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P untualmente, il 31 marzo, i Mi
nistri dcl Bilancio e del Tesoro 

hanno presentato al Parlamento la Re
lazione sulla situazione economica del 
Paese nel 1966. La recente riforma 
del bilan:::io aveva disposto una certa 
sequenza logi:::a di atti e documenti di 
governo e di esami parlamentari, che 
i turb:imenti della vita politica hanno, 
come era del resto facilmente preve
dibile, alterato se non capovolto. E 
ccsì il Senato può affrontare ora la 
discussione del bilancio preventivo 
dello Stato per il 196 7 disponendo 
inopinatamente del quadro economico 
per il 1966 fornito in sede consuntiva 
dalla Relazione generale. 

In qual modo questa inattesa coin
cidenza può dare maggior lume al
i 'esame parlamentare? Nel porre a con
fronto il programma d'interventi e:::o
nomici da sviluppare quest'anno con 
le esigenze della oc:::upazione e del 
connesso impiego produttivo del ri
sparmio che l'andamento economico 
del secondo semestre 1966, successivo 
alla redazione del bilancio, ha potuto 
mettere in più chiaro rilievo. 

Un'altra inversione di scadenze, ino
pinata, ma - mi sembra - fortunata, 
si verifica per la programmazione. E' 
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passata ai Senato la legge per il piano, 
approvata dalla Camera, e debitamen
te solennizzata da gioiosi te deum. Ma 
il Senato, che in aprile deve varare 
bilancio e scuola materna, potrà occu
parsene solo a maggio. E' sarà buona 
cosa che il piano possa esser esami
nato insieme alla legge delle proce
dure, cioè dei metodi e strumenti ope
rativi della programmazione. 

Ma frattanto il Governo ha dato il 
via alla prima conferenza triangolare 
che riunisce a studio ed a consulto 
attorno ai responsabili della politica 
economica governativa, esponenti delle 
varie categorie e settori d'imprenditorl 
e lavoratori. Un piccolo parlamentino, 
che per la sua composizione pletorica, 
e conseguente propensione accademica 
e non impegnativa, può sollevare qual
che perplessità. Interessa tuttavia an
notare che la conferenza ha per suo 
oggetto le preoccupazioni e prospet· 
tive della occupazione. 

Una prima revisione dunque delle 
previsioni del piano ed insieme una 
anticipazione delle procedure, cui si 
dà luogo prima che il Parlamento ab
bia sanzionato per le une e per le al
tre le proposte dell'Esecutivo. 

Un ritardo dannoso. Pure a me sern· 
bra non ci si debba formalizzare di 
questo curioso e disinvolto rimescola· 
mento di carte, anche se prova l'as: 
senza di un ordinato disegno e di 
una coerente condotta di questi fon· 
<lamentali atti ed impegni di Governo, 
in quanto legato ad un'altra logica, 
quella imposta dai fatti emersi al fondo 
della economia italiana: regresso ddla 
occupazione, disoccupazione permanen· 
te, ristagno dell'investimento privato. 

Fatti chiaramente delineati ormai d:t 
parecchi mesi ed in modo macrosco: 
pico almeno dalla metà del 1966. ~1 
sperava che l'acceleramento della rl· 
presa dell'attività economica già a:· 
cennato dovesse finire per muovere 11 
risparmio privato, allargare progressi· 
vamente l'investimento e con esso la 
occupazione. E' un ottimismo che i 
fatti hanno smentito, smentendo al· 
meno in parte l'automatica correla· 
zione che lo giustificava. Ne è seguito 
un dannoso ritardo. Potrà protrarsi, 
e sin quando, questa posizione di 
stallo, allarmante economicamente ed 
elettoralmente? La conferenza si rifà 
al quadro fornito dalla Relazione e 
dovrà esaminare la sufficienza del bi· 
lancio e l'attendibilità del piano. 



MORO 

~a Relazione, elaborata con i cri
ter1 consueti di ordine scolastico, se
guendo le consuete ed un poco stan
che procedure di consultazione, volu
ta~ente tenuta su un piano di agno· 
Stlctsmo informativo, timoroso di ogni 
tentazione di vedute sintetiche ed 
0bie~tivamente critiche, ha tuttavia il 
~regio di una più precisa ed anali
tica anatomia della occupazione-disoc
cupazione e degli investimenti. 

~eca insieme tracce delle prcoccu-

bp~z1oni governative. La ripresa è ob
hgatoria. E perchè avesse l'ultima 

P3rola, a parte qualche ritocco, è 
stato aggiunto un confronto tra la si
tuazione del gennaio 1965, 1966, 196 7 
che migliora, soprattutto per l'indu
stria, il livello occupazionale del pri
mo mese del 196 7 rispetto al 1966 
(ma non rispetto al 1965 ). Si è sen
sibilmente accentuato nel 1965, ed ha 
ora tutto lo spicco necessario, il pro
gressivo regresso delle forze di lavoro, 
Occupate e non occupate, che passano 
da 20.130.000 unità nel 1964 a 19.653 
nel 1966, mentre la popolazione pre
Ìente non considerata tra le forze di 
avoro sale da 30.600.000 a 32.274: 

se 100 unità nel 1964 dovevano so
stenere il peso di 144 persone, sono 
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98 nel 1966 a reggere il peso di 154. 
Molti giovani sono sottratti dalla scuo· 
la alle forze di lavoro, una falange an
cor maggiore di anziani ne escono 
come pensionati, e con essi un certo 
numero di casalinghe. 

Le previsioni ridimensionate. Ten 
denza questa non solo italiana, solle
citata da spinte ascensionali, soprat
tutto per i giovani in sempre maggior 
numero trattenuti nella scuola, ed ac
cettabile nella misura in cui è bilan
ciata da un aumento di reddito me
dio netto pro capite. Paesi ad alto 
reddito possono considerare con rela
tiva tranquillità l'avvenire; l'Italia, 
dove larga parte della popolazione di
spone di un reddito capitativo annuo 
inferiore a 500.000 lire, deve conside
rare il peso crescente dei giovani e 
dei vecchi, con più preoccupata at
tenzione. 

E con calcoli meno sommari. In
certo è il valore ed il significato eco
nomico delle definizioni e distinzioni 
correnti: forze di lavoro, disoccupati, 
occupazione marginale. Tanto incerto 
che i Ministri Pieraccini, Bosco ed 
Andreotti assegnano alla conferenza 
un primo compito conoscitivo e di 

chiarimento. Il quale deve condurre 
ad una valutazione più realistica della 
disoccupazione intesa come mancanza 
di lavoro denunciata dalla larga semi
occupazione, dai lavoratori costretti 
alla emigrazione, dalle donne forzate 
alla condizione di casalinghe. La cifra 
assegnata per il gennaio 1967 ai disoc
cupati formali di 878.000 unità non 
misura la portata economica e sociale 
della carenza in Italia di posti di la
voro, nonostante il boom, e di per 
sé già indica un livello del 4,5 per 
cento degli occupati, sempre superiore 
da alcuni anni al limite ammissibile 
per la disoccupazione frizionale, sem
pre lontano dal « pieno impiego » piut
tosto leggermente promesso dai go
verni. 

Ed ecco una prima correzione da 
apportare al fiducioso ottimismo del 
piano, che sognava di creare nei cin
que anni quasi un milione e mezzo di 
nuovi posti di lavoro. Un secondo in
vito alla revisione dei conti deve deri
vare da una valutazione professionale 
meno generica delle forze di lavoro di
sponibili, gravate per lungo tempo da 
una larga massa di lavoratori manuali 
e di piccoli impiegati non qualificati e 
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non qualificabili: un pesante, ingente 
esercito di manovali, fattorini e spo
stati. 

Il costo delle contraddizioni. An
cora una volta occorre ricordare le 
grosse e costose contraddizioni di una 
politica di primo impiego in un paese 
a mezzo sviluppo come l'Italia. La 
razionalità dei processi economici e 
del1e dimensioni delle imprese è stru
mento necessario di alto reddito, ma 
di restrizione insieme dei costi di oc
cupazione. Lo sviluppo di attività ag
giuntive, nel campo delle industrie 
nuove, richiede forti investimenti. La 
promozione di imprese trasformatrici 
occupazionali trova i limiti del mer
cato e dei costi della sua relativa arti
ficialità. 

Equilibrare queste contrastanti esi
genze richiede al centro direttive coe
renti, sempre consapevoli dei costi so
ciali del progresso economico. Non 
sono gli imprenditori privati a preoc
cuparsene, nè l'ottimismo dei produt
tivisti. Il piano non si degna di scen
dere ad analisi più penetranti ed ai 
calcoli meno sommari che ne derivano. 
Nella realtà la politica del pieno im
piego da noi è rimasta nelle promesse 
di governo, e rimarrà nelle promesse 
elettorali, mantenendo intatto quel 
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uno strano 
silenzio 

I I conformismo, prima ancora che 
un atteggiamento, è un abito men

tale. Un abito molto In uso nel no
stro paese, dove vent'anni di regime 
fasolsta e altri venti di malgoverno 
democristiano hanno lasciato la loro 
orma Indelebile su varle generazioni 
di Italiani. SI spiega forse cosl - a 
parte un certo strumentalismo di al
cuni fogli In altri tempi eterodossi -
che J'encicllca papale • Populorum pro
gresslo • sia stata accolta in Italia 
da un coro di entusiastici consensi 
che una più attenta lettura del docu
mento non potrà non ridimensionare. 

Fra le poche voci critiche levatesi 
da sinistra il giorno stesso della pro
mulgazione pontificia è quella del sen. 
Italo Vigllanesl. soclallsta e segreta
rlo generale dell'UIL, li quale, dopo 
aver sottolineato • l'alto valore di ci
v!ltà e Il profondo significato morale • 
dell'enciclica, esprimeva alcuni rilievi. 
• SI tratta ora - affermava li sen_ 
Viglianesl - di trarre dinanzi a così 
alto documento le conclusioni seguen
ti: la profonda trasformazione che la 
Chiesa Cattolica si va dando attra· 
verso le grandi enclcllche glovanee e 
quelle dell'attuale Pontefice deve, a 
mio avviso, trovare una corrlsponden-

volano di disoccupazione che l'econo
mia di mercato ritiene indispens:ibile 
ad un procedere sano e non inflazioni
sta. 

Si muove la conferenza a rivedere 
le bucce al piano ora che il restringersi 
della occupazione ed il dilatarsi della 
disoccupazione latente, denunciati, sia 
pure con cautela, dalla Rela?.ione, si 
fanno allarmanti. E' il ministro Bosco 
ad aprire l'offensiva delle misure di 
riparo: edilizia economico-popolare at· 
traverso la Gescal, premi fiscali ai nuo
vi investimenti occupazionali. Ci si po
teva arrivare un anno addietro. Lo 
stesso on. Bosco non dice se la sua 
è una sortita personale, o se ha l'a::
cordo dell'on. Colombo. 

Investimenti sotto accusa. Vi è jn 
questo processo un protagonista sotto 
accusa: gli investimenti. Annotiamo il 
dato più interessante, indicativo di ri
presa economica effettiva, dato dalla 
Relazione: l'incremento degli investi
menti in macchinari ed attrez?.ature 
industriali dovuti a imprese private. 
Ma il ristagno della occupa7.ione in
dustriale dice chiaro che la ripresa 
si è applicata al rinnovamento tecnico 
degli impianti, all'incremento della 
produttività, non della o:cupazione. 

te trasposizione nel comportamenti 
concreti. Penso alla necessità per la 
Chiesa di Roma di porre a disposizio
ne dei paesi che hanno fame una par
te delle immense ricchezze che le 
appartengono. Penso alla anacronistica 
sopravvivenza di certe forme di accu
mulazione capitalistica condannate dal
l'alta parola del Pontefi~e e tutt'ora 
consuetudine dl potenti organizzazioni 
religiose. Penso infine alla tenace vo
lontà conservatrice di ampie zone as
sai vicine alla Chiesa di Roma, che 
mal si concilia, ml sembra, con lo 
spirito e la lettera della Poµulorum 
progressio. Se l'adesione al capltoll 
sociali dell'enclcllca è da parte mia 
piena e totale, ml sembra Invece che 
le conclusioni alle quali essa giunge 
nei capitoli dedicati alla famlglla e al 
problema demografico risentano anco
ra di una remora ritardatrice del pro
gresso e delle aspirazioni più che le
gittime di milioni e milioni dl cattolici 
e non cattolici, privati della possibi
lità di riscattare una Infelice esperien
za matrimoniale •. 

li commento del Segretarlo dell'UIL 
veniva riportato l'indomani da nume
rosi quotidiani. • Il Tempo • lo defJ. 
niva rozzo e sommario, altri lo rele
gavano in fondo al $ervlzlo, ma ben 
pochi ricorrevano all'artificio di Igno
rarlo. Tra questi ultimi • L'Avanti! •,che 
si limitava a pubbllcare le prime rl· 
ghe della dichiarazione di Vlglianesl. 
cassandone tutta la parte critica. • SI 
deve pensare che la cosa è frutto di 

Non è il risparmio che difetta, ma 
l'impiego produttivo. Il capitale irn· 
liano cerca il maggior profitto all'este· 
ro e non a breve, in misura superiore 
al capitale straniero impiegato in lta· 
lia: prova che il mercato dei capitoli 
è privo di garanzie di equilibrio, e 
che la politica economica nazionale 
non è quella adatta ai livelli supe· 
riori. Possibilità d'investimenti aziona· 
ri, zero: ma che cosa si è fatto per 
mutare le condizioni di mer::ato chiu· 
so, ristretto, e perciò manovrabile e 
manovrato, della borsa italiana? 

Bilancio, Relazione, Conferenza e 
Piano, maius::ola quadriglia di turno, 
danno e daranno occasione a qualche 
campanello di allarme. Troppo proba 
bilmente vano in un'annata di centro· 
sinistra pre-elettorale, più che mai im· 
mobilizzato nei fatti - non certo 
nei discorsi - e quindi nella sua av· 
versione insormontabile ad un im· 
piego spregiudicato della iniziativ~ 
pubblica - non ministeriale, da ri· 

durre o abolire - sorretta da una rac· 
colta più larga e organica dell'investi· 
mento obbligazionario, a beneficio del· 
le zone ed isole di depressione. I se: 
cialisti abbozzano. Parli, se c'è, la 51· 

nistra democristiana. 
FERRUCCIO PARRI I 

un banale errore o di una imperfetta 
valutazione da parte dei redattori del· 
I'• Avanti! •? Oppure si deve credere 
che li giornale socialista abbia ricevuto 
precise direttive in base alle quali è 
ormai impossibile mettere in dlscus· 
sione o criticare qualsiasi atteggia
mento della Chiesa, anche quando es· 
sa affronta problemi di inderogablle 
Impegno per i socialisti, come quelli 
del controllo sulle ·nascite, del dlvor· 
zio e dello sfruttamento capitallstico. 
che formano ormai secolare patrimonio 
delle lotte socialiste in tutto li mon· 
do? •. Gli interrogativi se li è posti 
• li Lavoro Italiano •, l'agenzia di 
stampa dell'UIL, nel tentativo di ca· 
pire • la strana omissione • effettua· 

• ta • dal giornale del partito al quale 
il sen. Viglianesi appartiene •. Ed è 
appena il caso di aggiungere che an· 
che ad essi •L'Avanti! • ha preferito 
non rispondere_ Forse perchè il glor· 
nale che vanta 70 anni dl battaglie 
socialiste ritiene oggi che ogni sacri· 
ficio sia lecito purchè agevoli la col· 
laborazlone del PSU oon li partito del 
cattolici. Anche se è necessario per 
questo non disturbare la DC con la 
Federconsorzi, la scuola, l'urbanistica. 
la riforma ospedaliera, il divorzio, le 
Regioni. Anche se è necessario rinun
ciare ad un esame critico della • Po
pul.,rum progressio,. e far finta di 
ignorare che più d'un esponente so
cialista la pensa diversamente e lo 
dice. • 



FEOERMUTUE 
Bonoml 

ha sempre ragione 

la nuova tèmpesta della Feder-
mutua, terzo pilastro con la Colti

vatori diretti e la Federconsorzi del 
dominio bonomiano, è stata provo
cata sostanzialmente dalla prepotenza 
con la quale si è voluto porre le mi
n?ranze interne ed i partiti di sinistra 
di fronte al fatto compiuto del rinnovo 
delle amministrazioni dalle più che 
lOOO casse e dei loro consorzi. 

Esse sono attualmente regolate da 
una l~gge del 1954 che pare oggi fatta 
~u misura della Coltivatori diretti ed 
il Parlamento ha avuto il torto di ac
c~ttare senza fiatare. E' una legge mag-
no· · h ntaria c e sopprime la rappresen-
~anza ed il controllo delle minoranze 
in una gestione che ha servito magi
st~almente alla organizzazione bono
rn1an11 a per inquadrare, assorbire, con
tro are le masse contadine. 

. ~a sopraffazione legale si sono ag
?1~ti l.e prepotenze, gli abusi e gli & roglt dei quali la discussione al 

na~o ha dato un florilegio cosl im
pressionante che se anche un decimo 
~ofise riscontrato esatto basterebbe ad 
1l ciare la validità di queste prove 
e. ettorali: ne ha parlato per espe
riheenz.a diretta ed assai aspramente an
c il sen. Battino Vittorelli. 

f Particol~rmente spiacevole è la man 
dorte c?e in ogni caso i prefetti hanno 
hto a1 sopraffattori. E' un esempio 

c e. condanna una volta di più l'isti
tuzione. E lo Stato rivolto a braccio 
S:Colare dell'on. Bonomi è un esem
f,10 che condanna una volta di più 
.uso del potere fatto dalla Democra

zia Cristiana. 

Governo e Ministri del Lavoro han
~? riconosciuto da anni la opportunità 

1 correggere la legge del 1954. Pro
poste di gruppi diversi sono state da 
tempo presentate al Parlamento. No
nostante le resistenze aperte e coperte 
j0no arrivate alla discussione, presso 
a Commissione del Senato, ancora in 
tem~ per servire al rinnovo, stabilito 
p;r ti 196 7, degli amministratori delle 
lvrutue. 

. Ma mentre nelle ultime settimane b1
. intensificavano le manovre d'insab

d tallmento per ritardare l'approvazione 
e a legge, che deve permettere al

rneno la rappresentanza - speriamo 
non irrisoria - delle minoranze, si 
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fischi 
al " missionario " 

L 'Italia sarà bella, ma è difficile 
credere che Orazio Humphrey ne 

abbia vista molta nella sua tournèe 
isolato com'era da un duplice cordo
ne di poliziotti e gorllla dell'F.B.I .. e A 
palazzo Chigi, presidiato dalla polizia, 
si sono aperti e conclusi - cosi scri
ve La Nazione del 1° aprile - I collo
qui politici del vicepresidente Hum
phrey con Moro. Fanfani e Nenni. Al
le otto di sera, mentre le ondate del 
manifestanti contro la guerra nel Viet
nam s'infrangevano schiamazzando 
sullo schieramento di <agenti In divisa 
e in borghese, per 1motlvl di sicurez
za l'ospite, ch'era accompagnato dal
l'ambasciatore Relnhard, veniva fatto 
uscire dalla porta seoondarla dell'edi
ficio che dà su via dell'Impresa•. Un 
classico esempio di prosa glornalistlca 
tipo bollettino di guerra (con quelle 
• ondate che si Infrangevano sullo 
schieramento di agenti • il pezzo sem
brerebbe scritto su un tamburo dimen
ticato in un campo di battaglia) che 
ha tuttavia il pregio di dare In poche 
righe la cronaca di dodici ore Infuo
cate. La sera prima li vicepresidente 
U.SA aveva corso li rischio di esse
re • verniciato • da un lanciatore di 
barattoli che era riuscito chissà come 
a piazzarsi alla distanza di tiro utile: 
nei giorni che sarebbero seguiti, oltre 
l'assedio romano, nuove eloquenti ac
coglienze dovevano attenderlo a Firen
ze ed a Pisa. 

