 
le cose pr.uichc, perchè si aveva la 
focilitÌI <ldl.t dog,ina, il centro mo\'i
mcnto e traffico era sempre Firenze ... 

« Con I:rncsto però non persi mai 
i contatti. Eru diventato un lavoro: o 
io andavo da lui, n Bergamo, o lui ve
niva da mc. Ci si metteva al corrente 
delle novità, si stabiliva cosa c'em da 
fare. Dopo, ci arrestilrono, e Ernesto 
lo incontrai di nuovo a Roma, qual
che hanno dopo. Lo incontrai quan
do fu portato .1 Regina Coeli per la 
tent.1ta f ug:1 J,1! treno, a Piaccnta. 
Una ~er:t, ,,1 c.ucere di Castelfranco 
Emilia il rnpogu.1r<lia mi chiama e mi 
dice: venite fuori, 4594, vi vuole par
lare il direttore. 11 direttore mi vede 
e comincia a sbraidarc: "come, io vi 
ho trattato sempre con riguardo, con 
rispetto". E io non capivo: "che ho 
fatto?". Dice: "lo vedrete ora, che 
co~a vi c.1piterà, lo dovrete rimpian
gere il reclusorio di Cti-.telfranco Emi-
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"$ e la nobiltà della materia lo con-
sentisse, si potrebbe, di questa 

sentenza, scrivere che la Costituzione 
ne riesce attuata a mezzo busto •, tale 
è il commento di Virgilio Andrloli alla 
sentenza 22 novembre 1966 n. 2788 del
la Corte di Cassazione, publicata sul
l'ultimo fascicolo del • Foro italiano •. 

La sentenza, che tratta la materia 
della delibazione di sentenza eclesia
stica d1 annullamento di matrimonio 
concordatario. affronta, fra altri proble· 
mi, quello del contrasto fra l'art. 17 
della legge n. 847 del 1929, che ha da
to esecuzione al Concordato lateranen
se, e l'art. 24 della Costituzione, che 
sancisce il diri tto di agire in giudizio 
per la tutela dei propri diritti. Nella 
motivazione si legge: 

•Dalle considerazioni Innanzi esposte 
risulta. infatti, che l'art. 17 della legge 
citata non contiene altro che una pun
tuale attuazione della disposizione con· 
tenuta nell'art. 34. ult. comma, del Con
cordato tra l'Italia e la Santa Sede. Il 
contrasto. se configurabile, si porreb
be. quindi, tra una norma della Costi
tuzione ed una· norma del Concordato. 
Ma questa Corte ha già avuto occa
sione di affermare che non è ipotizza
bile l'insorgere di una questione di le
gitt1mltà costituzlona:e in relazione al
le d1spos1z1oni dei patti lateranensi, 
giacchè attraverso la norma dell'art. 7 
della Costituzione ta!i patti sono stati 
recepiti nell'ordinamento costituzionale 
della Repubblica in tutto il loro conte
nuto, con la conseguenza che, qualora 
anche si ravvisasse un reale ed insa
nabile contrasto. le norme contrastanti 
resterebbero in coesistenza fino all'in
tervento o della modificazione della 
norma contenuta nella Costituzione, a 
mezzo di revisione cost ituzionale, ov
vero della modificazione del la norma 
contenuta nel patti, attraverso un ac
cordo fra le alte parti contraenti. Deve 
escludersi, infatti, l' insorgenza di una 
questione di legittimità costituzionale 

lia!". Io non sapevo mica niente. Poi. 
quando sono arrivato a Regina Cocli, 
ho C<lpito il perchè. Insomma, mi por
tarono a Roma, e qu:mdo vidi che si 
entrava nel carcere. perbacco, ci a\'C
vo la cod.1 di paglio, avevo lasciato a 
Firenze una valigia piena di cheddite: 
l'avranno rro,•arn? :>arà esplosa? avrà 
fatto morti? ~li pigliano e mi por
tano al primo braccio, e mi buttano 
in una cella. Invece di mettermi la 
guardia, mi mettono uno scopino. E 
io gli faccio: ma chi c'è qui? ~bh -
dice - hanno port.110 in que'ti giorni 
diversa gente. E <lo\·c sono, come si 
chiamano? Mi fo lui: non so, aspettu, 
te lo fo vedere. Sicch~ mi riapre hl 
porta della cella e mi porta dilV•lllti 
a un grande quadro dove c'erano i 
nomi di tutti gli arrivati al primo brac
cio; e vedo Rossi, e vedo fhucr e 
allora mi sentii tranquillo, \'uol dire 
che ci faranno il procc,so, vcdrl!mo 
cosa \'errà fuori. E poi mi portarono 

