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TAVIA'òl E TRl'.Ml'LLON! 

SIFAR 

N on vi è davvero bisogno d1 sono
lincarc l'interesse eccezionale sol

levato nella opinione pubblica dal col
po di scena che ha bruscamente inter
rotto l'iter giudiziario dd processo De 
Lorenzo-Espresso. Eccezionale nelle 
cronache giudiziarie, in un processo di 
tnnto rilievo politico, il capovolgimen
to delle parti determinato dall'inter
vento del pubblico ministero, ed assai 
gradita la dimostrazione di piena ed 
aperta indipendenza di spirito e di giu
dizio ch'essa ha offerto. Viviamo in 
tempi di cosl scadente moralità pub
blica che vien fatto di considerare co
me una lieta sorpresa questa constata
zione, e di augurarci ch'essa serva di 

esempio. Ricordiamo, per restare in 
materia, che il giudice istruttore non 
ha ancor preso le sue decisioni sugli 
atti della commissione Beolchini che 
gli sono stati rimessi dal Ministro del
la Difesa. 

E' sulla portata di quesco intervento, 
rosl fuori dell'ordinario, del magistra
to e sui suoi possibili sviluppi che con
viene piuttosto intrattenersi. 

Una sconfessione. Si deve anzitutto 
rilevare una prima sconfessione del
l'autorità governativa superiore che è 
implicita nella richiesta del magistrato. 
Sono invero i particolari emersi dal 
~estimoniale che hanno motivato il giu-

diz10 e la richiesta d'incriminazione ~el 
gen. De Lorenzo, non il fatto gene~ico 
e preliminare delle misure srraordina· 
rie di ordine pubblico ordinate nel lu· 

glio 1964. ., un 
Queste erano in quel tempo ~1~ . 

fatto notorio negli ambienti pohuci e 
giornalistici. E' risultato che risolt~ la 
crisi ministeriale, tutto, misure e. _h~te 
di deportazione, era caduto nel p1u m· 
disturbato dei dimenticatoi. Sarebbe 
in prima istanza da accertare se e peller· 
chè quei fatti e la individuazione d a 
loro responsabilità non abbiano soll~; 
valo la minima curiosità nel Capo UJ 

S.M. della Difesa, dal quale dipe~deva 
il SIFAR e nel Ministro della Difesa. 
Il gen. De Lorenzo è dopo di ~ll?ra 
rimasto tranquillamente ed attiv1suc~· 
mente alla testa dell'Arma dei carabi· 
nieri ancora due anni, prima di assur· 
gere a più alti destini. Segno di libe:a· 
zione di responsabilità o di compia· 
cente tolleranza? 

La richiesta del pubblico ministerll 
non è la sentenza del Tribunale, 
quale può riservarsi di procedere oltre 
nell'accertamento delle circostanze ge· 
nerali e delle modalità dell'operazione 
patakossesca. Ma è già un punto .fe:· 
mo, che indica Lre necessità di chiari· 
mento nella sua 102ica ineccepibile e 
coraggiosa: respons;bilità particolari e 
personali del gen. De Lorenzo di even· 
tuale carattere penale nella condotta 
della operazione; responsabilità di ca· 
rattere militare; responsabilità di ca· 
rattere politico nella creazione di una 
situazione cosl abnorme. 

Le complicità. La prima procedura 
di accertamento non può esser altra 
che quella obbligatoriamente indicata 
dal magistrato. La seconda spetta al 
Ministro della Difesa, al quale la stes: 
sa richiesta del magistrato vieta orm~J 
di trincerarsi dietro l'attesa del giud1· 
zio del Tribunale, come lo vieta la i~· 
dignata reazione dell'opinione pubbli
ca che egli non può non raccogliere. 
Sono emerse in modo clamoroso e pub
blica mente scandaloso a carico del co
mandante dei carabinieri . dei più alti 
ufficiali dell'Arma e del SIFAR respon· 
sabilità che occorre siano chiarite nella 
sede disciplinare di spettanza del Mi· 
nistro. E con esse siano chiarite le 
eventuali complicità che le hanno co· 
perte. 