Per rendersi meglio conto del tipo 
di atllJosfera In cui si sono svolte le 
conversazioni romane, al brano di cro
naca riportato sopra è bene aggiunge
re qualche particolare: i servizi di si
curezza hanno fatto battere ad H.H.H., 
poco prima che avessero Inizio I col· 
loqui, li record assoluto di velocità 
su auto in 1quel tratto del Corso che 
porta da piazza del Popolo a Palazzo 
Chigi. Erano passate da poco le nove 
e quel pezzo di vecchia Roma ~n cui 
il traffico s'imbudella costantemente si 
era trasformato in una specie di Al· 
phaville grazie agli opportuni sbarra
menti della polizia. Un agente ogni 
venticinque metri sul due lati della 
strada e la circolazione completamen
te interrotta permettevano cosi al cor
teo di coprire li percorso In un mi
nuto circa. L'Intendenza, al solito. an
dava appresso, con li presidente Moro 
a muso lungo (•E adesso che cosa 
gli racconto ... ?•) a due minuti di ri
tardo sulla solita Flaminia nera. 

Singolare destino questo di Hum
phrey. Per 11 commentatori politlcl, sel'l')o 

affrettavano le elezioni, ormai quasi 
compiute, con la vecchia legge. Ma
novra, dal punto di vista dell'onestà 
democratica, veramente fraudolenta. 

Il proble~a della organizzazione del
l'assistenza sanitaria ai contadini è 
ancora aperto; probabilmente è oppor
tuno il suo coordinamento all'INAM 

La vita politica 

pre In vena di frettolose catalogazioni, 
egli copre da sempre il ruolo della co
lomba, di fronte al falco texano, nello 
show politico di Washington. Ed appun
to In veste di colomba si è recato in Eu
ropa, a far opera di persuasione su al
leati non eccessivamente entusiasti di 
certe clausole del trattato di non proli
ferazione nucleare con i paesi dell'Est. 
Commentando le dimostrazioni antia
merlcane, del giovani romani non han
no mancato di dar rilievo al • viaggio 
di pace • del vicepresidente, tra gli al
tri, due giornali che godono di buon 
credito: La Voce Repubblicana e L'Av
venire d'Italia. li quotidiano della Cu
ria bolognese (4 aprile), però, oltre ad 
ammettere che li settore dell'opinione 
antlamerlcana non si identificava tout 
court con l'opposizione comunista, ha 
praticamente concesso agli autori del
la protesta molte attenuanti sottoli
neando come da noi •oggi l'Immagi
ne dell'America sia sciupata e com
promessa dal problema vietnamita più 
di quanto non sia riscattata dallo sfor
zo distensivo in Europa •. Avrebbe 
acquistato maggiori meriti, secondo 
noi, se avesse tenuto conto del rove
scio della medaglia: della grazia cioè 
con cui la polizia ha picchiato i ma
nifestanti. 

L'organo repubblicano (3-4 aprile). 
probabilmente irritato per le voci che 
addebitavano alle posizioni frondiste 
di Fanfani lo spostamento della sede 
degli Incontri dalla Farnesina a Palaz
zo Chlgl, dopo aver sostenuto candi
damente la non imputabilità di Hum
phrey il quale non era venuto qua a 
discutere con noi le questioni del 
Vietnam, è giunto a rimproverare al 
governo, sempre a proposito della 
questione vietnamita, di interferire in
discretamente nella valutazione degli 
interessi 'nazlonali altrui. Gli episodi 
di Roma e di Firenze sono stati poi 
messi In conto per intero dalla • Vo
ce • all'opposizione di sinistra, ottusa 
ed Incivile. 

Queste critiche • acute • ·si sono In
vece espresse insieme al rifiuto di 
affrontare la realtà del fatti, di chie
dersi se era giusto che li paese più 
forte del mondo mettesse a ferro e a 
fuoco una piccola nazione per conver
tirne I cittadini al culto delle libertà 
democratiche. Scandaloso lanciare or
taggi e vernice sul vicepresidente 
• progressista • (che copre con que
sta sua Impresa diplomatica in Europa 
la politica del falchi americani nel Viet
nam). ma da non prendersi In consi
derazione perchè non pertinente li 
lancio di ben altri oggetti sui contadi
ni sudvietnamiti che, da morti, ven
gono automaticamente iscritti nei ruo-
1 i del Vietcong. • 

ed una ristrutturazione più economica 
e più efficiente. Ma insieme con esso 
è la condizione del mondo rurale non 
chiuso, aperto a forme più moderne 
d'impresa, ad una coscienza più viva 
e presente di libertà e di autonomia, 
che interessa profondamente la demo
crazia italiana. 
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integrazione 
e rivoluzione 

Il disincantato pessimismo che sot
tende il ragionamento di Artusio, 

(Astrolabio 19 marzo, «Le velleità del 
bipartitismo » ), la negatività implicita 
nelle sue « poche constatazioni forse 
non contestabili », sono elementi di sti
molo ad una riflessione approfondita e 
severa, e contributo importante ad un 
travaglio critico di coscienze avvertite 
delle difficoltà presenti. Ma se questi 
fossero i meriti principali di Artusio, 
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si resterebbe ancora su un terreno me
ta-culturale, di argomentazioni e ragio
namenti occasionali; si tratta invece, a 
mio avviso, di una questione ben più 
importante che va ripresa e sviluppata 
dal suo discorso. In sostanza egli ha 
chiesto, a se stesso ed a tutti noi, cosa 
vuol dire «la sinistra » in I tali a, quali 
valori esprime, quale ruolo storico ri
tiene di adempiere, quali forze sociali 
rappresenta. Ha proposto di uscire dal
le formulazioni mitologiche, spesso mi
stificatorie di un sostanziale vuoto di 
idee e programmi, per affrontare la 
questione sul consapevole terreno del
l'ideologia, con le complessità e le dif
ficoltà che si pongono grandissime, ma 
con la possibilità (finalmente!) del 
chiarimento ed approfondimento di ca
tegorie politiche che l'uso inconsapevo
le e consueto sottopone a rapida ed 
ingiustificata usura. 

Il taglio concettuale (il problema del 
bipartitismo) è insieme un'occasione 
giornalistica data dalle elezioni france
si ed una scelta culturale: recuperare 
cioè il discorso ideologico « a monte », 
nella analisi e nel giudizio sulle forze 
politiche e sugli schemi del loro opera
re. Infatti Artusio pone, ad una ipo
tesi di strutturazione bipolare del pote· 

re, una questione pregiudiziale da ri· 
solvere: « la omogeneizzazione, ne~ 
bipartitismo, delle scelte sul tipo di 
Stato e di società per un avvenire, al· 
meno, a medio termine». Che non è 
soltr~nto il problema del programm~ 
della sinistra (concetto facilmente m1• 

stificabile ), ma quello 0del quadro com: 
plessivo di scelte e valutazioni di cut 
il programma è espressione effettuai~· 
Abbiamo tutti un'esperienza amarisst· 
ma e recente di cosa diventa un pro
gramma scalzato da un contesto gene· 
raie di riferimenti, avulso dalla filoso
fia di Governo che lo aveva generato:. 
lo troviamo strumento efficiente di cht 
Io aveva avversato, formale vessillo di 
guerra di un'altra filosofia di governo. 
svuotato di ogni vitalità rinnovatrice: 

Quali sono le scelte e le valutaziont 
che concorrono alla costruzione del mo
dello sociale nel quale si riconosce la 
sinistra italiana? Modello di sviluppo o 
modello rivoluzionario? classi sociali o 
categorie sociali? quali sono le varia· 
bili qualificanti e quali gli impulsi mo
difica tori? 

E' mia impressione che la sinistra 
italiana si muova oggi in un indefinito 
culturale che è insieme « mito » ed 
« ideologia ». E' mito, nelle formula· 



z.ioni generali, astoriche ed atempora
li, presentate come « obiettivi finali » 
privi di un concreto legame con il pre
sente. E' ideologia, nei tentativi di ap
proccio con la realtà, quali avvengono 
attraverso proposte di azione politica, 
che mancando di un contesto genera
i~,. si disarticolano e scadono in empi
rici aggiustamenti di situazioni (neppu
r~ ~71 sistema), subendo palesemente 
l intztativa culturale oltre che politica, 
del mondo capitalistico. 

Quanta responsabilità di questo sta
to di cose ricada sul movimento socia
lista che dello schieramento di sini
st~a è parte determinante, è di palese 
evi~~nza. Da qui le inquietudini, i ten
tativi di rinnovamento, il travaglio del
le coscienze più avvertite del sociali
sr;n~ italiano ed europeo, la esigenza 
vivissima di una rigenerazione della 
cultura politica socialista, della rinno
vata capacità di comprendere ed inter
pretare i fatti sociali per operare, nel
la consapevolezza crescente che gli 
schemi ideologici del socialismo non 
sono paramenti da usare nelle occasio
~ solenni, ma strumenti di lotta poli
tica che devono essere verificati e ap
prontati. 

I ' movimento socialista ha assunto il 
ru_olo di protagonista cosciente della 

st~r~a, organizzando e rappresentando 
gli mteressi di una classe generale (il 
Proletariato) che diveniva portatrice di 
~ universalità » nel momento in cui si 
identificava la sua vittoria con il su
reramento della struttura di classe del
a società capitalistica che. lo aveva 

generato. 

Il modello al quale corrispondeva 
questa « teoria della storia », era quel
lo di una società la cui struttura si 
basava su rapporti che si formavano 
« naturalmente », e nella quale l'unica 
forma di potere effettivo era il potere 
del capitale, ed i rapporti di proprietà 
e
1 
rano l'unico elemento regolatore del
e posizioni sociali. La teoria marxiana 
della classe ha indubbiamente indivi
duato i fattori della struttura sociale 
che era fondamentale in quel periodo 
storico, ed il criterio di analisi classi
sta ha consentito e consente di pene
trare più a fondo nei processi sociali in 
corso. La domanda che dobbiamo por
~e a noi stessi è se possiamo utilizzare 
11 modello marxiano e la « teoria della 
storia » che vi corrisponde, acriticamen
te, come una sicura e solida piattafor
ma ideologica sulla quale costruire un 
modello sociale valido oggi. 

Ossowski, scrivendo che <(è lecito 
aspettarsi che nelle condizioni nuove, 
Prive di precedenti, le categorie con-
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cettuali che hanno servito alle vecchie 
generalizzazioni, si riveleranno inadat
te o insufficienti », afferma che nella 
storia della civiltà si è prodotta una 
svolta <( inaspettata » sia nella visione 
marxista che in quella liberale classica. 

E' la svolta che separa la civiltà del 
capitalismo classico dalla civiltà delle 
guerre mondiali, dei monopoli gigante
schi, degli stati con la totalità dei mez
zi di produzione nazionalizzati, della ci
viltà della pianificazione sociale e della 
energia atomica. In condizioni muta
te muta il peso delle categorie e degli 
schemi sorti in un altro sistema di rap
porti sociali: cosl il campo di applica
bilità del criterio di Marx ha subito 
un grande cambiamento. 

La dipendenza delle posizioni socia
li dal rapporto coi mezzi di produzio
ne è fattore importantissimo nel defi
nire i rapporti fra gli uomini negli stati 
di diritto del capitalismo di libera con
correnza. Nella società capitalistica con
temporanea i rapporti di proprietà dei 
mezzi di produzione, continuano ad es
sere un fattore di enorme importanza 
nella determinazione della vita sociale, 
e senza la loro considerazione non è 
possibile una analisi approfondita dei 
mutamenti in corso. Ma la conseguen
za che gli scolastici del marxismo trae-
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menti di produzione, o secondo le fun
zioni sociali che svolgono, o secondo al
tri schemi. In> Marx è presente una 
molteplicità di schemi, secondo il biso
gno, che la interpretazione dei com
plessi processi storici e della varietà dei 
fenomeni culturali comportava, di im
mettere nell'orbita delle lotte di classe 
tutte le sfere della vita umana, attri
buendo importanza multilaterale alle 
divisioni di classe. Ma la viva realtà 
del mondo storico non si lascia chiu
dere nella rigorosa cornice delle due 
classi fondamentali che troviamo negli 
scolastici del marxismo. Se consideria
mo il gigantesco bilancio degli stati ca
pitalisti contemporanei, comprendia
mo come questo rende possibile al po
tere politico di intervenire in una mi
sura incomparabilmente più vasta che 
nel passato nella vita economica del 
Paese, di influenzare profondamente la 
distribuzione del reddito sociale ed il 
sistema dei rapporti di classe. 

Siamo lontani dalle interpretazioni 
semplificanti di classi sociali, concepite 
come gruppi determinati dai rapporti 
di produzione, gruppi che si creano in 
seguito alle azioni spontanee degli in
dividui o di organizzazioni di classe 
nate spontaneamente. Oggi la massa 
dei cittadini degli stati capitalistici (e 

MONTECITORIO 

vano dalle tendenze di sviluppo del 
capitalismo, di un processo di polariz
zazione economica (capitalisti e prole
tari) che dovevano portare alla scom
parsa della classe media, ha assunto 
caratteri imprevisti: tende a scompa
rire infatti la classe dei « proprietari 
che lavorano in proprio», per dar luo
go ad una « nuova » classe media di 
impiegati, tecnici, funzionari di impre
se, professionisti, caratterizzata da co
muni atteggiamenti sociali, da una par
ticolare cultura. 

Le classi possono essere definite se
condo il loro rapporto con diversi stru-

non solo), si abitua ad azioni su gran
de scala, pianificate da organi centrali 
del potere, indipendentemente dalle 
motivazioni oggettive. Le teorie che un 
tempo basavano le loro leggi sulle 
« elementari e immutabili tendenze di 
comportamento individuale in determi
nate situazioni» si trovano di fronte al 
problema della crescente influenza del 
governo come fattore di guida coscien
te della vita economica e sociale del 
Paese. 

Più il sistema sociale si allontana dal 
tipo ideale di società capitalistica di 

_. 
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libera concorrenza, meno la sua strut
tura di classe è determinata prioritaria
mente dal rapporto con i mezzi di pro
duzione, e non da fattori molteplici e 
complessi. 

« Per una dottrina che nella lotta 
di classe scorge il motore della storia 
ed il fondamento del suo programma 
politico, per una dottrina che negli an
tagonismi di classe cerca la spiegazione 
di ogni processo storico e che ad ogni 
fenomeno della cultura dà una inter
pretazione classista, per tale dottrina è 
necessario appunto una sintesi di diver
si aspetti della struttura di classe ». Se 
il « motore della storia » sono insieme 
le lotte tra classi oppresse e classi op
primenti e le lotte tra classi che hanno 
interessi diversi e competono per il po
tere, il problema dcl movimento socia
lista come nucleo di uno schieramento 
di sinistra è individuare nella società 
contemporanea la funzione autonoma e 
positiva che esso può svolgere come 
forza organizzata. 

Occorre essere consapevoli della tra
sformazione subita dalla « riserva » so
ciale ed ideologica del socialismo, la 
« classe lavoratrice » concepita troppo 
a lungo come immutabile terra-madre 
al cui contatto rigenerare forze e con
cetti, dopo errori e sconfitte; consape
voli quindi della drammatica situazione 
che costringe il socialismo a giustificare 
la propria validità storica, riconquistan
do con le idee e con i fatti la rappre-
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sentatività della « maggioranza senza 
potere », delle classi lavoratrici. 

L'empirismo materialistico che de
termina da lungo tempo il socia

lismo europeo, si è rilevato essere in 
re'altà una falsa ideologia, per di più 
facilmente traviabile dalla tendenza a 
considerare i fatti materiali come po
tenze onnipotenti della storia. Alla pi
gra coscienza conformista, la realtà di 
fatto sembra abbastanza promettente e 
produttiva per respingere o assorbire 
in sé ogni alternativa. L'accettazione e 
l'affermazione di questa realtà sembra 
l'unico principio metodologico ragione
vole, perchè le conquiste della civiltà 
tecnica garantiscono un dinamismo ed 
un mutamento che assicurano sul ca
rattere progressista di questo atteggia
mento, rinviando all'infinito « l'affer
mazione di nuovi modi di esistenza con 
nuove forme di ragione e di libertà •. 
Ma questa pseudo-ideologia conduce al
la scomparsa del socialismo come forza 
ideale e storica, al suo assorbimento 
nella egemonia che la società industria
le ·realizza sul progresso civile, ed alla 
conseguente espressione di ideologie e 
movimenti politici omogenei od alter
nativi. 

La profonda crisi dei valori che con
statiamo nelle nuove generazioni, la 
loro estraneità, se non ostilità, al so
cialismo «ufficiale»; il distacco fra 
partiti socialisti e società civile; la as-

senza della nitida configurazione di una 
filosofia politica socialista di governo o 
di opposizione; la mancata risposta ad 
alcuni fondamentali proble-mi del no
stro tempo, sono elementi che testimo
niano con chiara eVidenza della cris 
del socialismo italiano ed europeo. Sia 
ben chiaro che di questa crisi, poichè 
uso il termine « socialismo • nel senso 
lato, è pienamente partecipe la tenden· 
za comunista, che sconta il fallimento 
nell'Occidente della ipotesi rivoluziona· 
ria leninista, e che nei fatti ha com· 
piuto l'accettazione di una metodologia 
politica e di pensiero comune alle altre 
tendenze del campo socialista. 

Quando Artusio parla della necessi· 
tà per il socialismo di accettare la sfi· 
da del neo-capitalismo prendendo pos· 
sesso dei suoi meccanismi per integrar· 
li nella propria unità ideologica « con· 
trobattendone » la disarticolazione, io 
chiedo: quale unità ideologica? quella 
dcl revisionismo della II internaziona· 
le, che ha teorizzato la disarticolazione 
con la « inevitabilità dell'evoluzione 
verso il socialismo »? O quella del « le· 
ninismo gradualistico » dei comunist~ 
europei? O quella delle «riforme di 
struttura » del socialismo italiano, che 
ha lasciato del tutto impregiudicate le 
componenti del modello nel quale gli 
impulsi riformatori dovevano essere 
operati? 

Se Artusio (ed io con lui), sembra 
propendere per questa terza soluzione, 
occorre riconoscerne la profonda in· 
compiutezza ideologica, la sua inagibi· 
lità ad essere utilizzata come piattafor
ma culturale di un grande movimento 
politico, se intorno al nucleo concet
tuale di fondo non si costruisce una 
« teoria sociale » che definisca le com
ponenti costitutive dello sviluppo e 
ne espliciti la dialettica di movimento. 
Essere consapevoli che la «unità ideo
logica • del socialismo, la sua dottrina, 
è oggi un problema completamente 
aperto, da affrontare con un rigoroso 
atteggiamento critico nei confronti del 
carico schiacciante rappresentato dalla 
tradizione, riscoprendo significati e va· 
lori da tempo dimenticati, liberando 
potenzialità represse, r~cogliendo e 
dando nuova forza a concetti che una 
lunga tradizione di pensiero e di azione 
hanno mistificato. 

Non compiere prioritariamente que· 
sta chiarificazione dei termini del pro· 
blema, porta al rischio che l'alternati· 
va constatata da Artusio tra « socialde
mocrazia capitalistica e partito della vi& 
socialista », travalichi la sua modesta 
realtà di orientamenti in discussione fra 
gruppi dirigenti disorientati e privi di 
una strategia politica di medio e lungo 



termine, per assumere i ben più com
plessi ed impegnativi caratteri di una 
alternativa storica, sia pur moderna
mente espressa, fra integrazione e rivo
luzione. Problema che sarebbe un er
r?re porre nei termini suddetti, che cor
nsponderebbero ad un modello socia
le caratterizzato da una « classe gene
rale » dei lavoratori estranea al sistema, 
ed .a!la quale le prospettive di azione 
1>0lit1ca si presenterebbero appunto co
me una siffatta alternativa. 

In precedenza abbiamo lungamente 
a~go_mentato sulle profonde modifica
zioni sociali che diminuiscono la effi
cacia del modello marxiano. e sulle tra
sformazioni della classe generale dei 
lavoratori piuttosto nella « classe di 
conte~tazione » della società capitalisti
ca, dialetticamente presente nel siste
~a, portatrice del movimento, delle 
istanze: riformatrici; impegnata, per la 
conquista del potere, alla necessità di 
ela~rare una strategia di alleanze con 
(ue1 ceti sociali che il processo di svi
uppo tecnologico, di razionalizzazione 

amministrativa del capitalismo moder
~o ha espresso e potenziato quantita
tivamente e qualitativamente. 
. Non di « integrazione e rivoluzione » 

51 tratta (questa alternativa riguarderà 
naturalmente minoranze sostanzialmen
te_ marginali rispetto al movimento ope
rato), ma del ruolo politico del movi
le~to operaio, della rigenerazione del
a ideologia socialista, come nucleo 

concettuale di tutta la sinistra attra
ver:o la riconquista di un metodo dia
f ett_ico in contrasto con l'attuale socio
og1s~o neutro e positivistico. Da que

sta rigenerazione ideologica, costruire 
u_na cultura politica che metta in rela
ftone l'ordine di cose esistenti, con le 
dorze e i fattori fondamentali che con-
ucono al suo superamento e che indi

c~no le possibili soluzioni alternative 
a lo stato di fatto. 