la costituzione 

a mezzo busto 

di una norma della Costituzione nel 
confronti di altra norma della stessa 
Costituzione, qualora anche se ne rav· 
visi un intrinseco contrasto •, 

Se il commento dell'Andrioli è lapi· 
dario, forse qualche parola di più non 
è inutile sia per quanto riguarda la 
procedura che per quanto riguarda il 
merito. 

1°. La Corte di Cassazione ritiene 
che non sia configurabile un contrasto 
fra l'art. 17 della legge del 1929 (in 
quanto puntuale attuazione dell 'art. 34 
del Concordato) e l'art. 24 della Costi· 
tuzione. Il problema del contrasto ipo· 
tizzabile o meno fra Concordato e Co
stituzione è ampiamente dibattuto sia 
sui giornali politici che sulle pubblica· 
zioni giuridiche. li fatto stesso del dt· 
battito, ed il fatto che li dibattito sia 
riproposto in sede giudiziaria, configu· 
ra in senso tecnico una • controversia 
relativa alla legittimità costituzlonale di 
una legge. o di un atto avente forza 
di legge•. che per l'art. 134 della Co
stituzione, appartiene alla competenza 
della Corte Costituzionale. La corte di 
Cassazione avrebbe dovuto pertanto 
sospendere il giudizio e rinviare gli atti 
alla Corte Costituzionale. 

Come ben nota l'Andrioli, • è da au· 
spicare che la antinomia non sfugga 
a qualche corte d'appello, magari peri· 
ferica •. 

~0• E' stato ripetuto fino alla noia che 
i deputati all'Assemblea costituente 
non intesero affatto • costituzional iz· 
zare • i patti lateranensi votando l'art. 
7. L·on. Dossetti, parlando a nome del 
gruppo parlamentare democristiano 
nella seduta del 21 marzo 1947. ebbe 
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subito, il giorno dopo, al quarto brac
cio, e dopo una ventina di giorni che 
ero lì - da casa mi scrivevano: cosa 
hai fatto, cosa non hai fatto? io non 
ave\'o fatto nulla - una sera mi chia
mano, all'improvviso. Dicono: vi vuo· 
le il direttore. Ora alle 7 ,30 i corri· 
doi, si può dire, erano quasi bui; im· 
provvisamente mi vedo aprire una 
porta - quanta luce dentro, - e 
vedo che c'è al tavolo il direttore, che 
cono~cevo, e tre o quattro che non 
conoscevo. Sicchè entro dentro, e non 
vedo Ernesto Rossi, che era seduto 
d;wanti al tavolo. Mi avvicino: oh 
Ernesto! e ci s'abbraccia, ci si fo fe-

• srn; poi mi ripigliano e mi riportan? 
in cella. Dopo una ventina di giorni. 
mi fa il secondino: volete andare in 
compagnia? Certo, mi piacerebbe. Mi 
oprono una cella, e c'erano già Erne· 
sto Rossi, Fancello e alcuni altri. 

Così ho rivisto Ernesto Rossi, alla 
fine del 1933 ». + 

a dichiarare: • Non è affatto vero che 
con questo comma si vogliano incorpo
rare, Incuneare, costituzionalizzare le 
norme del Trattato e del Concordato .•. 
Queste norme non entrano affatto nel
la Costituzione ... •. 

Quando si accetti, per contro, la te
si della Corte di Cassazione, dovrebbe 
ritenersi la sussistenza di una proce
dura di revisione costituzionale diversa 
da quella codificata nell'art. 138 della 
Costituzione, nella forma della legge 
ordinaria previamente concordata fra 
il governo e la Santa Sede. Basta enun· 
ciare tale conseguenza logica del ragio· 
namento della Corte di Cassazione, al· 
la luce della disposizione <:ontenuta 
nell'art. 7. per cui ie revisioni del Patti 
lateranensi, accettate dalle due parti, 
non richiedono procedimento di revisio
ne costituzionale, per rendersi conto 
dell'inammissibi lità del ragionamento 
della Suprema Corte. 