E' da respingere fermamente la in· 
tcrpretazione malevola che vede nella 
via indicata dal pubblico ministero una 
possibile soluzione indolore della ver· 
tenza, rimessa alla lunga ad un incerto 
e lontano procedimento giudiziario. 
Ma non è da nascondere la preoccupa· 
zione corrente rc:lativa ali 'impiego del 
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se~reto. d~ stato o del segreto militare 

pe atti d1 cosl pubblica e maleodoran
te natura. 

U~a lettera allarmante. Può parti

~~ a~mente allarmare la lettera del gen. 

Jlieri, comandante dell'Arma, al Pre

s~ ~nte del Tribunale. Spiace che l'ini-
ziati d. va 1 un valoroso generale possa 

~arer ispirata al desiderio di una cat· 

ttva copertura di cose colpevoli. 

Questo giornale occupandosi di que

st7 fastidiose ma dolorose vicende ha 

durato sempre e soltanto al ritorno 

ella normalità e della serenità nella 

turbata vita dell'organizzazione milita

re . ed alla affermazione in essa di una 

~h.tara coscienza èivica. Sa che questo 

~ il ?eside~io della grande maggioranza 

degli st~s1 capi militari, a cominciare 

a queW dell'Esercito consapevoli che 

solo la franca verità' può estirpare il 
malessere e il sospetto 

Su un piano più ampio che oltre gli 

landali del SIF AR messi in luce dal

t C:Ommissione Beokhini ed i fatti del 

dugho 1964 comprende il governo sia 

.el SIFAR sia dell'Arma dei carabinie

rd s~lo un'inchiesta parlamentare era 

l ~ m grado di far luce. Il rifiuto del

a tnchiesta e le manovre d'insabbia

mc?to che possono essere tentate in 

Vfrte direzioni faranno maggior danno 

a Governo. 

Sta facendo e farà sicuro danno al 
c~edito pubblico ed alla fede democra

tica ~i cui si proclama paladina l'ap

P<>~g!o implicito ed equivoco che la 
P<>httca governativa sembra voler dare 

alla insurrezione della destra in difesa 

dei generali. Dalla complicità del si

l~n.zio si scivola alla omertà con i par

tigiani delle liste di proscrizione. Ri

durre una lesione della libertà civile 

Perpetrata con tanta leggerezza e sicu

rezza d'impunità ad una « faida di ge

nerali », da ricoprire pudicamente al 

la 1'ita politica 

più presto come fa il gatto, è una pro

va esemplare del sottofondo davvero 

sovversivo di questa destra. 

Il dato permanente del sottofondo 

di questo giacobinismo reazionario è la 

legittimità, anzi il dovere del loro Stato 

cli tener pronti piani OP. di emergen

za sempre e soltanto contro i comuni

sti, mai contro i reazionari. Che in un 

paese libero si possano creare cosl im

punemente situazioni, forze, strumenti 

di potere alla mercè della volontà di

screzionale di un uomo solo è devia

zione che i democratici devono voler 

cancelJata per sempre con risoluta in

transigenza. E con attenta permanente 

vigilanza. 
FERRUCCIO PARRI • 

SANITA' 