Sono forze e fattori storici che sor
reggono, secondo la lezione di Marcu
se, un atteggiamento « politico » di 
n~gazione dello stato di cose, di co
sc1c;nza della sua inadeguatezza e pre
carietà; forze e fattori storici che con
sentono di individuare in una sintesi 
rsitiva gli elementi trasformatori del
a società ed insieme le resistenze che 
dalla società stessa sono espresse e che 
n~ condizionano profondamente la mo
dificazione. 

Fattori di trasformazione e forze di 
resistenza, legati ad un inscindibile 
nesso dialettico, sono infatti i termini 
c~ratterizzanti la metodologia politica 
d1 un movimento socialista rinnovato 
nella sua cultura politica e consapevole 
della sua funzione storica. 
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11 terreno sul quale il socialismo 
deve misurarsi è il confronto con la 

moderna società industriale. Il proble
ma storico sul quale qualificarsi è quel
lo del carattere e della struttura del 
potere politico; della autonomia ed in
cisività della sua azione contestativa e 
dirigente nei confronti del « giganti
smo industriale », nella sua spinta ad 
integrare tutta la società secondo mo
duli omogenei al motore produttivo, 
nella proposta egemonica che esso 
esprime su tutto lo sviluppo civile. Nel 
tempo in cui viviamo non sembrano 
divisibili in sfere, sia pur logicamente 
diverse, la società civile e la società 
politica. La rigorosa integrazione che 
la spinta del moderno capitalismo im
pone alla società si ripercuote intera
mente nel « ciclo del potere », configu
rando una interrelazione di rapporti tra 
momento politico, economico, e socia
le difficilmente districabile. 

Concetti tradizionali della dottrina 
politica quali rappresentanza, control
lo, autonomia delle istituzioni, vengo
no sottoposti a profonde quanto inav
vertite modificazioni. D'altro lato il 
« gigantismo industriale » trasforma 
completamente il concetto di impresa 
privata proprio del capitalismo classico. 

La risposta del socialismo alla glo
bale proposta egemone del moderno 
capitalismo, non può che avvenire ad 
eguale livello di globalità. Nel comples
so concetto di «operare politico», che 
il metodo dialettico può restituire alla 
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ideologia socialista, ci sembra poter ri
portare la travagliata coscienza della 
nostra democrazia di cui siamo tutti 
partecipi, interpretando alcuni fenome
ni che segnano i caratteri attuali del 
movimento socialista in Italia ed in 
Europa. 

Quale sia la linea di movimento del
le varie tendenze e dei singoli partiti, 
è stato compiutamente definito da Ar
tusio, cosl come i problemi che da que
ste linee di movimento hanno origine; 
alle sue finali « constatazioni non con
testabili» premeva anche a me giunge
re, come momento di riflessione. Ma 
con alle spalle uno sforzo ulteriore di 
demistificazione, togliendo al discorso 
favorevole o contrario al bipartitismo 
ogni velame pseudo-ideologico, ricon
ducendolo alla sua dimensione di pro
posta di corto respiro avanzata da grup
pi politici privi- di una strategia. Per
chè i problemi di fondo alla cui solu
zione sono legate le prospettive del so
cialismo in Europa, sono « a monte » 
di questo discorso, e travalicano ormai 
le scarse capacità dei partiti per porsi 
come questioni di cui è investita tutta 
la società. 

Il problema della sinistra (generico 
concetto culturale), è quello della costi
tuzione ed omogeneizzazione di un'area 
socialista con una definita ideologia, e 
portatrice di una concreta strategia po
litica: in questa direzione occorre lavo
rare seriamente e con responsabilità. 

CLAUDIO SIGNORILE B 

La cos/1/uente per l'unificazione socialista 
PALLESCHI, PAOLICCHI, SANTI E VENTURINI 
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<<Una volta, anni fa, forse per dare 
un esempio della scarsa efficacia della 
preghiera, Russell osservò che egli 
aveva costantemente pregato il Si
gnore di fargli amare gli americani; 
ma Dio non aveva mai risposto alla 
sua invocazione ». 

KINGSLEY 11ARTI~ 
sul "New Statesman" 

« Sta per chiudersi nell'Europa oc
cidentale l'epoca di un forte ruolo di 
difesa militare e di direzione politica 
americana; nel tempo nuovo che ora 
si apre, l'Europa occidentale si allon
tana sempre di più dall'influenza de
gli Stati Uniti». 

dal settimanale 
"U. S. NEWS AND WORLD REPORT" 

Il ei pensa - ho chiesto al profes-
sor Sweezy, l'economista america

no ch'era in Italia nei giorni scorsi, 
per la consegna del Premio Omegna 
- che la teoria leninista dell'imperia
lismo come fase terminale del capita
lismo possa applicarsi tuttora all'espan
sionismo americano? ». 

t2 

}OHNSON 

Sweezy pensa di sl: «Naturalmente 
vi sono delle nuove variabili· ma nel
la sostanza quella teoria serve ancora». 
Non abbiamo potuto neppure abboz
zare un'analisi, i nostri vicini ci avreb
bero presi per due talmudisti del le
ninismo. 11a a ripensarci, mentre sa
rebbe arrischiato ripetere che l'impe
rialismo sia il segno di un capitalismo 

HUMPHRIY 
IN 

EUROPA 
putrecente, alcuni suggerimenti di quel· 
la famosa dottrina potrebbero venire 
utilmente ritradotti nell'esame del rap
porto Europa-America quale è anche 
emerso, nell'ultima settimana, dalla 
missione dell'ottimo, del tenero, del 
liberale vicepresidente americano Hu
bert Humphrey. 

Ora ci sembra addirittura sgraziato 



N~I suo viaggio europeo, Hubert Humphrey ha ripetuto ai governi dei paesi occidentali che 
glt U.S.A. non intendono sacrificare alla loro intesa con l'U.R.S.S. la più antica alleanza con 
l'Europa. Nessuno stenta a credergli , anche perchè la fedeltà all 'ideale dell'Europa unita, oltre 
~ soddisfare il lealismo dell 'opinione media americana, si concilia bene con l'esigenza di alto 
livello da ricettività, al di sotto del quale l'esportazione della tecnologia USA non può espandersi. 
11 linguaggia.della partnership che sta in cima ai pensieri del vicepresidente non è che la coper
~ura rosa di un vincolo d'acciaio che gli Stati Uniti non intendono sciogliere, per quanto i loro 
interessi più diretti siano oggi spostati sullo scacchiere del Pacifico e la loro mira diplomatica 
principale resti l'accordo antiproliferazione ed anti-antimissilistico con l'Unione Sovietica. 

fare di un personaggio così gentile il 
portatore di una « modalità » econo
mico-sociale dei rapporti internazionali 
tanto aggressiva, e in certo senso di
~~erata,_ come quella della notissima 

1agnos1 di Lenin. Il profilo di Hum
~hrey che leggiamo sull'« Observer » 

1
. ~uello. di un uomo di ricca sensibi
lta _e d1 serio equilibrio morale. « A 
s~nt1rlo rievocare gli anni della depres
sione, la guerra di Spagna, o il suo 
grande discorso a favore dei diritti ci
~li nel 1948, riconosce tuttavia 
b nth?ny Howard, la sua voce sem-

ra giungerci da un altro pianeta ». In 
u_n certo senso, l'America «che egli 
;•mboleggia e rappre:.enta è ormai 
,0ntana e desueta. Alla radice, egli 
e_ la nostalgia vivente di un'altra Ame
ne~, una nazione di comune, decente, 
Ost1~ata gente minuta non un paese 
dorn1nato da immense società o da 
enormi masse sindacali ». BROWN 

(;F.R~tASTA OCCIDENTALE: la presenza USA 

Eppure è toccato a lui, H.H.H., 
liubert Horatio Humphrey, venire in 
Europa e suggerirci questa domanda: 
Lenin avrebbe ancora ragione? L'attri
to fra la piccola Europa - tutt'altro 
c~e arretrata, intendiamoci, anzi con 
t1trni di incremento, nel dopoguerra, 
sovente più alti che quello americano, 
e tuttavia così « piccola » rispetto agli 
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Stati Uniti - e il gigante americano, 
è un caso elettivo di quel contrasto in
tercapitalistico che Lenin prevedeva 
allo stadio dell'imperialismo? Oppure 
sono sorte altre dimensioni, che la· 
sciano ormai inutilizzata e accantonata 
la previsione leninista? 

Capitalismo e guerra. Ecco che cosa 
è mutato, secondo noi. Due fatti di 

BRANDT 

fondo. Il primo è che, salvo nei casi 
di guerriglia (Vietnam), nessuna guer· 
ra interimperialistica è oggi immagi
nabile senza il ricorso alle armi nu
cleari. Lo sarebbe del pari qualsiasi 
guerra che mettesse di fronte i due 
sistemi industriali, collettivistico e ca
pitalistico. Per questo, una serie di «so
luzioni finali » del tipo guerra è da 
escludere. Nello stesso tempo lungo il 
suo stesso sviluppo « imperialistico », 
il capitalismo acquisisce a se stesso lar
ghissime masse proletarie, e scoraggia 
l'altra soluzione, la vera e definitiva 
prevista dalla teoria leninista - la 
soluzione rivoluzionaria. Ciò è confer
mato dalla sostanziale adesione delle 
masse operaie al capitalismo america
no, inglese, tedesco, giapponese: e so
no quelli che contano. Il socialismo 
deve cercare altre vie, se vuole riaffer
marsi. Il capitalismo imperialistico fa 
la guerriglia nel Vietnam, ma, dopo 
l'esperienza na.zifascista, ha imparato 
a vivere con i suoi dissenzienti, i suoi 
protestatari, i suoi partiti o i gruppi di 
opposizione. Che resta dunque della 
diagnosi di Lenin? 

Grosso modo, forse solo questo, 
ma non è poco: il contenuto nuovo 
del capitalismo sta nell'ascesa tecnolo
gica verticale, cui aspira l'intero mon· 
do capitalistico (e del pari, come Lenin 
poteva solo profetizzare e sperare, il 
mondo comunista industrializzato) con 
possibilità tuttavia graduate e ampie 
distanze di potere che insinuano, nel 
confronto, richieste, rivalse, risenti-

-+ 
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menti, ambizioni o rinunzie di indi
pendenza. « J Io sempre pensato che 
il concetto di una associazione atlan
tica potente non potrà realizzarsi che 
quando l'Europa sarà in grado di eser
citare tutta la sua potenza economica, 
dimodochè, nelle questioni industriali, 
ci saremo portati ad una posizione di 
forza, per discorrere con i nostri part
ners americani. Nessuno dubiti della 
mia lealtà aùantica; ma ho anche sem
pre dichiarato che questa fedeltà non 
dovrebbe mai significare subordinazio
ne». Non stiamo riferendo l'amara in
tervista di Kiesinger allo « Spiegel », 
che è però alla radice della missione 
europea di H.H.II. - nè uno squar
cio di eloquenza straussiana. Rievoco 
parole di Harold Wilson, al Consiglio 
d'Europa, solo il 24 gennaio scorso. 

Guardiamo per un momento di fac
cia questo famoso « gap » tecnologico: 
giacchè è di questo che si tratta, quan
do si disputa sulle forme e le formule 
della non proliferazione, sui timori del
lo spionaggio industriale, sull'incubo di 
venire declassati in modo definitivo e 
fatale, solo che si attenda qualche anno 
ancora a gettare un ponte sul distacco 
di potenza fra Europa e Stati Uniti. 
Il fatto che anche l'Italia se ne sia 
accorta, che un ministro degli Esteri 
abbia cercato di dare un'espressione 
politica pur inadeguata (ricerca di una 
soluzione nella NATO) a una preoccu-

J Oll NSON E H UMPRHEY 
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pazione del genere, dimostra almeno 
che la coscienza del capitalismo con
temporaneo ha una sua storia dram
matica, corposa, e che se qualcuno ne 
coglie i sintomi (parlo questa volta di 
Fanfani) merita, tra molti altri, un 
riconoscimento. 

Divario tecnologico. Sino al 1930, 
grosso modo, ·il gap tecnologico fra 
America e stati industriali europei non 
era un fatto violento. La spesa per la 
ricerca tecnico-scientifica si calcolava, 
sui due versanti, press'a poco sul mi· 
liardo di dollari. Ma, secondo la stima 
di un serio giornale finanziario tede
sco, lo « Handelsblatt », iJ rapporto è 
oggi da 4 a uno: ventiquattro miliardi 
di dollari all'anno investiti nella ri
cerca negli Stati Uniti, sei miliardi 
per l'intero investimento dell' Europa 
occidentale. Dal 1950 ad oggi gli Stati 
Uniti hanno speso per la ricerca 200 
miliardi di dollari, l'Europa occiden
tale circa 40; ovviamente il nostro 
passivo in acquisto di brevetti e li
cenze aumenta in proporzione: oggi è 
di circa 500 milioni di dollari annui. 
Per questo gli stati capitalistici euro
pei (lascio sempre parlare lo « Handel
sblatt », perchè offre una verifica non 
sospetta) parlano di un « Lizenzcolo
nialismus »: se questo continua, non è 
arbitrario supporre una crescente sog
gezione dell'industria europea al po-

(da Simpliciui1111u) 

tenziale scientifico e tecnologico ame· 
ricano. Se cercassimo di opporci al 
trend con misure protezionistiche, non 
faremmo del resto che aggravare la no
stra debolezza. Oggi la vera, rilev_ant; 
importazione, non è di beni e capttah, 
ma di «sapere». La maggior parte del: 
la esportazione americana in Europa ; 
perciò finanziata dagli europe~ ~tess1; 
o attraverso i profitti e i d1v1dend1 

delle firme americane in Europa. 
Naturalmente potremmo riflettere 

che lo « Handelsblatt » rappresenta una 
opinione industriale, quella tedesca, 
oggi specificamente riottosa alla firma 
del trattato di non proliferazione, ~ 
una classe politica in cui alcuni ~ircoh 
sono proclivi a richiedere, sotto il. no
me « Europa», l'armamento atomico. 

Nondimeno, concitata quanto si vo· 
glia, quella descrizione è a un dipres~1° esatta. Naturalmente sarebbe puer1 e 
lacrimare sulla superiorità americ~na. 
E' dovuta ad una filosofia della scten· 
za, ad una pianificazione privatis~ica 
del lavoro industriale, ad una suma 
obbiettiva dei valori scientifici, ad un.a 
organizzazione cosl esatta della conti· 
nuità scienza-tecnica, e infine ad U? 
tale livello di concentrazione ec~nomJ; 
co-finanziaria, da costituire un upo 
civiltà che esitiamo a chiamare ancora 
col vecchio nome di borghese. (Nes· 
suno di coloro che dalla nostra sponda 
esamina il distacco Europa-America ca· 
de di certo nella grossolanità che U? 
collaboratore della «Voce Repubbl~· 
cana », il mio amico Paolo Ungari. 
attribuisce a chi sa quali suoi inter· 
locutori di sinistra, che ravvisano nel· 
l'americano il gorilla aggressivo e stra· 
potente, e nell'europeo l'uomo colto 
di delusa sensibilità spirituale. La bor· 
ghesia europea non è un'anima I><:lla, 
e il capitalismo americano non è king· 
kong). Però, disconoscere il problema 
dd dislivello tecnologico e delle sue 
risonanze ideologiche ed economiche 
in Europa occidentale è inevitabile. ~ 
nostra produttività è, in media, net 
casi migliori (Gran Bretagna), al 5~ 
per cento di qudla USA. Certo vi 
sono rami industriali nei quali pareg· 
giamo; sono rami di tecnologia d'avan: 
guardia, anche. Tuttavia, nd calcolo di 
una pur sommaria identità tecnolo
gia-potenza, il nostro confronto è soc· 
com bente. 

Perchè il problema è divenuto at· 
tuale, cocente? 

La ragione è notoria: esposto un 
primo progetto russo-americano per la 
non proliferazione, alcuni dei paesi eu· 
ropei più avanzati hanno obbiettato 
che (1) la rinunzia all'armamento ato
mico avrebbe pregiudicato l'intero svi· 



l~ppo di una tecnologia nucleare pa
cifì~a, e (2) nella migliore delle ipo
tesi avrebbe comportato una vigilanza 
dell'Agenzia di Vienna, che si sarebbe 
tradotta in uno spionaggio industriale, 
j.r esempio, dell'Unione Sovietica. Nel-
annual~ incontro anglo-tedesco di 

Koenigswinter, un «giovane turco» 
della CDU (Democrazia cristiana tede
sca) ha insinuato che bisognava egual
me.nte temere uno spionaggio indu
striale americano. Alle obbiezioni te
de~che è stato risposto anche da iJlu
stn ~perti inglesi, come Zuckerman, 
e. po1 dalla diplomazia americana, che 
s1 sarebbe ovviato a questi rischi: il 
progetto primitivo USA-URSS è stato 
dei resto ritirato e se n'è messo allo 
studio un altro, che tenuto conto delle 
ob~i~ion! serie (~a anche di quelle 
fitt1z1e, cioè puramente politiche), con
s:nta ai paesi non nucleari, in cam
~10 della loro rinunzia, un· sistema
tico afflusso di conoscenze, derivate ap
punto dal possesso di un'avanzata in
dustria nucleare di guerra. Ma al tem
po stesso, si è pur dovuto far rile
~are ai dolenti europei che sta poi 
1~ ,loro coltivare la propria « recetti
Vttà », sia in investimenti universitari 
e .,di. ricerca a differenti livelli, sia in 
P1u idonee forme di cooperazione in
dus.triale, all'interno dei singoli stati 
0 tn accordi 1nterstatali. A questo 
Punto, incomincia la missione euro
pea di H.H.H. 

~'all~ato preferito. La tesi che H.H.H. 
a ripetuto a Ginevra e a Bonn, al

l'Aia, a Londra e a Roma, è che gli 
Stati Uniti non solo non intendono 
sacrificare alla loro intesa con l'URSS 
la più antica alleanza con l'Europa: 
ma che hanno essi stessi il più di
r~tto interesse a che I 'Europa rag
giunga al più presto una sua unità 
economico-politica. E che non esiste, 
cLeornunque, un'alternativa Europa-Urss. 

due politiche si integrano. 
d Naturalmente, H.H.H. ha discorso, 
appertutto, di una serie di altri ar

&0.rnenti: nessuno di essi però, è pro
Priarnente slegato da quello di fondo 
c~e stiamo analizzando. Quando si 
dice che la NATO deve diventare, da 
strumento unicamente militare, un con
&:gno politico per la distensione, si 
~ipete. in altra forma la conciliabilità 
el vincolo Europa-America e URSS

Arnerica. Quando si chiede agli euro
pei di «stringere», sul Kennedy Round, 
~ Proposito del mercato cerealicolo e 
elle sue direzioni verso il Terzo 

mondo, si cerca di assodare e tenden
~ialmente unificare il rapporto del mon
o capitalistico coi paesi depressi: un 
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compito, però, al quale si spera di 
~ter soddisfare, quando si sarà più 
av;n-Ù nel disarmo, di conserva anche 
con l'URSS. Ma non giriamo attorno 
alla varietà dispersa degli argomenti; 
teniamone fermo uno: non c'è aut-aut 
fra il ravvicinamento USA-URSS e la 
alleanza euroatlantica; anzi, l'Europa 
salvaguardata per quanto dipenderà da 
USA-URSS sul piano tecnologico, sarà 
inclusa essa stessa in quel circolo di 
rapporti, e ne diverrà a sua volta deu
teragonista e avvantaggiata. 