Per contro, ben più facilmente am
missibile è la tesi per cui i cost ituenti, 
richiamando i Patti lateranensi, ma di
sciplinando nel contempo con altre nor· 
me costituzionali oggetti e rapporti già 
disciplinati dai Patti stessi, abbiano In· 
teso come prevalenti per quegli ogget· 
ti e per quei rapporti le norme costitu· 
zlonall sui Patti lateranensi: ciò facendo 
essi ponevano senza dubbio in essere 
una modifica unilaterale dei Patti, ma 
essi rispettavano lo spirito e la lettera 
dell'art. 7 che consente la modifica uni
laterale col procedimento costituziona
le. Solo così può spiegarsi perchè sia 
prevalente l'art. 1 della Costituzione, 
che dice che l'Italia è una Repubblica 
democratica, sull'art. 26 del Trattato del 
Laterano, che dice che • La Santa Sede 
riconosce il regno d'Italia sotto la dina
stia di casa Savoia •. 

O forse la Corte di Cassazione ri· 
tiene che i due articoli possano coe· 
slstere? 

GUIDO FUBINI • 



LETTERE 
al direttore 

attesismo 

e lotta di classe 

Egregio Direuore, 

poichè la lunga lettera dcl 
compagno Minucci pubblic.l!:l sul 
n: 6 dcl suo giornale mi chiJma 
direttamenre in causa ml vedo 
forzato di tentare un 'chiarimcn· 
to, giacchè, con la citazione di un 
mozzicone di una stntcsi già estre· 
mhamente semplificata di quello 
c e fu 11 complesso e articolato 
colloquio avuto con il suo reclat· 
tare Mario Signorino si finisce: 
e l "d ' ? r1 urre una mia argomenta-
lione in uno stato tale: di mut -
ata primitività da renderla poi 
o~eno di facile e comoda pole
nuca. 

La pane del colloquio con Si
gnorino cui s1 riferisce Minucci 
non riguardava in modo specifi
co la situazione torinese ma \"cr· 
tev · M a .su una tematica generale del 
j
3 
ov~mento Operaio e concerneva 
~:agnosi di unn situllZlone cli 

cnsi? non ancora supcr.ita della 
t~ona marxista e della pras;i clas· 
sista. che vede da una parte la 
?er~istenza, soprattutto nelle or· 
gantzza7.ioni storiche ufficiali di 
vecchi residui di una concc.donc 
raturalistica e meccanicistica del· 
3 • 5.toria che sfocia in un econo

:;:;cismo . so:;tanzialmentc sterile 
!'a att~~lsta e che registra dal· 
id ltr~ l 1nsorgere d1 proposte neo· 

1 
ealts.te che concludono nel vo· 
ontar~smo mbtico di certi piccoli 

gruppi « eretici » e che ha cro
~31.0 la .s~1a. fondazione t~logico: 
:c~latt~a in un recente libro d1 

ar10 Tronti. 
Quella tendenza che ho chia

:j10 " ~onomicismo » tnsiste 
~ 1.a v~hta interpretazione di un 
J!ttalismo catastroficamente anar· 

c tco o irrimediabilmente stagnan· 
te per cui ritiene che impugnare 
Cl?me una bandiera Jo schema, 
piuuosto astratto, di uno s\•ilu;>
po ~onomico permanente e ar· 
rnontco sia sufficiente per con-
trappo · . d' rst automa11camente e ra-

icalmeme al sistema. 
.D
1 

i fronte alla attuale fase <li 
SVI Uppo · 1· • t . capnn 1mco programm:i· 

0
• 10 sottolineavo invece l'e,i· 

~enza dì ricercare una alternativa 

1~ cla:.se sp,0~1a~do l'accento dal· 
e c~nrradc.11z1ont tra stagnazione 

wrluppo, tra anarchia e pro
~ramma c.1en1ro l'economi.l, alle 
truov7 e più acute contraddizioni 
. a

1 
s era economica e; sfera ~o· 

eia e, tra lo sviluppo " razionale » 
~_regolato dell'economia capitali· 

5
t1.c

1
a e le conseguenze di « socco· 

vi uppo,. e di irrazionalità SO< 
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ciale che si esprimono soprattut· 
to in una condizione operaia ag· 
gra\ata e compressa su cui si 
pianta e si erge la mistica della 
produttivilà capitalisrica. 