Potrà venire ora da chiedersi se 
non ci sia proprio, in nessuna forma, 
neanche un'ombra di « aut-aut » come 
ci ha ripetuto più volte H.H.H. Se
condo una norizia da Bonn del « New 
York Times » gli Stati Uniti hanno 
fornito al governo di Bonn, nei giorni 
scorsi, l'assicurazione scritta che il 
progettato trattato di non prolifera
zione non potrà impedire la creazione 
di una forza nucleare europea, in caso 
di unificazione politica dell'Europa. 
Pare che Bonn (in particolare Strauss) 
s1 preoccupi appunto dell'ipotesi che 
il trattato antiproliferazione, esauto-

rando fra l'altro l'Euratom, costituisca 
un sabotaggio dell'unità europea in ge
stazione. 

Questa assicurazione è stata fornita 
al governo tedesco alla vigilia dell'ar
rivo di Humphrey, e nondimeno non 
sembra che Brandt abbia perciò rinun
ziato a esternare i timori e le rimo
stranze della Repubblica Federale. Ma 
noi non possiamo d'altra parte non 
chiederci come gli Stati Uniti pensino 
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di fare ingoiare all'Unione Sovietica sif
fatta garanzia, e ottenere poi da Mo
sca la firma al trattato di non proli
ferazione. Si potrebbe dire che l'Eu
ropa unita non farebbe poi che acqui
sire per la Comunità l'armamento ato
mico, già esistente s~nza proteste so
vietiche, della Gran Bretagna e della 
Francia. Ma a parte il notevole irrea
lismo di tale ipotesi, se questa venisse 
enunciata come un concreto modello 
di potenza della Comunità, con peso 
paritario dell'indice di tutti i soci sul 
grilletto, vogliamo ancora dire che 
non esiste alternativa, ma solo coordi
nazione e integrazione fra le due po
litiche: Europa-America e USA-URSS? 

11 cliente Europa. Sorvoliamo. E pas
siamo a quello che tuttavia ci sem
bra l'aspetto più interessante di tutta 
la disputa. Gli americani non mentono 
affatto quando affermano che non la
sceranno cadere l'Europa per l'URSS; 
che l'unità europea sta loro a cuore 
come lo stesso impegno, che dal 1949 
hanno assunto, di esercitare comunque 
e dovunque lo scudo nucleare di cui 
gli europei facessero richiesta. Il go
verno americano, anche se nel discor
so sullo stato dell'Unione Johnson ha 
dedicato cosl poco spazio all'Europa, 
non intende affatto abbandonarla. Per 
far piacere alle anime pure dell'atlan
tismo noi introduciamo, a spiegare 
questa fedeltà, anche quella quota di 
idealismo e di lealismo che sono il 
senso dell'onore della mentalità ame
ricana media. Quegli idealisti ci con
sentiranno però di cercare anche qual
che altro motivo più tangibile (altri
menti dovremmo credere davvero che 
anche in Vietnam gli Stati Uniti di
fendono la libertà dei sudisti di es
sere governati antidemocraticamente 
dai loro generali). 

La ragione per la quale pensiamo 
che gli americani intendano offrire ga
ranzie di cooperazione tecnologica agli 
alleati europei, anche in modalità sur
rogatorie della tecnica nucleare che 
verrebbero a perdere rinunziando a co
struirsi la bomba, è che l'esportazione 
della tecnologia americana esige un 
certo lir:ello di ricettività, al. di sotto 
del quale essa non ha modo di espan
dersi. Gli americani sanno perfetta
mente che anche in questi mesi, in 
alcuni settori fondamentali, il gap si 
approfondisce ulteriormente. Certo essi 
non possono imporre ai paesi europei 
riforme della pubblica istruzione, che, 
come nel loro paese, accompagnano 
per dodici anni a tempo pieno la vita 
e la formazione di un giovane: do
vremo pensarci noi. Possono invece in-_.. 
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sistere (come fecero drasticamente al 
tempo della CECA) per un più ser
rato complesso di impegni comunitari 
europei, in modo che, dato un mercato 
di 250 milioni di abitanti; data la pos· 
sibilità di enormi concentrazioni pro
duttive e finanziare, diventi possibile 
anche in Europa quel «salto in avanti» 
della tecnologia, che pur non pareg· 
giando l'America, pur rimanendo con
trastato da lunghi e duri residui nazio
nalistici, consenta tuttavia all'Europa 
occidentale di portarsi ad un livello 
abbastanz.a avanzato da ridurre certe 
importazioni tecnologiche, e da àssor· 
birne altre, sempre più avanzate ov
viamente, dato che gli Stati Uniti par
tirebbero sempre, in questa gara, con 
un vantaggio enorme e che saprebbero 
ininterrottamente mantenere. 

In breve: gli Stati Uniti sono il 
solo paese che notoriamente si oppone 
ad elevare i prezzi di acquisto delle 
materie prime, nei paesi depressi. Per
tanto non è verso di loro che pos
sono, per ora, dare sbocco al loro sur
plus tecnologico. Il loro mercato più 
vicino resta quello europeo occiden
tale: col tempo (forse fra un decen
nio) sarà anche quello dell'Europa 
orientale. Ma se il primo dei due mer
cati si arrestasse, e il secondo segui
tasse nell'errore (dichiarato da Kossi
ghin) di non saper istituire un nesso 
continuo ed organico fra scienza e tec
nica, dove si dirigerebbe l'espansione 
americana? E d'altra parte, gli ameri
cani vedono giusto quando ci ripetono 
che il problema del gap tecnologico 
europeo non è tanto un problema di 

16 

nozioni, di know-how, ma un problema 
di politica: politica dell'istruzione e 
della ricerca all'interno; politica di col· 
legamenti, di fusioni industriali colos
sali, in sede interstatale. 

Non so se H.H.H. sia venuto ad 
esporre esattamente queste argomenta· 
zioni: le ha trasferite, come abbiamo 
letto sulla stampa internazionale, in 
quel più bonario e ormai poco signi
ficante linguaggio della partnership, che 
sta in cima ai suoi pensieri, e ·in fon
do al cuore del suo presidente. A noi 
importa poco il linguaggio di simili 
dichiarazioni: noi sappiamo piuttosto, 
abbastanza chiaramente, perchè esse 
siano la copertura rosa di un vincolo 
d'acciaio che gli Stati Uniti non in· 
tendono sciogliere, per quanto i loro 
interessi siano oggi spostati sul Paci
fico, e la loro mira diplomatica prin
cipale sia l'accordo 3ntiproliferazione e 
anti-antimissilistico con l'URSS. Va no
tato che, quanto a proposte concrete, 
H.H.H. ne ha fatte due cosl peregri
ne, che ci fanno persino tenerezza: 
quella di uno scambio euroamericano 
di giovani, e di un congresso atlantico 
per i problemi delle grandi concentra
zioni urbane. Si badi, sono cose se
rie: ma ci avesse detto qualche cosa 
sul disarmo, o non ci avesse ripetuto 
le solite fatuità sulla giustificazione 
della guerra in Asia, avremmo prefe. 
rito. Ma, ripetiamo, quell'uomo è un 
charmeur, e siamo qui per accettare 
qualsiasi facezia, o· qualsiasi amarezza, 
dalla sua calda e cordiale umanità. 

Ma dopo? Che resta dopo la par
tenza di H.H.H.? 

Egli riporterà ovviamente alla Casa 
Bianca l'eco della simpatia suscitata a 
Roma, narrerà anche la piccola av· 
ventura delle proteste giovanili euro
_pee cosl simili a quelle che si svolgono 
ogni giorno, a Washington, dinanzi alla 
Casa Bianca. Dirà che un uomo come 
Luns gli ha detto in tutte lettere ciò 
che gli olandesi pensano dell'escalation 
in Asia, e anche quello che egli ha 
indovinato dietro la melanconica « con· 
sapevolezza » di Aldo Moro. 

Ma Johnson sa già tutto questo. 
Sa molto di più, lo sa con una fer· 
mezza che H.H.H., un uomo. del· 
l'America romantica fra le due guerre 
neppure si sogna. Johnson fa a suo 
modo, con apparente risolutezza, la 
politica che noi abbiamo definito ap· 
prossimativamente « leninista » della 
potenza americana. La eseguisce e la 
suggerisce. 

La sicurezza con la quale avvert~ 
che, per l'onore di quella politica bi· 
sogna saper sfiorare il pericolo di una 
guerra mondiale, parla da sola di un 
animo che non teme di essere troppO 
intrepido; ma soprattutto non pensa 
di avere alternative storiche. 

Eppure ce n'è forse una; ma ovvia· 
mente da respingere; e del resto no~ 
viene dall'URSS. Il più crudo anali· 
sta della strategia della morte atomica. 
Hermann Khan, la suggerisce in un 
articolo su «Business \Xleek », che. 
con un senso molto elegante di op· 
portunità, ci è offerto in traduzione 
dal settimanale « Mondo economico »· 
L'alternativa viene dalla Cina. « Sono 
uno dei pochi·· - scrive Hermann 
Kahn - a ritenere che Mao possa 
vincere, nel senso di riuscire a rove· 
sciare la tendenza verso una cultura 
ba~ata sui sensi. La Cina potrebbe 
probabilmente svilupparsi al tasso del·· 
1'8 per cento all'anno, ma Mao po· 
trebbe preferire di non essere bor• 
ghese, e di svilupparsi soltanto al tasso 
del quattro ». Mao, pensa Khan, sta 
capeggiando « qualche cosa come una 
rinascita spirituale della Cina, mirante 
a conservare i vecchi valori culn1rah 
cinesi, e i nuovi valori comunisti Se 
vi riuscirà, porrà la Cina in una cate· 
goria a sè, come il più importante 
paese del mondo, che non intende ve· 
nire a compromesso con i valori del· 
l'Occidente, per il progresso econo
mico ». 

Ma Hermann Kahn scherza; e gli 
Stati Uniti sono troppo serii per con· 
siderare attuale o anche solo intercs· 
sante un « modello » del genere. An· 
che il governo italiano, del resto. 

FEDERICO ARTUSIO • 



AoF..N: continua la violenza 

MEDIO ORIENTE 

NEI RISVOLTI 

DIADIN 
U no dei punti nevralgici della 

scena internazionale è situato or
mai sul litorale del Mar Rosso. Ad 
Aden da una parte, a Gibuti dall'al
tra... E' interessante notare come an
che alcuni ambienti di Londra, poco 
sos~etti di nostalgie coloniali, temano 
og~1 una partenza troppo precipitosa 
~ francesi da Gibuti e degli inglesi 
da _Aden ». Cosl Joseph Capuano sulla 
T rzb:me de Genéve del 19 marzo di 
quest'anno. 

La guerra fredda si sta spostando 
verso il Medio Oriente e l'Africa, af-
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ferma l'Economist di due settimane 
fa. In un lungo studio il settimanale 
inglese analizza infatti il sempre mag
giore accentuarsi in senso antagoni
stico delle «presenze », occidentale e 
orientale, in quella vasta zona che si 
estende dal Medio Oriente all'Africa 
orientale e settentrionale, sino al Ma
rocco e all'Algeria. E il problema mag
giore, secondo l'Economist, è rappre
sentato dalla RAU di Nasser, soste
nuta dall'URSS, e dalla sua rivalità 
con l'Arabia Saudita, che ha un ac
cordo per armamenti con l'Inghilterra. 
Se la base di Aden dovesse cadere 
in mani russe - continua il giornale 
- se il conflitto con lo Yemen non 
si concludesse favorevolmente (con la 
sconfitta di Nasser e dei repubblicani 
per l'Economist), la rivalità, per oggi 
ancora latente, tra URSS e USA, assu
merebbe toni evidenti e pericolosi. 
« Uno squilibrio e un conflitto tra 
Egitto e Arabia Saudita chiamerebbe 
in causa quasi direttamente l'URSS da 
una parte e USA e Gran Bretagn.:t 
dall'altra. E la guerra fredda si riac
cenderebbe ». 

Un ritorno di interesse. Il 25 marzo 
scorso parte per il Cairo, Ryad e Aden, 
una missione esplorativa dell'ONU in
caricata di saggiare la reale pericolo
sità della bollente caldaia sudarabica. 

Il 29 marzo giunge al Cairo il mi
nistro degli esteri sovietico. Sembra 
che uno spazio importante dei collo· 

WILSON 
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qui cairoti di Gromiko sia stato oc
cupato dalla pericolosa miccia adenita. 

Il 3 aprile scorso gli inviati di ù 
Thant giungono ad Aden. Il FLOSY 
(Fronte di Liberazione del Sud Ye
men) e il FNL (Fronte di Liberazione 
Na1ionale). i due movimenti legati al
l'arabismo rivoluzionario emanato dal 
Cairo, proclamano lo sciopero gene
rale: FLOSY e FNL intendono essere 
gli unici legittimi rappresentanti del 
popolo adenita. Aden esplode. La guer
riglia, da tempo in atto nel territorio, 
rischia di tramutarsi in guerra. 

Perchè questo ritorno d'interesse, 
perchè questi viaggi di personalità oc
cidentali e del mondo comunista ver
so il bruciato angolo del Deep South 
arabico che oggi ha perduto ogni ra
gione d'essere strategico-militare? La 
risposta all'interrogativo è più facil
mente rintracciabile alle spalle che 
non all'interno di Aden e dei 17 sceic
cati dell'hinterland che dovrebbero 
formare, secondo le intenzioni inglesi, 
(alla loro partenza dalla zona nella 
primavera del '68), la Federazione del
l'Arabia del Sud. 

Alle spalle di Aden si intrecciano 
in realtà i tendini che avvolgono, or
mai da diverso tempo, in una nevro
tica e a volte poco comprensibile di
mensione politica, molti angoli della 
realtà araba d'oggi. Il possedimento 
inglese è circondato, anche in senso 
geografico, da questa rete di interessi 
spesso violentemente contrastanti e ne 
subisce tutti i contraccolpi. A nord lo 
Yemen e l'Arabia Saudita. A Nord
Est il mosaico dei principati del pe
trolio, deboli nella loro arcaica e pres
socchè inesistente struttura statuale ma 
ricchi del liquido prezioso, che si sno
dano, costeggiando l'Oceano indiano, 
fino al Golfo Persico. Da Nord a Nord
Est· un arco di terre desertiche nelle 
quali sembrano essersi raccolte tutte 
le angolosità e i ricordi più oscuri e 
pericolosi della guerra fredda. 

Nello Yemen l'urto è diretto e av
viene in una guerra localizzata nella 
quale yemeniti repubblicani e monar-
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chici, RAU e Arabia Saudita combat
tono una battaglia racchiusa solo ap
parentemente nell'ambito dei confini 
geografici e politici d'un calcinato an
golo della penisola arabica, ma in 
realtà profondamente legata alle ra
dici tutt'altro che morte della guerra 
fredda. La dura contrapposizione Est 
Ovest, l'antagonismo URSS-USA, non 
più smorzato come in Asia dal comu
ne interesse a limitare l'espansioni~mo 
ideologico cinese, affila nel tormentato, 
ma prepotente, risorgere della coscien
za unitaria e nazionale araba, e nelle 
dure resistenze feudali a questo Ri
sorgimento, le sue armi più infide. 

La presenza dell'Occidente. Nei 
principati del petrolio la p:uerra fred
da rinasce con colori, per il momento, 
meno violenti. L'arabismo progressi
sta emanato dal Cairo e, sia pure con 
puntate più acerbamente estremiste, da 
Damasco, risuona nelle voci p:racidanti 
dei transistor che si mescolano con 
sempre più frequenza all'urlo solita
rio del mezzin e al pulsare delle pom
pe che estraggono il greggio avvian
dolo nelle pipe-lines che venano il 
deserto. 

E oggi la presenza dell'Occidente 
nelle terre petrolifere de~di sceicchi 
è messa in forse da due fattori che 
pesano sul prossimo futuro del Me
dio Oriente: la ~erra dello Yemen 
e la decisione dell'Inghilterra (costret
ta a questo passo dal logico restrin
gersi della sua dimensione imperiale) 
di uscire fisicamente, anche se non oo-
liticamente, da Aden. -

Dallo Yemen ad Aden. La linea di 
confine che divide la repubblica di Sa
naa dal possedimento inglese riesce dif
ficilmente a drenare il flusso dell'attivi
smo rivoluzionario di ispirazione nasse
riana. Gli stessi fucili egiziani che dal 
sud yemenita puntano verso le tribù 
monarchiche appollaiate tra le monta
gne del Nord, non possono non dare 
un senso di fiducia all'azione guerri
gliera già da tempo in corso in tutta 
l'Arabia del Sud ed esplosa adesso 
con maggiore ampiezza, in concomi
tanza con il soggiorno adenita della 
missione esplorativa dell'ONU. 

E' in questa rovente catena di in
teressi politici ed economici, che esco
no dai falsi confini « regionali » nei 
quali sembrano essere racchiusi, che va 
visto il problema Aden, una miccia 
accesa che difficilmente l'ambiguità del
l'Inghilterra wilsoniana potrà spegnere. 
Il petrolio è la posta in gioco. Ed è 
una posta a.lta. 

• 
18 

PAPANDREU 

GRECIA 

I PUTSCH 
fRIDDD 

D i chiunque sia stata l'iniziativa, 
la crisi politica greca del 30 mar

zo, che è culminata nell'investitura (il 
3 aprile) del leader radicale di destra 
Cannellopoulos, era per molti motivi 
inevitabile. Le contraddizioni implici
te fra la tattica elettorale dei diversi 
partiti e la strategia delle principali 
forze politiche greche non potevano 
promettere al gabinetto presieduto dal
l'ex-presidente della Banca di Grecia 
una vita lunga: il governo, varato alla 
fine del 1966, voleva essere l'imma1d· 
ne della tregua fra i due partiti mode
rati dello schieramento politico, di cen
tro-destra e di centro-sinistra, ma ave
va il torto di dare per scontato che 
gli estremismi delle due ali fossero ras· 
segnati a lasciarsi emarginare. Gli spo
stamenti che preludono ad ogni con
sultazione, i soliti tentativi di assesta-

mento di ogni vigilia elettorale, la 
tensione che i sospetti di irregolarità o 
interferenze via via insinuano fra i 
competitori hanno sabotato l'accordo 
e i veri protagonisti della politica gre
ca rischiano di ritrovarsi nuovamente 
di fronte senza intermediari. 

Da anni la Grecia è alla ricerca di 
una formula che le consenta di conser· 
vare il suo posto fra le nazioni occi· 
dentali con un minimo di verosimi· 
glianza. A questo scopo, la « democra· 
zia coronata », priva di solide tradizio· 
ni e sempre inquinata dai fantasmi di 
una tragica guerra civile, doveva tro
vare istituti più adatti al pluralismo 
proprio di una società sviluppata e do
veva offrire alle classi da sempre scar· 
tate dal potere un mezzo per inserirsi 
attivamente nella vita politica ed eco
nomica senza sconvolgimenti eversivi: 
l'operazione - un misto di riformi
smo e di trasformismo - fu a lungo 
ritardata dalla preferenza di Caramanlis 
per i metodi « forti », ma Caramanlis, 
~1 1%3, fu ~almen~ Eoofemw 
dalla corte perchè si era troppo com
promesso sulla via dell'involuzione 
autoritaria, e lo esperimento potè ri
cominciare. 

Raccolse il programma di prudente 
il per tura il governo di Georges ..Papan· 
dreou, leader dell'Unione del Centro, 
muovendo da una posizione più demo· 
cratica, più rispettosa soprattutto dci 
princlpi legali e forse velatamente cri
tica nei confronti della monarchia. Vin· 
citore con crescente distacco di dut; 
elezioni successive, nel 1963 e nel 
1964, Papandreou si scontrò però con 
l'apparato burocratico e militare che 
il periodo Caramanlis e la consuetudi-



ne paternalistica della corte avevano 
costituito a presidio delle più retri
ve posizioni di potere, e il meccanismo 
si inceppò. Lo scoglio fu l'epurazione 
delle forze armate, presupposto neces
sar~o di una pur vigilata democratiz
zazione, che mise in urto il capo del 
governo con il suo ministro della Di
fesa, Garoufalias, indicato da sempre 
co.me « 1 'uomo del palaizo reale e de
gli americani»: re Costantino si pro
nunciò a favore di Garouf alias e fu la 
prova di forza dell'estate del 1965, che 
portò la Grecia all'orlo di un'insurre
zio~e, scongiurata solo dalla risposta 
reticente di Papandreou alle avances 
dell'estrema sinistra. 

Una « normalizzazione ,, di destra. 
Dopo la parentesi del gabinetto Stefa-

l
nopoulos, il governo di Paraskevopou
os doveva sanzionare la ristabilita 

« normalizzazione » e preparare nuove 
ele~oni. Forte dell'appoggio dei radi
cali dell'ERE (destra) e dell'Unione 
del Centro di Papandreou, il governo 
ave~a. in parlamento la maggioranza 
suffictente per essere al riparo da ogni 
sorpresa, ma la sua omogeneità era 
troppo incerta per non autorizzare 
dubbi sulla sua durata· è vero che 
l'interesse dei due mas~imi partiti a 
n?n. lasciare al concorrente il vantaggio 
~ tndire le e!ezioni dal governo ser
viva da cemento della fragile coalizione, 
ma alla condizione che fra l'ERE e 

Papandreou restasse ferma l'intesa sul 
« dopo » le elezioni. Papandreou ri· 
nunciò alla pregiudiziale repubblicana, 
ribadì la sua opposizione al comuni
smo e prese le distanze dall'EDA 
(sinistra), ma non potè avallare impu
nemente tutte le precauzioni che la 
corte, più o meno clandestinamente, 
incominciò a prendere con l'approssi
marsi della scadenza elettorale. Quan
do la conclusione dell' «affare Aspida» 
(con la corte marziale, il processo a 
porte chiuse e la strana condanna fi. 
nale), le dichiarazioni aggressive di 
Andreas Papandreou, la rinnovata of
fensiva contro le ombre del!' «estremi
smo » e del «comunismo» rivelarono 
che la calma programmatica su cui si 
reggeva il governo era solo un'illusio-

COSTANTINO 

ne, la sorte di Paraskevopoulos ap
parve segnata. Una richiesta dell'Unio
ne del Centro per prolungare fino al
l'elezioni l'immunità parlamentare a 
tutti i deputati uscenti (e quindi ad 
Andreas Papandreou, accusato d'aver 
fatto parte del complotto dell'Aspida) 
è bastata a portare alla luce i dissensi 
ed il governo alle dimissioni. 

Al di là del pretesto che l'ha de
terminata, la causa della rottura del
la precaria alleanza fra !'ERE e l'Unio
ne del Centro, a sua volta turbata da 
una sorda lotta di fazioni, deve essere 
individuata nella diversa concezione 
del « regime » di cui i due partiti 
rispettivamente sono interpreti. Con
vinta della necessità di un « blocco na
zionale » contro ogni slittamento rivo
luzionario o neutralistico, !'ERE di 
Canellopoulos non può mostrare alcu
na compiacenza per le venature populi
stiche e repubblicane che l'Unione del 
Centro, soprattutto per opera di An
dreas, figlio di Georges Papandreou, 
è disposta ad accogliere per qualificar
si in modo più preciso davanti all'clet-

ATENE: manifestazione antimonarchica 
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torato e davanti al futuro del paese. 
L'Unione del Centro vuole sfruttare 

fino in fondo i titoli che la coraggiosa 
resistenza di Papandreou alle intrusio
ni della corte del 1965 le ha guada
gnato in tutto il paese, e non condivi
de l'oltranzismo della destra, anche nel 
timore di « fare il giuoco dei comuni
sti », come è tipico di ogni classe po
litica decisa ad uscire dallo stato di 
minorità cui l'ha costretta un'oligar
chia, ma sostanzialmente moderata. Pa
pandreou è stato sempre indicato co
me il sicuro trionfatore di una con
sultazione onesta, specialmente se com
battuta sulla contrapposizione fra la 
sua persona e la declinante stella del
la monarchia, e non ha voluto sacrifi
care le sue chances all'irrigidimento in 
senso conservatore del governo, di cui 
era corresponsabile, alle sue vessazio
ni anti-democratiche, alle sue intimida
zioni. 

11 « colpo di stato latente ». La dis
sociazione fra Canellopoulos e Papan
dreou - due leaders antagonisti ma 
legati da un passato comune e dalla 
stessa formazione come statisti, essen
do gli ultimi superstiti del mondo poli
tico greco prebellico - potrebbe radica
lizzare una lotta che sembrava destina
ta a sdrammatizzarsi con la convergen
za al centro dei loro partiti. Ritornando 
all'opposizione, l'Unione del Centro 
potrà sottrarsi più difficilmente alle 
suggestioni proposte dall'ambizioso An
dreas Papandreou, al limite di riaccen
dere la polemica con la corte, contro 
cui Georges Papandreou ha già minac
ciato la « rivoluzione » alla prima vio
lazione della Costituzione. E - per 
reazione - la destra, ora che ha ripre
so senza condomini il controllo del po
tere, potrebbe spingere la logica alle 
sue estreme conseguenze e favorire 
l'instaurazione di un governo «forte», 
rinviando le elezioni o richiamando 
Caramanlis. Anche se l'investitura di 
Canellopoulos potrebbe trasformare la 
febbre che ha nuovamente scosso la 
Grecia in una esplosione, non è nep
pure escluso che l'ERE assuma diret
tamente l'iniziativa di distendere gli 
animi, promuovendo un'amnistia gene
rale per tutti gli implicati nell'oscura 
questione dell'Aspida, cosl da presen
tarsi alle elezioni con il merito della 
« riconciliazione nazionale », in chiave 
monarchica, attirando tutta la frangia 
di elettorato centrista che ha solo da 
superare lo scrupolo di votare per un 
partito che si è prestato alla politica 
anticostituzionale del re. 

Dietro i tatticismi, si profila dunque 
~ 
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il . problema di fondo, persino oltre la 
scelta istituzionale, che nè l'Unione 
del Centro nel suo complesso nè An
dreas Papandrcou hanno veramente 
affrontato. Esiste in Grecia la prospet
tiva di una politica di alternativa_ al 
« sistema», che unisca il prestigio per
sonale del vecchio Papandreou ed il 
dinamismo del giovane, l'impazienza 
dei ceti medi, la protesta degli intel
lettuali e degli studenti, la frustrazione 
delle classi operaie e l'enorme miseria 
dei contadini in un'opera di rinnova
mento integrale? E' una politica che 
passa per la denuncia da parte del-
1 'Unione del Centro delle equivoche 
collusioni con la destra, nella speranza 
di non allontanarsi troppo dall'« orto
dossia», e per un dialogo senza riser
ve con l'EDA. E' una politica che po
trebbe suscitare il sempre temuto col
po di stato militare o un più risoluto 
intervento americano, ma è la sola per 
la quale sarebbe possibile mobilitare 
i sentimenti popolari: se la destra sco
prisse per intero la sua vocazione, del 
resto, potrà giovarsene la chiarezza 
della battaglia politica, perchè molti 
precedenti, in Grecia come in altri 
paesi, ~tanno a dimostrare che l'ambi
gua situazione del « colpo di stato 
latente » è la più congeniale alle forze 
che fanno dell'immobilismo la loro 
bandiera. 

GIAMPAOLO CALCHI NOVATI • 
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La mensa della Comune 

CINA 

Il COMUNISTA 
IMPERfOTD 

E' patetico andar a ripescare in bi
blioteca l'altro libretto rosso, 

quello di Liu Sciao-ci, che ora « deve 
essere criticato a fondo e ripudiato », 
come ha scritto Bandiera Rossa, la ri
vista teorica del PC cinese. E' pate· 
tico e istruttivo insieme. Si scopre 
(alcuni di noi essendolo stati lo ri
scoprono) quanto è difficile il me· 
stiere di comunista. Mestiere in senso 
nobile naturalmente, di vita dedicata 
agli ideali rivoluzionari. 

Sarebbe impietoso e ridicolo, da 
parte nostra, prendere in mano la 
matita rossa e andare alla caccia de
gli errori. Il libro fu scritto nel '39, 
si tratta anzi di una serie di confe
renze tenute nel luglio di quell'anno 
da Liu Sciao-ci all'istituto di marxismo
leninismo di Yenan, un istituto per 
modo di dire perchè erano le grotte
rifugio dei partigiani, i quali tra una 



az~one e l'altra si riunivano per sco
prue quel che l'istinto, le armi e la 
fede non insegnavano: « Come diven
t~e un buon comunista ,. (e questo 
divenne il titolo del libro quando fu 
possibile stamparlo). 

Io non credo che la Cina possa ri
pudiare quest6 libro, non soltanto per
chè il fatto in sè è assurdo, ma per
chè un'intera generazione di comuni
sti ~i è formata su quelle pagine, su 
quei princlpi etico-morali, prindpi che 
lasciano il segno anche in quelle parti 
c~e - giustamente credo - vanno 
riesaminate, e vedremo quali e con 
quali motivazioni. 
. La critica di fondo mossa oggi al 

libro, l'unica per il momento argo
mentata, è l'eccesso di moralismo, l'in
sistenza sulla « autoeducazione » e 
<~ autoanalisi » degli errori. Questo ri
lievo mi pare consistente, e mi per
s~ade quello studente dell'università 
~1 Pechino (Ceng Yen-nan) il quale 
riconosce di essersi dedicato con zelo 
e pedanteria, in uno stato di « splen
di~o isolamento», a compilare il pro
prio « libro degli errori » distaccato 
dal vivo della lotta di massa; mi per
suade quell'altro studente (Liu Cing
fang) il quale ammette che « meditare 
~ui propri errori dietro porte chiuse 
e un principio di autoeducazione bor
ghese e idealistico » se non si guarda 
al mondo esterno, al mondo reale; 
più ancora mi persuade lo studente 
Wang Lien-sceng il quale, richiaman
dosi a Mao Tse-tung e al suo invito 
a « usare la propria testa », dice che 
sopportare ciò che è sbagliato in nome 
dell'« interesse generale» del partito 
porta a essere dapprima « tolleranti », 

MAO 

poi « servili » nei confronti dei su
periori, e infine autoritari verso i su
bordinati. Tutti questi giudizi sono 
apparsi sul Quotidiano del popolo del 
2 aprile. 

Il partito come chiesa. Questo tipo 
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di critica, argomentata, tocca un pro
blema di fondo molto serio: il par
tito non è una chiesa, il partito non ha 
sempre ragione. E' molto importante 
che in Cina si facciano strada queste 
idee, e se tale è il senso della « rivo
luzione culturale » sarà difficile negare 
l'effetto positivo di quella che si po
trebbe ben definire una « laicizzazio
ne » del comunismo cinese. Se tale do
vesse risultare il punto d'arrivo di tut
ta l'operazione·, il culto di Mao, in 
antitesi alla concezione essenzialmente 
etica di Liu Sciao-ci (la politica come 
religione, il comunista come sacerdote 
e missionario), potrebbe anche rivelar
si una tappa obbligata o almeno tran
sitoria, una sorta di ripiego per com
battere, col prestigio di Mao, la mitiz
zazione del partito, il partito che « si 
distingue dalle masse » ed è chiamato 
a dirigerle perchè « puro, integro, di
sinteressato » (tutto questo è presente 
nelle formulazioni di Liu Sciao-ci). 

Ma è questo il senso vero della « ri
voluzione culturale »? è la sua vera 
direzione di marcia o si tratta soltanto 
di usare anche quest'arma contro una 
opposizione che mantiene il proprio 
ascendente sulle masse? Non è possi
bile oggi una risposta, perchè l'attacco 
a Liu Sciao-ci è indiscriminato e uni
laterale, egli non può difendersi pub
blicamente allo stesso titolo dei suoi 
accusatori, non può nemmeno dire se 
le sue opinioni siano rimaste immutate 
dal 19>9 o siano cambiate, e non è 
cosa da poco. 

Sappiamo che Liu Sciao-ci aveva 
creato una impalcatura burocratica, e 
abbiamo sottolineato l'aspetto positivo 
della lotta contro la burocrazia di par
tito, rilevando che la Cina probabil
mente eviterà lo stalinismo per effetto 
dell'attuale terremoto. Sappiamo anche 
(e lo ripetiamo da tempo) che un 
processo di tali dimensioni, se coe
rente, è in grado di portare molto 
avanti la Cina, oltre il culto di Mao, 
di pari passo con la moltiplicazione 
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e la crescita di tutti i Wang Lien-sceng 
che cominciano a « usare la propria 
testa ». 

Un giudizio di Epstein. Un giornali
sta americano che ha vissuto molti 
anni in Cina, Israel Epstein, il quale 
attualmente presta la propria attività 
alla Casa editrice in lingue estere di 
Pechino, ha rilasciato un commento en
tusiasta sulla « rivoluzione culturale», 
definendola « democrazia di massa », in 
un paese dove « i lavoratori hanno li
bertà di parola, di stampa, di dimo
strazione, di riunione e libertà di ser
virsi delle strade ». « Il danaro non 
conta », egli dice, e si stampano libe
ramente giornali oltre ai milioni di 
manifesti murali che ricoprono città 
e villaggi, dove ognuno dice la sua, 
senza restrizioni perchè « è tassativa
mente proibito reprimere le opinioni 
divergenti », anche se errate, e « tutte 
queste opinioni vengono messe insie
me, passate al vaglio, paragonate », 
con l'obiettivo «di una nuova comu
nità di idee, di una nuova unità a 
tutti i livelli », con diritto di criti-

Lm Sc1Ao c1 

care e sostituire i dirigenti che hanno 
sbagliato e non intendono correggersi. 
« Questa è vera democrazia », dice 
Epstein, e solo cosl « il sistema » può 
avanzare a pieno ritmo, a differenza 
dell'URSS dove «le cose sono andate 
molto male ». Forse c'è del vero in 
queste affermazioni, ma forse una buo
na dose di ingenuità o illusioni. Per
chè Liu Sciao-ci non parla e non 
scrive? Sconta la colpa di averlo im
pedito ad altri quando controllava il 
partito? Anche ammesso questo, per
chè non consentire un dibattito aper
to? E' troppo pericoloso? 

Epstein è più convincente quando 
dà una sua interpretazione delle di
verse fasi della rivoluzione cinese: il 
primo passo è stata la conquista del 
potere, e ciò è avvenuto attraverso la 
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lotta armata, è stato cioè realizzato 
«dall'alto» («conquista armata delle 
posi1joni di comando » ); sono seguite 
la trasformazione dell'economia e la 
diffusione della cultura; « ora le masse 
popolari sanno leggere, scrivere e han
no idee ... quindi è venuto il tempo per 
il popolo di trasformare queste idee 
in un'azione cosciente su vasta scala» . 

In altre parole, secondo Epstein, 
Mao sta trasformando la rivoluzione 
da conquista armata (in ogni caso im
posta) in adesione cosciente delle mas
se, e quindi spalanca alla Cina le 
porte di una vera democrazia. Sul
l'analisi delle fasi storiche il giudizio 
mi pare fondato, sull'obiettivo ultimo 
non vorrei nuove delusioni. E' vero 
che la Cina ha di fronte una situa
zione internazionale di estremo peri· 
colo, e compiti urgenti di industrializ· 
zazione che richiedono la priorità as
soluta. E' vero che per affrontare tut· 
to questo si chiede e si sollecita la 
adesione delle masse rompendo il dia
framma di una burocrazia che poteva 
compromettere ogni cosa. Ma perchè 
non combattere questa battaglia moti
vandone il significato reale, se questo 
è il significato? Non basta dire che 
vi sono pericoli esterni e interni, per
chè tanto la battaglia è stata scatenata. 
Cosa ci rimette Mao Tse-tung a dire, 
apertamente, «non voglio uno Stalin 
cinese per non avere un Krusciov ci
nese»? Ne guadagnerebbe soltanto, in 
patria e fuori. 

Liu Sciao-ci e il partito. Perchè il 
libro di Liu Sciao-ci non può essere 
ripudiato? Perchè non contiene solo 
affermazioni idealistiche e moraleggian· 
ti, il fideismo di partito e l'ossessione 
dell'autocritica (pratica, quest'ultima, 
non rinnegata dai detrattori), ma an
che dell'altro. Il partito sopra tutto, 
dice Liu Sciao-ci, e nessun interesse 
personale al suo posto, fino a sacri-
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ficargli la vita, e se necessario soppor
t~nd? prove peggiori per un militante: 
1 ingiustizia dei compagni se ciò è 
« nell'interesse generale ». Noi sappia
mo, dall'esperienza dello stalinismo, 
che la « fedeltà al partito » fino a 
questo limite (e Liu Sciao-ci nel '39 
era ben conscio di quant'era accaduto 
nell'Unione Sovietica durante le sangui
nose epurazioni) non salva il partito 
d~lla .degenerazione, ma purtroppo con
tr1bu1sce a trasformarlo in strumento 
permanente di oppressione. 

Quanti rivoluzionari russi sono mor
ti . davanti al plotone di esecuzione 
gndando « viva Stalin » convinti che 
f?ss~ «nell'interesse generale»? Quan
~1 s1 sono dichiarati colpevoli essendo 
Nnoeen.ti « nell'interesse generale»? 

on esistono statistiche, ma sappiamo 
che questi autosacrifici, nobilissimi in 
sè, hanno provocato la spirale di al
t:e persecuzioni e condanne, hanno 
riempito i campi di concentramento, 
hanno rafforzato la tirannide e per
messo un regime poliziesco. Chi è 
caduto credeva il contrario e ciò in
nalza tutte le vittime dello' stalinismo 
più !n alto ancora dei caduti per mano 
?emica, ma la loro estrema tragedia 
e. stata di trascinarsi dietro altre vit
time. Giusto rifiutare « l'interesse ge
~erale » del partito quando poi è vero 
il contrario, per cui i superstiti diven
tano « servili » nei confronti dei capi 
e persecutori dei loro subordinati. 

Ma Liu Sciao-ci dice anche dell'al
t:o: « Poichè ha il coraggio delle sue 
giuste .convinzioni, (il comunista) non 
h.a ma1 paura della verità; al contra
tto, la sostiene, la diffonde e com
batte arditamente per il suo trionfo. 
Anche se ciò può essergli temporanea
mente svantaggioso e anche se, per 
sost:nere la verità, soffra angherie di 
ogni genere, sia combattuto o criti
cato da molti e venga a trovarsi in 
un momentaneo, ma onorevole, isola
men~o, anche se ciò possa costargli 
la vita, anche allora egli andrà contro 
corrente pur di sostenere Ja verità e 
n_on si lascerà mai trascinare alla cle
ri.va». E aggiunge: mai «dalla parte 
vincente» se è sbagliata. 

~ comunisti cinesi si sono compor
t~tt cosl con Stalin, Mao Tse-tung ha 
vinto cosl con Stalin, e questa loro 
tradizione è talmente radicata che allo 
stesso modo essi si sono comportati 
verso Krusciov e i successori di Kru
sciov. E' Ja stessa tradizione che im
pone oggi a Mao e a Liu Sciao-ci di 
battersi per le loro idee l'uno con
tro l'altro senza distruggersi a vicenda, 
senza scatenare i plotoni di esecuzione, 
rna aspettando che l'avversario si con-
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vinca del suo errore. L' « interesse ge
nerale » è dunque interpretato in Cina 
in modo profondamente diverso che 
sotto lo stalinismo: significa che chi 
è convinto delle proprie idee le di
fende fino in fondo, non passa « dalla 
parte vincente » per opportunismo e 
non è disposto a mollare neanche se 
dovesse rischiare la pelle. Per questo 
l'intesa, il compromesso, sono diffi
cili. Solo si deve ammettere che Mao 
Tse-tung, su questo terreno, è un 
seguace di Liu Sciao-ci, testardo come 
lui. Se i due uomini si manterranno 
coerenti con il loro passato, andrà a 

finire che Mao si rilegge il libretto 
rosso di Liu Sciao-ci, e questi il li
bretto rosso di Mao. Poi forse affi
deranno a Ciu En-lai, fautore della 
« grande alleanza », l'incarico di ta
gliare le parti dei due libretti che 
non vanno più bene. Se andrà cosl, 
Mao rinuncerà (volentieri) al culto 
di se stesso, e Liu Sciao-ci imparerà 
che il partito non è una chiesa. Le 
forze capaci di provocare tutto questo 
sono già state scatenate: le masse po
polari, purchè sian vere le previsioni 
dcl nostro amico Epstein. 

LUCIANO VASCONI • 
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Due anni fa la Thailandia era un posto di transito per la gente che evacuava il Vietnam del 
Sud, in seguito al progredire dell'escalation: l'abbondanza delle risorse naturali, insieme ai 
milioni di dollari spesi dai soldati U.S.A. che vi trascorrono i loro giorni di festa, hanno tra· 
sformato ora il paese in una specie di Bengodi asiatica. Ma, se la paura è passata, restano tut· 
tavia per i Thailandesi molti gravi problemi da risolvere. I facili guadagni realizzati a spese 
dell'immenso apparato bellico americano non possono durare naturalmente per tutta l'eternità. 