Mi rendo conto che questi chia· 
rimenti sono ancora schematici e 
semplicistici, ma non vado oltre 
pcrchè mi preme di cogliere l'oc· 
casione per raccomandare pruden· 
za nell'uso dì etichette e di das· 
s1ficazioni sommarie del tipo di 
quella di morandismo e antimo
randismo apparsa nell'inchic,ta a 
Torino. 

Dico questo perchè, ad esem· 
pio, l'innegabile sforzo di rinno
\'amento presente nel PSIUP t:r 
rinese si accompagna anche aJ se· 
rio impegno prodotto da un grup· 
po di giovani militanti inteso al 
ricupero storico e politico di un 
filone di « marxismo libertario», 
<li proposte di politica rivoluzio· 
naria <li classe e di ricerche di 
una nuova politica unitaria rima· 
sti minoritari sin dagli anni '30 
nel :-.tovimento Operaio italiano 
e che hanno come punto di riferi· 
mento l'opera di Rodolfo Mo
randi. 

E' questo un tentativo di re· 
cupero critico, sul piano storico 
e politico, di alcuni temi del· 
l'elaboraz:one morandiana che si 
collega. ad esempio, aJ lavoro te
nace di quegli studiosi e mili· 
tanti del PSI UP, sicuramente 
« inno\•atori ,. che collaborano con 
il Direttore della Rii·isla Storrca 
del Soci.ilismo Stefano Merli. 

Pino Ferraris 
del PSIUPJ 

un traguardo 

socialdemocratico 

Caro Direttore, 

incoraggiata dalla cortese ospi· 
talità concessami l'estate scorsa 
per alcune informazioni e consi
derazioni relative al Consiglio 
Comunale di Bologna, riprendo 
in certo modo l'argomento di 
quella mia lettera con qualche ri· 
fles>ione sui nuovi importanri 
fatti avvenuti in quella mcdesi· 
ma sede tra la fine d'autunno e 
l'inizio di quest'anno. 

Se già le operazioni svoltesi a 
Palazzo d'Accursio tra i primi di 
aprile e i primi di giugno dello 
scor:.o anno non potevano in 
complesso risultare soddisfacenti 
in quanto sembravano segnare -
al di là dei disparati fattori con· 
vergcnti - un oggettivo, pun
tuale adeguamento alle linee in· 
volutive del Centro-sinistra (af· 
fossamento della legge urbanisti
ca, oggi rilanciata « per merito» 
della frana di Agrigento, e conte
nimento della spesa pubblica), le 
più recenti vicende comunali bo
lognesi, dominate da!Ja rottura 
della collaborazione a livello di 
Giunta fra gli ex-socialisti unifi. 
cati e i comunisti, hanno segna-

io un noievole e pericoloso suc· 
cesso della politica tipicamente 
~ocialdcmocratica rispetto ngli 
Enti Locali. 