BANGKOK: la paura è passata 

RAPPORTO DALLA THAILANDIA (1) 
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Bangkok ha cambiato completa-
mente faccia; gli americani hanno 

condizionato l'aria. Due anni fa arri
vai in Thailandia in un'atmosfera di 
estrema tensione; all'aeroporto della 
capitale grandi aerei da trasporto sca
ricavano famiglie intere di americani 
costretti a lasciare frettolosamente Sai
gon, mentre la guerra scalava; nella 
città caotica arruffata sgangherata si 
aveva chiara la sensazione di un disor
dine capace di ogni sviluppo. Fra euro
pei non si parlava che degli scontri av
venuti nelle regioni del nord-est e nel
la penisola malacca. Un giovane inge
gnere edile che tornava da un giro di 
ispezione di certi lavori lungo il confi
ne del Laos, mi raccontava di strade 
bloccate, di scontri fra le forze di po
lizia e guerriglieri, di esecuzioni som
marie. Una diffusa sensazione di pe-

BANGKOK: 
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~icolo dominava la popolazione bianca 
m meno nlla quale si mischiavano gli 
americani. Era comune la domanda, per 
molci ormai solo teorica, « sarà la 
Thailandia il prossimo Vietnam? ». 
Non pareva troppo azzardato pensare 
che tutto potesse cominciare da un 
momento all'altro. · 

Phayum Chulanont, un cx tenente 
del~'escrcito thai, nnnunciava da una 
emittente in territorio cinese che due 
gruppi rivoluzion.11i ;1vevano unito le 
loro fJrzc creando il Fronte Patriotti
co. ThaibnJese· in gennaio Pechino di
~h1arava <li so~tcner~ b campagna per 
1

1_ rovesciamento dcl governo rcazion:i 
rio th1i e aggiungevn che entro la fine 
dell'anno una guerriglia su vasrn scab 
~arebbe iniziarn nel territorio ~iamesc. 

Eppure non è .rn<lat:i così. C'è, sì, 
u?a ~ista di attacchi a posti di polizia, 
d1 v1lbggi occupati, cli imboscate in 
aumento, <li morti. Ma la paura è pas
~ata cd arrivando oggi a Bangkok ~i 
e colpiti <la un;1 o;cioccante differenza. 
~dle sale dell'aeroporto accanto ai 

vari banconi delle lince aeree se n'è 
aperto uno nuovo per l'accoglienza ai 
mìlitari :tmeric~rni: dovunque si vedo
no circolare gruppi et: G I ( governmcnt 
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is'>ues), carichi di macchine fotogr:ifi
che, di ricordini, di impedimenta, am
massati su grandi camion che scorraz
zano per la città, a spasso fra le cen
tinaia d! templi che s'affacciano sul 
Menam. Dovunque c'è una grande at
tività, un fervore di opere, e la faccia 
Jella città è radicalmence mutata: 
grandi palazzi modernissimi, molti an
cora in costruzione, bordano strade 
;1~fa1tace fino a poco tempo fa circon
date di baracche e di prati; nel cielo 
le sagome merniliche di decine di gru 
~i mischiano all:i ~elva delle antenne 
televisive che spuntano fuori da ogni 
catapecchi:i, strumento ·di convinzione 
d'ogni governo rea7:onario. La Thnilun
dia ha O!?gi cinque canali. 

T tricicli-taxi sono stati banditi fuori 
<l.11la cittJ cd :inche le poche motorette 
-taxi •1 ire ruote che h;rnno resi-.titl) 
.11 bando verranno cacciate alln fine 
dell'anno. Grandissimi alberghi sono 
,enti dovunqu<> nel centro e lungo i 
e.mali: aria còndizionata e comfort; hrir 
night-clubs. ,aie di m:issa!l'gi, e cln\'un
que .1mcric.1ni. sold.tti americani in li
hera uscita o in v:1r.rnza . 

L1 Thaibndia gode il :.uo <1 boom 
,upcrso!lico >> come l'h:i dc-finito un 
<.'COnomista .1meric:>no. C'è 'icurczza, 
c'è d rn:iro; gli '.lmcricani ne h:rnno 
por:ato ;1 milioni e milioni di dollari, 
ne port::no ogni giorno con ogni G I 
.. hc spende qui i i;uoi quattro giorni 
di fest.t. prim.1 di ritorn:ire nelie ri,aie 
del ;\fokons: o nelle casermette e.li 
Da ~anf;. Ne ha p~mato qui Li1hcke 
in visit:i uffici~lc (::!6 milioni di mar
chi che si .1ggiungono ai 176 dell'an
no pass;Ho). 

La Thailandia (letteralmente: il 
paese degli uomini liberi), unico ter
ritorio asiatico che per una ~crie di 
combinazioni fortunate non lu subìto 
il potere coloniale, viene ora compra
ta, dollarizzata, perchè, dovunque ar
rivano, gli americani comprano; com
prano tutto, ragazze thai con i C•l· 

pelli cotonati, le orribili stampe su 
pergamena delle danzatrici, le teste 
di Budda « antichissime » invecchia
le nella terra innaffiata d'orina. 

Anticomunismo e boom. La Thai
landia è un paese ricco (non solo per 
gli standard asiatici); ricco di riso di 
cui esporta oltre un milione e mezzo 
<li tonnellate all'anno, ricco di stagno 
di cui è il primo produttore nel mon
do, ricco di caucciù, di teack, di mais, 
Ji juta. 

Mettendosi ogni volta al carro dd
l a potenza dominante in Asia è riu
scita a conservare la propria dipen
denza nell'800 accordandosi con l'In
ghilterra, ha fatto la seconda guerra 
mondiale alleata dei giapponesi, per 

SATTAHIP: la base americana 

poi sul finire « farsi liberare » dagli 
americani. 

Il 1945, anno in cui i primi aiuti 
USA cominciarono ad arrivare, quasi 
disinteressati perchè la minaccia d'un 
pericolo comunista era molto più ipo
tetica eh~ nei paesi confinanti, trovava 
l:t Thailandia, per la sua tradizione 
di autonomia politica, in una posizio
ne particolare rispetto agli altri ter
ritori asiatici. Da un lato era l'unico 
Stato ad avere una burocrazia locale 
.1ddestrata ed efficiente, capace di am
ministrare il paese con un suo funzio
n:iriato thai ancor'oggi estremamente 
valido; dall'altro aveva tutta una ca
renza di strutture tipica del sottosvi
luppo: esisteva alla fine della guerra 
in tutt:i la Thailandia (un territorio 
quasi il doppio dell'Italia) una sola 
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ferrovia e due grandi strade, a diffe. 
renza della Cambogia e del Vietnam 
p. es. dove il potere coloniale francese 
aveva sviluppato un vasto schema di 
viabilità. 

L'aiuto economico americano veni
va dunque a cadere su una organizza
zione statale efficiente che, nonostante 
una proverbiale e diffusa corruzione 
(il ministro Thanarat Sarit si ritirò 
dal potere dopo essersi messo da par
te 50 macchine, 150 « mogli» e vari 
milioni di bath), faceva della Thailan-

dia negli anni '50 l'unico paese stabi
le del sud-est asiatico, con un bilan
cio in pareggio, con una moneta forte, 
con uno sviluppo intrinsecamente 
sano. 

La dittatura militare prima del ge
nerale Pibul Songramm, poi del ma
resciallo Sarit è fedele ad un pro
gramma politico che fa il gioco degli 
americani: anti-comunismo e svilup
po nazionale. 
L'alleanza con gli USA si formalizza 
nel 1954 con la creazione della 
SEA TO di cui la Thailandia è mem
bro fondatore. Il primo contingente 
di forze stabili americane in territo
rio thai (5000 uomini) viene spedito 
da Kennedy nel 1962, durante l'acuir
::i della crisi laotiana. La presenza 
americana, cosl come gli aiuti econo
mici, rimane abbastanza marginale. 

Il piano economico 1961-66 è un 
esempio di questa prcssochè autono
ma stabilità thailandese: il tasso d'au-
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mento del reddito nazionale lordo su
pera la previsione del 5%, registran
do un consuntivo del 7 % , e il red
dito annuo medio pro capite registra 
un aumento del 3 % superando con 
ciò ogni altro paese asiatico. Sul bi
lancio thai gravano quasi per intero 
grandi opere come ad esempio la co
struzione dell'autostrada verso il nord 
o quella di una grande diga nelle re
gioni centrali. 

Alla fine del 1965 le cose cambia
no d'improvviso; gli americani, irre
versibilmente impegnati nel Vietnam, 
lanciano un grande programma di aiu
ti economici per il finanziamento di 
quelle infrastrutture la cui assenza s'è 
dimostrata gravissima nel Vietnam e 
gettano sul nuovo bilancio 196 7-71 
2 miliardi e mezzo di dollari per pro
getti di ordine strategico: costruzione 
di autostrade fra la capitale e le regio
ni del nord, quelle nord-orientali e 
quelle meridionali; costruzione ed am
pliamento di basi aeree; creazione di 
due porti; costruzione di oleodotti e 
depositi. 

In base al trattato d'alleanza gli 
americani spostano in territorio sia
mese enormi quantitativi di materiali 
ed un numero sempre crescente di 
truppe. La reazione economica è im
mediata; l'impegno americano fa con
fluire altri investimenti (giapponesi e 
tedeschi in particolare). Si riacquista 
fiducia. Una grande industria viene 
a crearsi, legata alle migliaia di sol
dati americani che vengono mobilitati 
in Thailandia: l'industria del piacere. 
Aumenta la richiesta di beni di con
sumo e il disavanzo commerciale a 
causa delle importazioni, il 10% del
le quali è rappresentato da automo
bili. Il costo della vita sale precipito
samente. La faccia del paese cambia. 
Un esempio di questo make-up di 
guerra è Sattahip. 

l 'cc età dell 'oro». Sattahip fino a 
due anni fa era un piccolo villag
gio di pescatori collegato a Bangkok 
da una stretta camionabile sterrata, 
percorribile solo nella stagione secca; 
le poche barche tornando alla sera 
nel piccolo porto, attraccavano ad un 
pontile di legno. Appena a 177 miglia 
da Bangkok, Sattahip era conosciuta 
perchè non lontana dalla bella spiag
gia di Pattaja, una specie di Forte de' 
Marmi thailandese, dove la gente be
ne faceva le vacanze in vaste case di 
legno poggiate su tronchi d'albero a 
mo' di palafitte in mezzo ad una bel
lissima boscaglia di palme e di euca
lipti. Alcune società europee ne ave
vano fatto un luogo di riposo per la 
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fine settimana dei propri dipendenti 
bianchi. 

Ora la strada che lascia Bangkok 
verso il sud è una larga striscia d'asfal
to in cui gli stretti ponti di legno 
vengono raddoppiati e gettati in ce· 
mento armato; il traffico è intensissimo 
e decine e decine di camion vanno e 
vengono carichi di legname, di soldati 
e di bombe. Immensi bulldozer, gru, 
scavatrici, rivoltano la terra, sradica· 
no gli alberi, spianano il terreno on· 
dulato, rifanno la geografia di ques~a 
piccola penisola. E' sorta una spoglia 
collina di detriti e di terra rossa die· 
tro la quale si apre una delle più gran· 
di basi militari del sud-est asiatico. 

Le capanne di legno dal tetto co
perto di fogliame dei pescatori son? 
ora affogate fra decine di casette uni· 
familiari prefabbricate che crescono a 
vista d'occhio. La piazza dell'ex-vii· 
!aggio s'è sventrata ed allargata, e 
lungo tutta la strada s'affaccia una 
piccola improvvisata America del Far 
\X'est, senza sceriffo e senza banca, 
fatta solo di saloons: Sweet Dream, 
Lovely, Blue Hawai, You Know What 
I Mean. Bar, night-clubs, baracche im· 
provvisate di legno e di bandone, altre 
già in mattoni e cemento; al porto 
tre ristoranti hanno aperto larghe ve· 
rande sul mare; GI in borghese e ra: 
gazze thailandesi ballano alle nove d1 
mattina « srranger in the night »; un 
sergente negro butta dalla balaustra 
una manciata di decini in mare, ed 
una frotta di ragazzini thai si tuffano 
nudi e ridendo per andarseli a guada: 
gnare. A Sattahip nel giro di due anni 
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è cominciata l'età dell'oro. Aziende 
danesi, italiane, tedesche hanno ap
paltato i lavori edili, speculatori thai 
h.anno le mani nella proprietà fondia
ria; tutto nel giro di due anni, per
chè gli americani hanno deciso sulla 
carta che questo golfo era il più adat
t~, per costruirci un complesso, porto 
ptu .?ase aerea, che è potenzialmente 
1~ p1u forte di tutto il sud-est asia
tt~o, a pochi minuti di volo dal 
Vietnam, dalla Cambogia, da Burma, 
dal Laos... dalle provincie meridionali 
della Cina. 

Gli Stati Uniti hanno investito in 
q~~ste dune siamesi già più di 100 
m1ho~i di dollari e, nell'agosto scor
s~, il Premier thailandese Tahnom 
~tthachom nel discorso di inaugura
zione affermava: - Il governo thai è 
ben cosciente del fatto che il perico-
1~ . c~munista dilaga nei paesi nostri 
vicini. Occorre essere pronti. Noi sia
mo .d'accordo nel collaborare con gli 
~tatt Uniti nella creazione di questa 
ase, perchè dobbiamo riconoscere 

che i nostri intenti sono gli stessi. 

Gli aerei « non ufficiali » . Sattahip 
~on è una enclave americana; tutta 
~area rimane sotto bandiera thailan-

ese ed è alla polizia militare thai che 
spetta la consegna di guardarla. A 
q.uesto il governo thai non ha ancora 
rinunciato e gli Americani sono stati 
c~stretti a non farci atterrare i gran
di ~mbardieri B-52 perchè i thailan
desi non garantiscono le necessarie mi
s~re di sicurezza. E' certo dovuto alla 
rht~nosciuta faciloneria dei poliziotti 
t a1 se 10 mi sono permesso di arri
v~re a Sattahip con un vistoso taxi 
giallo, ed è bastato andarmi a fermare 
sui bordi della pista dietro un inutile 
d~vallo di Frisia e un fossato pieno 

acqua per guardare gli aerei che at
terravano e decollavano ince55ante
mente dalle due grandi piste paralle-
1~, con sullo sfondo una lunga serie 
~~ code nere di jet parcheggiati a lisca 

1 pesce lungo gli hangar. 
Ufficialmente Sattahip avrebbe solo 

(
31<0 aerei di rifornimento in volo 

C.105), ma nel giro di pochi mi-

L'ASTROLABIO • 9 aprile 1967 

nuti ho visto atterrare e decollare, ad 
intervalli di pochi secondi, reattori 
di vari tipi. La periferia di Hanoi 
è a pochi minuti di volo. 

A poche centinaia di metri di qui 
passa l'oleodotto che dal porto di 
Sattahip pomperà carburante all'altra 
importante base americana di Korat, 
a circa 400 km a nord-est di Bangkok, 
dove già esistono rifornimenti di ar
mi, materiali e provviste capaci d1 
sopportare un'intera divisione. Korat 
è ben guardata e difficile da raggiun
gere; nonostante non sia ancora am
messo ufficialmente, i B-52 già in que
sti giorni partono da qui per le loro 
missioni sul Vietnam. Sarebbe d'altro 
canto assurdo pensare che gli ameri
cani con tutto quello che hanno speso 
in Thailandia, continuino a far volare 
da Guam questi grandi bombardieri 
su una rotta di 2500 miglia. 

Le basi americane in Thailandia uf • 
ficialmente riconosciute sono nove, 
più di 44 piste per atterraggi di emer
genza costruite prevalentemente nelle 
regioni nord e dalle quali partono già 

Agenda internazionale 

senza americana in Thailandia è ormai 
irrinunciabile e queste basi costitui
scono le chiavi di volta del sistema 
difensivo attorno alla Cina. 

A parte questa presenza massiccia, 
vistosa, degli americani che fanno la 
loro guerra in uniforme, gli america
ni sono presenti un po' dovunque 
nella vita del paese come consiglieri, 
come studiosi, come consulenti. Lo 
Stanford Research Institute, un isti
tuto privato di ricerca che in altri 
paesi sottosviluppati collabora con le 
autorità locali alla formazione di pia
ni per l'educazione e per lo sviluppo, 
ha a Bangkok da tre anni un gruppo 
di 50 persone fra sociologi, psicologi 
e ingegneri che su commissione del 
governo USA stanno attualmente la
vorando a tre diversi progetti: - stu
dio delle comunicazioni nella giun
gla - studio sulla efficienza delle for
ze di sicurezza - organizzazione di 
una rete di spionaggio. E' a questo 
gruppo di « studiosi » che si deve la 
maggiore conoscenza delle bande par
tigiane operanti nel sud della peni-

BANGKOK: il mercato galleggiante 

oggi gli elicotteri per il recupero in 
mare e in terra dei piloti americani 
abbattuti dalla contraerea vietnamita. 

La Thailandia costituisce oggi il 
santuario della aviazione americana, 
se si considera che più del1'80% delle 
missioni di guerra sul Laos e sul Viet
nam, partono e rientrano nel territorio 
thailandese. Strade, oleodotti, porti, 
due stazioni radar (una a Chang Mai 
nel nord alla frontiera con Burma ed 
una a Ubon ne-1 sud-est). Il comando 
delle forze speciali americane, prima di 
stanza ad Okinawa, si è realmente tra
sferito a Lop Buri nella campagna a 
nord di Bangkok. Fonti ufficiali am
mettono oggi la presenza in territorio 
thai di circa 35.000 soldati americani; 
la cifra è certamente superiore. La pre-

sola malacca, del loro sistema di co
municare, di muoversi, di addestrare 
le reclute. 

Altri gruppi di specialisti sono af · 
fiancati come istruttori alle forze di 
polizia ed alle guardie di confine. Que
sto gigantesco impegno americano nel
la guerra contro i comunisti fondata 
sulla teoria del domino richiede una 
strategia, ed il governo thai viene 
spinto e costretto a fornire per tutti 
gli aiuti economici delle precise con
troprestazioni: guardare le frontiere; 
concedere delle enclaves agli america
ni; partecipare- alla guerra in corso; 
ripulire le aree sensibili. 

TIZIANO TERZANI • 

(1 · continua) 
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MILA:-:o: carrelli postali in attesa 

l'inquisizione postale 
11 nostro codice postale risale al pe

riodo fascista. Il governo di centro
sinistra ne ha modificato un articolo. 
Finalmente!, vien fatto di esclamare. 
La legge 20 dicembre 1966 n. 1114 è 
intitolata « Sostituzione dell'art. 13 del 
codice postale e delle telecomunicazio
ni approvato con r. d . 27 febbraio 
1936 n. 645 ». Ma bisognava sostitui
re o non piuttosto abrogare l'art. 13? 
Questo è il punto. 

Il vecchio art. 13 diceva: « Non si 
dà corso alla corrispondenza che possa 
costituire pericolo alla sicurezza dello 
Stato o recar danno alle persone e alle 
cose o che sia contraria alle leggi, al-
1 'ordine pubblico o al buon costume». 
Questo artkolo violava apertamente 
il principio della libertà e segretezza 
della corrispondenza. A rigore, non era 
più applicabile. 

La nuova legge repubblicana avreb
be dovuto attuare il principio sancito 
dall'art. 15 della Costituzione (primo 
comma): «La libertà e la segretezza 
della corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione sono inviola-
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bili ». Avrebbe dovuto quindi dare al 
cittadino le garanzie richieste dal se
condo comma sul punto della limita
zione della libertà e della segretezza: 
«La loro limitazione può avvenire sol
tanto per atto motivato dell'autorità 
giudiziaria con le garanzie stabilite 
dalla legge ». E' chiaro che le garan
zie che la legge deve stabilire riguar
dano la procedura cui dovrà attenersi 
l'autorità giudiziaria nel limitare -
quando vi sia motivo di far ciò - la 
libertà e la segretezza della corrispon
denza del cittadino. 

Tutto il potere alle poste. La nuova 
legge attribuisce invece ali' «ufficio po
stale », cioè a un organo amministrati
vo, l'obbligo di esercitare discrezional
mente quell'azione ispettiva sulla cor
·rispondenza che la Costituzione vieta 
di esercitare. Ecco la nùova legge: 

«L'art. 13 dd codice postale e delle 
telecomunicazioni è sostituito col se 
guente: Non sono ammesse le corri
spondenze postal.i e telegrafiche che 

possano costituire pericolo alla sictJ· 
rezza dello Stato, recare danno alle per· 
sone o al.le cose, che siano contrarie 
al buon costume, che siano atte ad 
agevolare o occultare la consumazione 
di un reato o che costituiscano esse 
stesse un reato, anche se punibile a 
querela, istanza o richiesta. 

« Non sono ammesse al.tresì le cor· 
rispondenze postali o telegrafiche con
tenenti parole ingiuriose o scurrili o 
/rasi denigratorie, tanto se rivol.te al 
destinatario quanto se riferite ad altri. 

« Salvo quanto disposto dal succes· 
szvo settimo comma, 1'11/ficio postale. 
ove nel testo delle corrispondem:e aper
te, che in base alle vigenti disposizio
ni siano soggette a verifica, o nell'in
volucro delle corrispondenze chiuse ri
scontri elementi di cui ai precedenti 
commi, invia la corrispondenza stessa 
al Pretore chiedendogli di pronunciarsi 
sull'inoltrabilità della corrispondenza 
medesima. La stessa norma si applica 
alle co"ispondenze telegrafiche ed al
le altre corrispondenze di cui al set· 
timo comma nelle quali si riscontrino 



gli elementi di cui a/. primo comma. 
, « Il Pretore, senza pregiudizio del

/ eve~tuale azione penai.e, decide entro 
ventiquattro ore con decreto motivato 
se la corrispondenza debba avere cor
~o, sentendo il mittente ove egli sia 
identificabile e sempre che le circo
stanze lo consiglino. 

«Il decreto del Pretore deve essere 
notificato nello stes!o giorno dell'ema
nazrone all'11!ficio postale che ha inol
trato l'oggetto e al mittente che sia 
stato identificato. 

« Avverso il decreto del Pretore il 
mittente può proporre reclamo al Tri
bunale, che decide con sentenza in 
camera di consiglio, sentito il Pubbli
co ministero e previe le deduzioni scrit
te dell'ufficio postale o telegrafico. 

« Il mittente di un telegramma nel 
quale si riscontrino gli elementi di cui 
al secondo comma deve essere invitato 
ad eliminare le espressioni non am
messe. Analogo invito deve essere ri
volto ai mittenti di corrispondenze 
Presentate allo sportello quando sui 
loro involucri o nel loro contenuto, se 
~rattasi di corrispondenze aperte che 
tn base alle vigenti disposizioni siano 
soggette a verifica, l'ufficio postale ri
scontri gli elementi di etti al secondo 
comma. 

« In caso di rifiuto ad ottemperare 
al!'invito, si applicano le disposizioni 
dz cui ai commi terzo, quarto, quinto 
e sesto ». 

Non si può non osservare, anzitutto, 
che la libertà della corrispondenza 
aperta è garantita dalla Costituzione 
alla stessa stregua della libertà della 
corrispondenza chiusa - della quale è 
garantita la segretezza - e che le vi
genti disposizioni sulla « verifica » (che 
non vuol dire « ispezione ») riguardano 
s~ltanto l'osservanza di prescrizioni 
d1 carattere estrinseco. 

L'ispezione della corrispondenza 
aperta lede infatti il principio della 
libertà non meno dell'ispezione di 
quella chiusa. La logica dittatoriale 
fel. regime fascista portava alla vio
az1one dell'una e dell'altra. La logica 

della libertà porta all'inviolabilità tan
to dell'una quanto dell'altra. La limi
tazione prevista dall'art. 15 della Co
stituzione consegue unicamente da un 
atto motivato dell'autorità giudiziaria: 
neppure la polizia ha facoltà di inter
venire, dal momento che non sono 
Previsti i casi di necessità e di urgen
za. Ma ecco che la legge ha scaval
cato il divieto: ciò che non può fare 
la polizia, sia fatto dall'ufficio postale! 

Di fronte all 'uflicio postale, inve
stito di compiti inquisitoriali, cioè di 
compiti che non gli sono propri, ci 
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c1·onttcl1e italiane 
sentiamo improvvisamente capaci di 
nutrire una certa dose di fiducia nei 
riguardi della polizia; la quale non 
può mettere il naso nella corrispon
denza, ma - se proprio dovesse met
tercelo - se la sbrigherebbe forse con 
quel tanto di spregiudicatezza che vie
ne dal quotidiano contatto con la va
rietà dei casi umani e che è invece 
totalmente estraneo al chiuso forma
lismo di un ufficio postale. 

Il peccato dell 'ateismo. La maggio
ranza parlamentare che ha approvato 
la legge, in sede di commissione, ha 
assecondato nel modo peggiore la vo
lontà censoria e inquisitoriale del go
verno - di qualsiasi governo. Ad un 
articolo di legge francamente fascista, 
ne ha sostituito uno falsamente costi
tuzionale. Esso infatti, invece di dare 
al cittadino garanzie nel caso di inter
vento della magistratura - come pre
vede da Costituzione, - ha creato uno 
ius inspiciendi e lo ha attribuito al
l'ufficio postale perchè lo eserciti a di
screzione sua (o a discrezione del mi
nistro delle poste) a fini di denuncia. 
Ciò che rimane escluso da qualsiasi 
garanzia è il diritto che ha il citta-

SPAGNOLLI 

dino alla libertà della corrispondenza. 
Un diritto fondamentale di libertà! 

Per quel che risulta finora, la legge 
è stata applicata per la prima volta 
dall'ufficio postale di Ragusa ai danni 
(manco a dirlo!) di un fascicolo della 
«Collana Anteo», che ha per sotto
titolo: « Opuscoletti di propaganda 
atea antireligiosa e anticlericale ». Si 
tratta del n. 25 della collana. Nella 
prima pagina di copertina si legge: 

Dott. Nicola Simon, « Nè Dio nè ani
ma ». Nella quarta pagina di coper
tina si trova riprodotta una vignetta 
di satira politico-ecclesiastica intitolata: 
«Monsignor Montini ». In calce, c'è il 
nome dell'editore, Franco Leggio, che 
è aoche il mittente. 

Il pretore di Ragusa, dott. D'Ales
sandro, con ordinanza 26 gennaio '67, 
«atteso che ricorre l'ipotesi di cui al 
primo comma dell'art. 1 ddla legge 
sopracitata in quanto trattasi di cor
rispondenza anonima contenente un 
opuscoletto di propaganda atea ed an
tireligiosa incitante alla bestemmia e 
che pertanto detta corrispondenza co
stituisce reato », ha ordinato che « la 
predetta corrispondenza non venga inol
trata ». 

Mi sono procurato l'opuscolo -
che non è anonimo - e ho cercato 
dove fosse l'incitamento alla bestem
mia. Nelle sue pagine l'autore si pro
pone di dimostrare che non esiste al
cuna prova dell'esistenza di Dio e pre
mette che, ai suoi occhi, la discussione 
« non è di puro diletto». Scrive nella 
prefazione: « I despoti regnano, legife
rano, condannano, assassinano il nome 
suo (di Dio)». Il mittente ed editore 
dell'opuscofo non è stato « sentito » 
dal pretore, perchè, pur essendo stato 
citato, non -;i è presentato. Avrebbe 
dovuto dunque dimostrare che un'af
fermazione come quella che ho tra
scritto (e che immagino la più «com
promettente») non è una bestemmia? 

Pare che il mittente abbia proposto 
ricorso al Tribunale, ai sensi della 
legge. La difesa sarà affidata a un 
semplice ricorso! E se domani l'ufficio 
postale di Vattelapesca ritenesse be
stemmia il divorzio, il nudo artistico 
o « Il balcone» di Genet, spedito sot
to fascia? Il mittente dovrà vedersi 
citato dal pretore perchè il pretore lo 
« senta »? Dovrà difendere le ragioni 
della ·libertà in un ricorso al Tribu
nale? Intanto l'inoltro del fascicolo re
sta bloccato. E la libertà di stampa 
va a farsi benedire. Siamo infatti di 
fronte a un sequestro, al di fuori dei 
casi e delle garanzie previste dall'arti
colo 21 della Costituzione. 

Il servizio postale costituisce il nor
male canale per la distribuzione di 
periodici e di altre pubblicazioni a 
stampa. La nuova legge ha istituito 
un potere di arresto che può provo
care, indipendentemente dagli esiti pe
nali, incalcolabili danni all'attività di 
una casa editrice - e quindi alla Ji
bera circolazione delle idee. 

Abbiamo una legge liberticida, nata 
sotto il segno dell'ipocrisia. 

LUIGI RODELLI • 
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I 
Cronache ital iane 

FAMIGLIA 
una cosa 

che comincia per O 

a uindicesima tavola rotonda del 
Movimento G.1etano Salvemini, 

tema attualissimo: « La riforma del 
diritto di famiglia»; relatori: la se
natrice Tullia Carettoni, il professor 
Pietro Agostino D'Avack. l'avvocato 
Ercole Graziadei, il professor Giovanni 
Pugliese e il professor Giuliano Vas
salli; ha presieduto Leopoldo Piccar
di. La sede, il Ridotto dcl romano 
Teatro Eliseo, gremito da un pub
blico formato da rappresentanti di ogni 
ceto. La discussione limitata ai soli 
relatori, durante la tavola rotonda di 
domenica scor~a. è proseguita poi vi
vacemente, nella serata di mercoledì, 
con interventi del pubblil·o, nella 
nuova sede del Movimento Salvemini. 
Condusione: « Il rimedio st1 in un 
sostantivo che comincia per D. >> . La 
icastica definizione non è nostra ma 
dell'avvocato Ercole Graziadei, che, 
visto che si stava parlando del pro
getto di riforma del Guardasigilli 
On. Reale, con esclusione del divor
zio, ha voluto ricordare in questo 
modo che è proprio nel divorzio che 
va cercata la soluzione dei non pochi 
problemi che travagliano l'ordinamento 
famigliare italiano. fuori da quest'or
dine di idee, anche con la maggiore 
buona volontà di questo mondo, si 
finisce col fare una gran confusione, 
impegnandosi in progetti di legge che, 
per essere frutto di un compromesso 
interpartitico, finiscono con l'apparire 
contradditori e, per questo, con lo 
scontentare e sconcertare un po' tutti, 
riformatori e conservatori. E da que
st'angolo prospettico. il progetto di ri
forma che va sotto il nome del mini
stro proponente rischia, infatti, di 
passare alle patrie memorie come esem
plare. Ispirato a principi etico-giuri
dici molto :ivrmzati appare, al contra
rio, ad un esame anche superficiale 
delle singole norme, come suggestio
nato <la concezioni che soltanto eufe
misticamente possono essere definite 
conservative. La sp!egazione di tanta 
contraddittorietà va forse ricercata 
nella preoc:upazione di non fare in
ciampare il provvedimento legislativo 
nell'intreccio dello steccato che so
prattutto in questa materi<1 sembra di
videre l'orientamento dei partiti laici 
da quello cattolico. Ma - ed è que
sta un'opinione tutta personale - se 
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Matrimonio in Lucania 

è vero che molte delle formulazioni 
degli articoli che compongono il pro· 
getto di riforma sembrano determinate 
da considerazioni di ordine rattko è 
altrettanto vero che altre promanano 
da quella concezione patriarcale.matri
moniale della famiglia che trova, ahi
noi, non pochi sostenitori an::he pres
so individui che, in assoluta buona
fede, si considerano milit:mti fedeli 
del fronte progressista. Per qucsca 
strada basterebbe, accantonando per 
un momento la di~cussione sul pro· 
getto Reale, por mente, per esempio, 
alla tiepidezza di un ventennio del
l'atteggiamento divorzista della sini
stra laica e democratica del nostro 
paese; ma finiremmo con l'andar~ 
troppo lontano dall'occasione di que· 
sta cronaca. 

Compromesso nel senso della tra
dizione. L'opinione pubbli-.a e ormai 

REALE 

sufficientemente informata sulla for· 
mulazione del progetto di riforma de~ 
diritto d; famiglia e sa che esso e 
fra quelli che potninno venire appro
vati prima dello scadere dell'attuai~ 
legislatura, non le sfuggirà. quindi, 
l'importanza dei rilievi critici e delle 
proposte concrete scaturite dal dibat
tito organizzato dal Movimento Sal~e
mini. Ma vediamo quali sono i prin
cipali fra questi rilievi, cosl come 
sono stati espressi dai relatori. 

La senatrice Carettoni, dopu aver 
ricordato come il comune sentire sia 
in questi ultimi decenni mutato ~i: 
spetto a molri dei tratti caratterisuc1 
della vita familiare, ha definito il pro
getto Reale: «Un compromesso più 
nel senso della tradizione che della 
coscienza civile contemporanea » ed ha 
fatto nntare che in esso il potere as
soluto de: capo-famiglia che era uscito 
dalla porta rientra dalla finestra. quan
do si statuis::-e che in caso di contra· 
sto fra il parere del marito e quello 
della moglie è quello del primo a pre
valere Su questo punto, fra l'altro. 
la senatrice Carettoni ha proposto la 
creazione di un Tribunale della fami
glia. Inoltre, il progetto non affronta 
il problema dell'età dei nubendi, che 
rimane ancora fissata, rispettivamente 
per la donna e per l'uomo, ad un m~
nimo di dodici e di quattordici anni, 
e ciò in contrasto anche con una deli
berazione dell'ONU. Per quanto si ri
ferisce alla tutela dei figli illegittimi, 
il progetto sembra preoccupato più 
della saldezza dell'istituto familiare che 
dell'avvenire di essi, giungendo in 
modo aberrante a chiedere l'intervento 
della volontà dei figli legittimi nel ri
conoscimento degli illegittimi. Anche 
nell'intervento della parlamentare è 



tornato spesso il sostantivo che inizia 
per D.; la senatrice Carettoni si è 
~e~ta, . infatti, convinta dell'impossibi
lita di affrontare utilmente il tema 
de~ ?iritto di famiglia scartando a 
priori la possibilità dello scioglimento 
del matrimonio. Ad ogni modo, la pro
posta Reale potrà costituire la base 
per una discussione parlamentare, che 
raccogliendo anche le indicazioni di al
tri progetti d'iniziativa dei vari gruppi, 
non ultimo quello del gruppo parla
mentare del PCI, giunga ad una re
golamentazione di una materia che 
per la sua delicatezza non può essere 
affrontata con '« la mentalità dei de
c:eti catenaccio sul prezzo della ben
zina ». 

U n manifestino, stampato verosi-
milmente In quel di Udine, è stato 

diffuso tra gli ufficiali Italiani, e con 
particolar cura tra gli ufficiali supe
riori, allo scopo di rompere la loro 
colpevole Inerzia polltlca nel confron
ti dei • servi della democrazia •. Un 
Inerzia indubbiamente difficile .da giu
stificare se - come assicura lo stes
so volantino - I • servi della demo
crazia • sono a loro volta pervasi dal 
• terrore della libera e giusta reazio
ne • di una casta militare memore del
la sua sacra missione nazionale. 

Tanto per spiegarsi Il volantlno chia
risce In primo luogo che Norimberga 
rappresenta • la vendetta legalizzata 
dei banchieri giudei e del mongoli bol
scevichi contro chi tentò di disinfe
stare il mondo dalla Infezione sower
siva •. Segue la sveglia agli • ufficia
li delle forze armate itallane: a tutti 
I costi i sowersivi vogliono mantener
vi In una condizione di sterlllzza:i:lone 
politica che garantisca la soprawlven
za delle loro sporche Istituzioni •. Ad
dosso dunque al politici traditori che 
sono solo del vigliacchi: rlconoscet~ 
• di essere gli unici legittimati ad 
esercitare Il comando nello Stato •. 
Autorità, Gerarchia. ecco I supremi 
principi nuovi.e voi militari dovete di-
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Togliere all'adulterio la disciplina 
penale. Il professor D'Avack che è 
stato l'unico a non accettare la cor
relazione dd tema della riforma del 
diritto di famiglia a qudlo del divor
zio - e ciò è comprensibile visto 
l'orientamento cattolico dello studioso 
- ha anch'egli accusato il progetto 
Reale di « non tenere conto delle esi
genze morali e giuridiche della fami
glia italiana », particolarmente per 
quanto si riferisce all'effettiva parità 
dei coniugi, al loro regime patrimo
niale in considerazione del lavoro do
mestico o no della donna e al rico
noscimento dei figli nati fuori dal ma
trimonio. In particolare, sulla parità 
dei coniugi, il professor D'Avack ha 

Marlnettl 
al Rubicone 

ventare • i massimi esponenti di quel
la concezione della vita e del mondo, 
virile, aristocratica. guerriera che le 
democrazie plebee tentano di dlstrug· 
gere •. • Oggi solo il Rubicone vl se
para dal potere. Domani il fango del 
Fiume Giallo soffocherà anche voi •. 

Questa faccenda del Rubicone cl di
sturba un poco: non vorremmo che 
al comandanti di Cesano venisse fo 
mente di trasferire la scuola da quelle 
parti, un po' a monte del fiumicello; 
non proprio a Ravenna dove cl sta 
Boldrinl, ma, per esempio, a Faenza. 

Il volantino è firmato • Nuclei per 
la difesa dello Stato •. Traduzione di 
un testo nazista? Forse solo parzial
mente. Lo stile marlnettlano fa pen
sare alla mentalità di certe mense uf
ficiali del 1918. Forse non si tratta di 
farneticazioni soltanto ~ndlvlduall. Le 
forme e le strade del rimbecillimento 
e della pazzia in questo mondo sono 
tali e tante che non si può escludere 
la presenza in Italia di nuclei, più o 
meno 'estemporanei, di neo-nazismo, 
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fatto notare come un recente articolo 
del gesuita padre Lener e la relazione 
dell'On. Jotti, che accompagna il pro
getto di riforma d'iniziativa del grup
po parlamentare comunista, siano per
fettamente concordi nel ritenere supe
rato il regime patriarca/e. L'avvocato 
Graziadei, a sua volta, soffermandosi 
in modo particolare sui problemi pa
trimoniali, ha notato che il progetto 
del ministro Guardasigilli ha molto 
opportunamente abbandonato il prin
cipio della separazione dei beni per 
quello della comunione, con una sola, 
ma gravissima, eccezione che riguarda 
l'azienda impiantata da uno dei due 
coniugi durante il matrimonio. In pra-

suffragata in 1passato da vari indizi, re
latJv.J anche al collegamenti con i mo· 
vlmentl che hanno nipreso .piede in 
Germania. 

Ma non varrebbe ancora la pena di 
Intrattenerne I lettori, se non si ri
tornasse con tanta insistenza su un 
tasto - li potere ai militari, o almeno 
maggior potere ai militari - sul quale 
l'Astrolabio ha già espresso in passa
to le sue preoccupazioni. Torniamo a 
ripetere che non intendiamo dar cor
po alle ombre. Conosciamo abbastan
za bene l'ambiente militare e la men
talità prevalente tra i nostri generali, 
memori delle lezioni passate, alleni 
perciò da avventure e da follie, desi
derosi solo di adempiere ai doveri del 
loro stato In un ambiente sereno, de
purato dallo spirito di Intrigo che lo 
ha rovinato. 

Ma queste ldeuzze neo-fasciste del
le forze armate • Palladio • dello sta
to forte, umiliato da una democrazia 
vile e dalla peste sovversiva, In se 
stesse rlslblll, diventano pericolose 
quando si trasformano, dentro le for
ze armate, ln direttive per l'addestra
mento delle truppe, la formazione de

gli ufficiai.I effettivi, le scuole per gli 
ufficiali di complemento. • 

-+ 
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rica, cioè, l'altro coniuge è escluso dal 
godimento, in caso di separazione, dei 
frutti di un'azienda all'edificazione del
la quale egli avrà, più o meno diret
tamente, contribuito. Il professor Pu
gliese ha esaminato la riforma pro
posta dal punto di vista comparativo 
delle diverse legislazioni europee, ed 
ha notato anch'egli come il progetto 
Reale mostri di aver avvertito la giu
stezza di certe posizioni per poi ritrar
sene, e ciò accade sia per il regime pa
trimoniale sia nel caso del riconosci
mento dei figli. «La verità è - ed 
ecco tornare anche in questo inter
vento la parola che comincia per D. 
- che quest'ultimo problema non si 
risolve se non con il divorzio ». Infine, 
il professor Vassalli si è soffermato 
sulle norme penali connesse alla ri
forma del diritto di famiglia, parti
colarmente per ciò che si riferisce alla 
possibile incriminazione per adulterio 
del coniuge che voglia riconoscere (ma 
non si può parlare, visto la ·lettera 
del progetto, se non di quasi-ricono
scimento) i figli nati fuori dal matri
monio, alla parificazione dei coniugi 
sulla via della punizione dell'adulterio 
e alle violazioni degli obblighi di assi
stenza . « I tempi sono maturi - ha 
concluso l'illustre penalista - per to
gliere alla disciplina penale questa ma
teria ». 