Tale decisione di «sgancia
mento,. dcl P.S.U. - preceduta 
da varie settimane di pubblico 
dialogo a distanza con gli Organi 
dirigenti del P.C.I. - era accom· 
pJgna1a dalla promessa dì conce
dere l'appoggio esterno a una 
Giunta che estendesse più o me
no implicitamente all'assessore 
,octalis1a non confluito nel Par· 
cito unificato (DeFo Bonazzi) la 
discriminazione già in atto nei 
confronri del rappresentante del 
PSIUP. - che era quanto dire 
l'appoggio a un'' Giunta espressa 
esclusivamente dal Gruppo con· 
siliare Due Torri (comunisti e 
indipendenti di sinistra), cioè ap
punto quella «Giunta monaco· 
!ore » che è stata offerta .1lla fine 
del '66 e definitivamente costitui· 
rn a Bologna il 6 febbraio u s. 
L:i debolezzn di questa risposta 
dcl PCI bolognese, precaria nel· 
le conclusioni di fatto e non ab
ba:;tanza chiara nelle motivazioni, 
nulla toglie alla gravità di que
sta defezione degli ex-socialisti 
un:ficati e alle loro primarie re
sponsabilità nel nuovo gesto d1-
~criminatorio. Ma c'è di più: il 
ritiro degli assessori del PSU 
dnlla Giunta è avvenuto « su pa· 
rere vincolante e immotivato ,. 
(nonostante il lungo documento 
e.plicativo) della Federazione bi· 
ccfala bolognese, cioè senza nep
pure ricorrere a quei pretesti OC· 

cn~ionnli altrove addotti per giu· 
stificare, sia pure artificiosamen
te, quel « disimpegno» che a 
Bologna è certo un " venir mc· 
no agli impc~ni " assunti di 
fronte .ii propri elettori dai rap
presentanti dell'ex-PSI - e sen1a 
neppure chiedere qualche prcli· 
minare verifica, forse pcrchè sa
rebbe stato davvero difficile tro· 
var materia di contendere a così 
poca distanza d.1lle laboriose e 
serrate trattative frn il PSI e il 
PCI hologne:si che precedettero e 
seguirono il fomoso " cambio dcl· 
la gusrdia » di cui ~i occupò an· 
che /'.;lstrolabìo. 

Quc~to comportamento del 
PSU oologncse, deplorevole nel
la forma e nella so,tanza, non 

è soltanto ingiustificabile per 
qua'.unque sincero fautore della 
« unità popolare », bensì anche 
« doppiamente,. coniraddittorio 
(nonchè nocivo agli interessi stcs· 
si dei suoi protagonisti): da un 
lato l'ex-PSDI a pochi mesi dal 
voto contrario a quel bilancio che 
esprimeva l'impostazione pro
gra111ma1ica generale di una Giun· 
ta e bicolore ,. composta dal PCI 
e da! PSI ha dato l'appoggio 
esterno basato proprio sulla va· 
lutazione positiva del medesimo, 
inaherato programma a una 
"Giunta monocolore,. del PCI; 
dall'altro lato l'ex-PSI, dopo ri· 
petute dichiarazio"ni anche recen· 
ti sulla validità della sua colla· 
borazione con il PCI bolognese, 
ha ritirato dalla Giunta i suoi 
rappresentanti che pure vi ave· 
vano ottenuto - prima e dopo 
le elezioni del '64 a diplomazia 
aperta o segreta - parecchi suc· 
cessi, soddisfazioni e rivincite, 
oltre a vedere finalmente compie· 
ta10 il decentramento camuna!~. 
creaiura prediletta dell'ultimo 
PSI bolognese e del suo assesso· 
re Croc:oni in particolare. Tutto 
ciò mi sembra basti per dimo
strare a quali assurde conclusioni 
pratiche (quasi autolesioniste) 
conduca l'adozione dell'anticomu
nismo, viscerale o P'eudo-argo
mentato che sia. 

La vecchia aspirazione della 
DC e del PSDI bolognesi dt 
« cacciare i comunisti da Palazzo 
d'Accursio», ostacolata dall'im· 
po>sibili1à aritmetica di costituì· 
re il Centro-sinistra e dall'inop· 
portunità politica di provocare la 
gestione commissariale, si è fer· 
mata a un traguardo interme· 
dio: lo sganciamento dell'ex-PST 
dai comunisti della Giunta « mo· 
mento importante, e lungamente 
atteso» dai sedicenti democratici 
dcl Mulino. 

Spetta dunque alle forze auten
ticamente socialiste e alle altre 
forze di sinistra dare fin d'ora il 
massimo contributo, vario ma 
convergente, per impedire che 
siano raggiunti ulteriori traguardi 
che farebbero regredire la viu 
dc.mocratica non solo a Bologna 
almeno quanto nuocerebbero al 
Movimento di classe. 

Magda Maglietta 

Abbonatevi a 

l'astrolabio 