Il progetto Reale va emendato. 
I rilievi critici, è inutile insistere, non 
sono mancati, ma non è mancato nep
pure un apprezzamento dei principi 
generali che stanno alla base della 
proposta Reale. Ha detto la senatrice 
Carettoni: « Io non dico non discu
tiamo la proposta Reale, ma sono 
certa che durante la discussione di 
essa non si potrà tacere sul divorzio »; 
e il professor D'Avack: «Certamente 
il disegno non va affossato, ma mi au
guro che i parlamentari ne emendino 
lacune ed errori»; l'avv. Graziadei: 
« Un giudizio in generale positivo 
per ciò che si riferisce al regime pa
trimoniale ma ... »; il professor Pu
gliese: « Un progetto con molti di
fetti e con uno fondamentale, esso, 
infatti, non tiene conto della neces
sità del divorzio»; e si potrebbe con
tinuare. Ma si può concludere con 
Leopoldo Piccardi: « Le critiche ri
volte al progetco sono gravi, non tali 
da travolgerlo. Esso può essere appro
vato soltanto a condizione che siano 
accolti gli emendamenti necessari. Sia 
chiaro, infine, che la sua approvazione 
non potrà essere barattata con l'ac
cantonamento di un'opportuna legisla
zione sul divorzio ». 

PIETRO A. BUTTITTA liii 
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Gaetano Salvemini, Preludio alla secon
da guerra mondiale, Milano, Feltri
nelli, 1967. 

N ella recente commemorazione di 
R Salvemini fatta al Teatro Eliseo a 
om~ l'll dicembre, Ernesto Sestan, 

esaminando da par suo il contributo 
portato da Salvemini alla storia della 
politica estera, disse: « Delle varie ope
r~, s~veminiane in argomento, quella 
p1u significativa, più elaborata, quella 
che ha tratti più marcati di opera vera
me~te. storica, quella che attraverso i 
suoi_ r~maneggiamenti ed ampliamenti 
~ostttu1_sce quasi un opus continuum è 
indubbiamente il Mussolini diplomati
co » (Astrolabio 18 dicembre 1966, 
p. 34 ) .. E senz'altro è l'opera alla quale 
ha ded1:ato la maggiore attività e il più 
grande impegno per più di 'Venti anni. 

Parlando dell'edizione uscita da La
terza nel 1952, scrisse: «Il libro Mus
solini diplomatico può essere conside
rato . come la quarta edizione, rifatta 
da c1~a a fondo, di un libro, che fu 
pu?~hcato prima in francese nel 1922, 
P?t tn italiano nello stesso anno, e poi 
dt nuovo in italiano nel 1945. Le pri
me due edizioni rimasero sconosciute, 

, 

ROOSEVELT 

P quasi, in Italia, data ,Ja temperie del-
ora; della terza pubblicata nella con

fusi_o?e del 1945, temo sia sfuggita la 
not1z1a a molti. Questa nuova edizione, 
ag.giornata con l'aiut2 delle fonti pub
blicate negli ultimi anni - principal
mente dei documenti inglesi e ameri-
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cani - rimarrà, credo, l'ultima. Non 
perchè io la consideri il non plus ultra 
di quanto si possa dire, ma perchè 
non posso credere di campare ancora 
il tempo, che sarebbe eventualmente 
necessario, a rifarla. Succederà un al
tro volume: La conquista dell'Etiopia: 
1933-36. Per quanto io so, sarà questo 
il primo in cui quel soggetto sia stato 
metodicamente trattato». 

Questo secondo volume avrebbe do
vuto uscire pochi mesi dopo, ma Sal
vemini era di una scrupolosità, anzi 
incontentabilità tali che non si stan
cava mai di rivedere, ritornare su quel
lo che aveva scritto, per correggere, ag
giungere, tagliare. Quindi, essendo 
stata annunziata la pubblicazione di 
nuovi documenti, volle attendere, e 
cosl il secondo volume non usd in 
italiano, usd, invece, in edizione com
pleta, nel 1953, in inglese. 

Lotta a oltranza al fascismo. L'av
versione di Salvemini al fascismo, e 
cioè ad un regime che sopprimeva la 
libertà e offendeva la dignità um-tna 
e la giustizia, si manifestò fin dagli 
albori del movimento e fu una avver
sione irriducibile. Andato in esilio potè 
conoscere direttamente quello che al
l'estero pensavano del fascismo e come 
lo giudicavano. Mentre gli ambienti de
mocratici lo condannavano apertamen
te, quelli conservatori di Francia ed 
Inghilterra lo consideravano con favore 
e come il regime che senz'altro si me
ritava il popolo italiano. La grande 
maggioranza dell'opinione pubblica poi 
si atteneva a quello che pubblicavano 
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scrisse di lui che durante i 21 anni 
della sua dittatura « aveva sollevato il 
popolo italiano dal bolscevismo, in cui 
avrebbe potuto sprofondare nel 1919, 
per portarlo in una posizione in Euro
pa quale l'Italia non aveva mai avuto 
prima. L'alternativa al suo regime 
avrebbe potuto essere un'Italia comu
nista ». 

Contro queste opinioni prevalenti 
all'estero insorse Salvemini ed iniziò 
subito una intensa campagna, con con
ferenze e articoli di giornale, per sfa
tare le leggende create dal fascismo, in 
particolare quella di aver salvato l'Ita
lia dal bolscevismo, per illustrare i me
todi di violenza coi quali il fascismo si 
era impadronito del potere e vi si man
teneva, per condannare tutta la sua 
azione di governo, per difendere il po
polo italiano, costretto a sottomettersi 
al dominio fascista dalle violenze. Nel 
1927 comparve la prima edizione del 
libro The Dictatorship in ltaly, nel 
quale esaminava le origini e l'affermar
si del fascismo, le complicità che ave
va avuto, la salita al potere, il regime 
dittatoriale instaurato in Italia. Ora, 
per rimanere fedele ai motivi della sua 
campagna contro Mussolini, Salvemini 
non poteva limitarsi alla politica inter
na, ma era inevitabilmente indotto ad 
esaminare anche la politiai estera, alla 
prima strettamente legata. La politica 
estera era il punto debole del regime 
fascista. Infatti è quella che per lo più 
costituisce il tallone d'Achille delle dit
tature e appunto in politica estera si 
è avuto il maggior fallimento del fa
scismo e di Mussolini, e l'esito infelice 

CHAMBERLAIN, DALADIER, HITLER, MUSSOLINI E CIANO A MONACO 

i giornali, che nella maggioranza erano 
l'eco della propaganda fascista. Su quel
lo che pensavano gli ambienti conser
vatori inglesi abbiamo l'autorevolissima 
testimonianza di Churchill, che definl 
Mussolini « grande uomo » e per ven
ti anni lo ammirò, e ancora noi 1951 

e tragico della guerra uscita da quella 
politica è quello che ha provocato la 
caduta dell'uno e dell'altro. 

La politica estera del Duce. E' noto 
che la politica estera in genere è cono

-+ 
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sciuta veramente da pochi, ma Salve
mini vi era penetrato a fondo. L'in
teresse per essa era sorto in occasione 
della guerra libica, ma si era intensifi
cato in occasione della prima guerra 
mondiale, e da allora cominciò ad occu
parsene di proposito con diversi studi 
che vedranno la luce nel IV volume 
degli scritti di politica estera. Quindi 
era perfettamente in grado di affronta
re con la dovuta preparazione anche la 
storia della politica estera del fasci
smo. 

La politica estera, come del resto 
qualsiasi politica, ha suoi procedimen
ti e metodi tecnici, posseduti dai diplo
matici, i quali, perciò, vi portano un 
contributo fondamentale. Con Musso
lini, invece, i diplomatici vennero rele
gati nel ruolo di semplici funzionari, 
mentre tutte le direttive, anche quelle 
che ho dette tecniche, venivano da lui. 
Anche in politica estera, e non poteva 
essere diversamente, fu un dittatore: 
« un uomo solo pensava, voleva ed agi
va per tutti ». Ai diplomatici rimane
va solo il compito di trasformare in for
mule le sue disposizioni, presentare al
l'estero « la cosl detta rivoluzione fa
scista in una veste di serietà », e far 
di Mussolini « un uomo di Stato; 
nascondendo il più possibile il dema
gogo agli occhi altrui ». E anche qui la 
conferma autorevole cc la dà Churchill, 
il quale scrive che Mussolini « aveva 
esercitato un controllo quasi assoluto 
sulla politica estera italiana e non po
teva gettare nessuna responsabilità sul
la monarchia, le istituzioni parlamen
tari, il partito fascista e lo Stato Mag
giore Generale. Tutto ricadeva sulle 
sue spalle ». 

Fedele al culto della verità. Ora, 
ammesso che Salvemini aveva tutta la 
competenza per trattare di storia della 
politica estera ci si presenta la doman
da se sia da ritenersi imparziale. Data 
la sua personalità e i suoi meriti di 
storico la domanda potrebbe sembrare 
superflua. Tuttavia dobbiamo conside
rare che fu un antifascista irriducibile; 
che combattè per quanto potè il movi
mento; che venne arrestato e processa
to quale collaboratore del giornale clan
destino Non mollare; che per sfuggire 
alle persecuzioni fasciste dovette ripa
rare alJ'estero, e questo forse lo salvò 
dagli eccidi degli antifascisti che insan
guinarono Firenze nell'ottobre 1925. 
Ora alla domanda risponde egli stesso 
nella prefazione, dichiarando aperta
mente di non voler « far credere di 
essere imparziale », anzi si professa 
«parziale contro Mussolini e contro i 
suoi complici di qualsiasi denominazio-
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ne, italiani e non italiani ». Ma, ag
giunge: « non è lecito rimanere impar
ziali fra verità e falsità », e « quando 
una conclusione è stata raggiunta in 
base a prove sicure, non ci possono es
sere due verità diverse. Se una afferma
zione è vera, l'opposta è falsa». L'im
parzialità impegna a dire che il « bian
co è bianco e il nero è nero; il bene 
è bene e il male è male. O di qua o 
di là». Per temperamento ed educa
zione Salvemini è «o di qua o di là». 
Egli ci dice che i suoi maestri gli in
segnarono che ricercare la verità è que
stione « oltre che di metodo storico, di 
probità intellettuale e di serietà mo
rale ». A questi principi e al culto della 
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verità si è mantenuto fedele per tutta 
la vita, senza riguardi per nessuno, sen
za badare se quello che affermava 
avrebbe giovato alla sua tesi o no, a 
costo anche di «rompere amicizie che 
per molti anni gli erano state prezio
se ». Con piena coscienza quindi poteva 
affermare: « Non fui mai a servizio di 
nessuna propaganda Servii la verità 
perchè quella, secondo me, era la ve
rità ». Ed aggiunge che ha « arrisc~ia· 
to un'affermazione solo dopo aver otte
nuto la certezza di non poter essere 
confutato ». 

Con queste idee non fa meraviglia 
che egli dimostri una scrupolosità estre
ma. Non si accontenta mai di quello 
che ha trovato, ma insegue instancabil
mente altri documenti e altre testimo
nianze, ed ha un fiuto meraviglioso nel
lo scovarli: « infaticabile escavatore di 

testi documentari » lo ha definito il 
Salvatorelli. Non trascura nemmeno i 
particolari più minuti: « La verità v~ 
rispettata sempre anche se si tratta ~· 
piccolezze»; « sono pedanterie, ma bt· 
sogna far meglio che si può quel che 
si fa»; e ancora: «Si perderà tempo, 
ma occorre le cose o farle bene o non 
farle affatto ». 

L'cc esame di storia » di Salvemini. 
Accingendosi poi a trattare una mate
ria infuocata, la sua preoccupazione è 
stata quella di tenersi « sempre in guar
dia contro il proprio preconcetto ». 
Non ha mai arrischiato un'affermazio 
ne senza essersene procurata la prova, 
e si è sempre proposto il problema:. 
« Se fosse qui presente a contraddirmi 
un intelligente e ben informato am· 
miratore del regime fascista italiano: 
potrebbe smentirmi e in base a quali 
prove? ». Proprio su questo punto f~ 
estremamente fortunato: infatti la pri· 
ma edizione venne letta e postillata da 
Mussolini in persona. Il risultato fu 
che solo un particolare risultò falso, la· 
sciando però intatta la sostanza del rac· 
conto, cosicchè Salvemini conclude: 
« Potrei pensare di non aver passato 
male il mio esame di storia innanzi ad 
un professore che aveva ogni interesse 
a bocciarmi». 

Seguendo scrupolosamente i criteri 
che abbiamo indicato, Salvemini ana· 
lizza il personaggio, le sue idee ori· 
ginarie, i cambiamenti successivi di es· 
se, la sua assoluta impreparazione in 
politica estera, l'ignoranza delle linee 
generali della situazione internaziona
le, e quindi fa sua impossibilità di in· 
filare la via giusta, i cambiamenti im· 
provvisi di direttive, i mezzi e le solu· 
zioni contrastanti. 

La spiegazione di tutto questo ce la 
dà il criterio fondamentale seguito da 
Mussolini e che il Salvatorelli ha in
dicato del « prestigio personale». Quel· 
lo che cercava erano successi immedia· 
ti, «da sfruttare - come dice Guari
glia - ai fini del consolidamento in
terno del Paese, e non sempre si cura· 
va se questi successi fossero reali od 
apparenti, effimeri o duraturi»; ba· 
stava che servissero « ad illudere le cosl 
dette masse, che naturalmente nulla 
possono comprendere dei complessi fe
nomeni internazionali e discernere in 
essi il vero dal falso, l'illusorio dal 
reale, i1 transitorio dal permanente ». 

In sintesi, come scrive Salvemini, 
« Mussolini tendeva a raggiungere due 
scopi: primo - e più importante -
richiamare ogni giorno in tutto il mon
do l'attenzione del pubblico su di sé; 
poi, per citare la frase coniata dai suoi 



interpreri, impedire la cristallizzazione 
della situazione europea. In altre paro
le, cercava di tenere l'Europa in uno 
s~ato permanente di disordine, che un 
giorno o l'altro gli permettesse di ar
raffare qualche cosa in qualunque par
e:. Ogni improvvisazione doveva rag
giu~g~re risultati grandiosi... In realtà 
ogni improvvisazione approdava a nul
la ». Pensava che astuzia e furberia fos
sero i migliori mezzi per ottenere il 
successo e dimenticava che le relazioni 
c~n l'estero si basano su un rapporto 
di forze, e che non poteva indurre gli 
stranieri ad obbedire ai suoi voleri 
rompendo loro le reste come aveva 
f~tto con gli italiani. Insomma, come 
d~ce Guariglia, <' il concetto mussoli
niano era basato su un errato calcolo 
delle for7e altrui ». Sempre Guari1dia, 
che fu al Ministero degli Esteri nel pri
mo decennio fascista e quindi conobbe 
da vicino l'azione di Mussolini affer
ma che 11 quell'uomo mancava~o « al
cu.ne delle qualità dell'uomo di Stato 
(~1oè la pazienza nel sopportare certe 
situazioni e la freddezza nel giudicarle). 
n.onchè di quell'altro senso che può dir
si della conviven7a internazionale e del 
retto giudizio delle forze morali e ma
teriali che la compongono». 

Mussolini in cerca di successo. 
Confo~mi alle sue qualità personali 
rano I metodi. Vittorio Emanuele Or
ando ~a scritto: <' Raggiungere uno 

scopo in maniera pacifica e normale, 
attraverso mezzi normali, non soddi
sfa. l'orgoglio di un dittatore. Per ap
parire sempre al popolo come un su
peruomo, occorre che la sua polittca 
proceda per via di atti inaspettati, 
1':11Provvisi, violenti, il cui scopo prin
cipale sia di sbalordire, stordire, far 
felpo. Ma sopra tutto il dittatore pre-
eriscc le dimostra7ioni di forza per 

la forza, il cui vertice è la guerra di 
conquista ». 

Di qui la mancanza di qualsiasi pia
no ?efiniro e l'uso di espedienti di
v~rs1 secondo l'umore mutevole della 
giornata, il ricorso a mezzi e <;oluzioni 
contrastanti, e, ogni volta che si tro
vava di fronte a delle resistenze, alle 
minacce, ai discorsi truculenti e belli
cosi, alle previsioni di una guerra a 
scadenza più o meno breve, all'argo
?'le~to demografico di una popolazione 
Italiana superiore alle risorse del Pae
se, e quindi posta nella necessità di 
e~pandersi o di esplodere, alla revi
sione dei trattati, alla sottoscrizione di 
Jolti patti, senza pensare nemmeno 
on ranarnente alla loro efficacia, ma 
co~siderandoli pezzi di carta. Anche 
q.u1· mirava al successo personale, os
sia - come dice Guariglia - si trat-
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tava del « solito sistema di Mussolini, 
di giungere ad un accordo purchessia , 
sfruttandone gli immediati e transitori 
risultati a scopi impressionistici... e 
poi ricominciare da capo». 

Eppure, non ostante rutto que~ro 
fino al 1940 Mussolini fu lodato, am
mirato in molti ambienti esteri. Come 
mai? Non fu soltanto effetto della 
propaganda, ma anche e sopra rutto 
perchè Mussolini faceva il gioco della 
Francia e dell'Inghilterra. E qui Sal
vemini ci dà un quadro, naturalmente 
sommario, ma preciso ed eloquente, 
della situazione europea e della larga 
coincidenza di interessi che legava le 
due potenze occidentali a Mussolini. 
Così l'ostilità contro la Società delle 
Nazioni trovò facili consensi nnche in 
Francia ed Inghilterra, che da una 
Società delle Nazioni realmente effi
ciente si attendevano una limitazione 
della loro sovranità. Filofascisti erano 
gli ambienti conservatori per paura del 
bolscevismo a che volevano elev.ue 
un antemurale contro la Russia, e in 
questo disegno Mussolini cd Hitler 
erano alleati preziosi. Il primo solle
vava l'entusiasmo in tutto il mondo 
fra quei « datori di lavoro. che avreb
bero voluto vedere gli scioperi pro 
scritti e i salari tenuti bassi ». Musso
lini faceva « cose meravigliose )) e 
« aveva ottenuto grandi succes<;i nel 
disciplinare la nazione », così dichia
ravano quei banchieri che gli fecero 
prestiti, ricevendone una provvigione 
del 10 per cento sulle operazioni. 

L'avvenimento che maggiormente di
mostra la complicità dei governi fran
cese ed inglese è la guerra it alo-etio
pica, alla quale è dedicata gran parte 
del libro. Con una esposizione prccis.1 
ed affascinante Salvemini dimostrn che 
tutta l'azione della Società delle Na
zioni fu una commedia, puramente per 
darla a bere al grosso pubblico. 

Ora tutta l'attenzione data da S.11 
vernini alla situazione internazionale 
giustifica anche il titolo di Preludio 
a preferenza di quello di \f1mnlilli 
diplomatico. 

H o già detto quanto tempo e quan
ta attività abbia dedicato Salvemini a 
questo libro, e si comprende quindi 
come vi fosse attaccato più che agli 
altri e lo considerasse una delle mag
giori, se non la maggiore delle sue 
opere storiche. Cosicchè dopo averci 
lavorato tanto il 9 gennaio 1952. po
teva scrivere con <;icura coscienza ,1 

Laterza: «Nell'insieme credo di non 
poter essere scontento della min fa
tica. Chi vorrà buttar giù il mio edi
ficio, avrà parecchio lavoro da fare ». 

Non si ingannava! 
AUGUSTO TORRE • 
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