la tredicesima 
fatica 

S i è , ormai da molti anni, imposta 

anche nel nostro paese la esigen

za di un riordinamento generale e in

cegrale del servizio reso in Italia dagli 

ospedali - disordinato, viziato <la trop

pe interferenze particolariste ed asso

lutamente inadeguato - e di una radica

le riforma guidata da principi sociali e 

tecnici organici e razionali. Studi e pro

getti di commissioni autorevoli, dibat

titi senza fine in Parlamento ed in se

no alla categoria dei medici attestano 

la diffusa consapevolezza che il disor

dine, il ritardo, l'arretratezza delle no

stre regioni più povere ci pongono al

l'ultimo gradino per questa qualifica

zione di civiltà dei grandi paesi bene

ficiati dall'avanzata - non esente da 

veleni - della più recente rivoluzione 

industriale. Partendo dal giudizio stori

co che sempre c'interessa, ed è un giu

dizio di responsabilità politiche, non 

possiamo non rilevare il peggioramen

to della situazione rappresentato dal 

dominio democristiano. E' la solita re

sponsabilità che nasce dalla sua con

dizione obiettiva di maggior rappre

sentante degli interessi costituiti, non 

solo religiosi, non corretta da una suf

ficiente consapevolezza dei doveri di 

giustizia e di riforma dello Stato. La 

carenza o insufficienza dell'azione cen

trale ha esteso e rafforzato la rete de

gli istituti religiosi, delle cliniche spe

culative, delle categorie mediche privi

legiate, tutti nemici naturali di un'ope

ra riformatrice. Ed è il solito, mono

tono discorso della democrazia di epi

dermide. 

ALOJA 

Tre temi. Venuta l'ora del centro-sini

stra si è cominciato a intravedere fuor 

del mito e della fuggevole retorica an

che la sicurezza sociale, per quanto con 

incertezza di vedute e di programmi 

concreti. Forse tre ne sono i temi più 

corposi, grevi di portata finanziaria, 

ma di maggior interesse per l'Italia 

della povera gente: pensioni di vec

chiaia, assistenza sanitaria, cure ospe

daliere. Nel secondo tempo del centro

sinistra la programmazione ha formu

lato un quadro programmatico genera

le. Non gli si può far torto della gene

riatà forse inevitabile. Si può far torto 

all'impostazione generale del program

ma, deformata dalla prevalenza di una 

visuale economicista. Anche da questa 

dipenderà se per lunghi anni la strada 

della sicurezza sociale resterà quella 

delle buone intenzioni. 
Nel piano delle cosiddette riforme 

di struttura pensioni e previdenza sono 

rimaste nel limbo. E' rimasta ed è 

emersa la legge ospedaliera. Se si in

tende un moderno, organico, razionale 

servizio ospedaliero come centro mo

tore, direttivo, coordinatore di tutte le 

forme di assistenza sanitaria, come uti

lizzatore della ricerca scientifica e del 

perfezionamento che sono condizione 

di progresso, questa legge può ben an

noverarsi tra le riforme di struttura. 

E' merito chiaro del Ministro Mariotti 

di essersi impadronito di questa idea. 

guida, e di aver tenacemente voluto ed 

ottenuto anche nel programma del ter

zo centro-sinistra un posto di priorità 

alla riforma ospedaliera 

Te~tazioni insabbiatrici. La lunga 

resistenza, la forte tentazione pregiudi

zialmente insabbiatrice che Mariotti ha 

dovuto superare non dipendeva tanto 

da opposizioni di principio quanto dal

la volontà di tutela privilegiata delle 

istituzioni confessionali che operano in 

questo campo e dalla consapevolezza 

che l'avveduto Presidente del Consi

glio ed il suo partito avevano degli in

finiti chiodi a tre punti che una ri

forma incisiva avrebbe incontrato sul

la sua strada cosl infestata da privilegi 

e malcQstume amministrativo. 

Ed è cosl cominciata ]a lunga odis

sea parlamentare della legge ospedalie

ra ora finalmente approvata. Il dibatti

to alla Camera, in Commissione ed in 

~ula, ne ha fatto una minuziosa, pun

ngliosa macinazione, tribolata da insi

die e sospetti ogni poco risorgenti di 

volontà ostruzioniste. Al Senato la di

scussione ha potuto svolgersi più rapi

damente, ed anche più serenamente, 

...... 
5 



La vita politica 

ma sempre assai impegnata. La cate
goria dci medici ha una forte rappre
sentanza parlamentare, ed è tradizio
nalmente la più intrattabile. 

L'azione delle sinistre. Chi ha vinto 
nella lunga battaglia? Va premesso che 
anche questa era una contesa tra forze 
politiche, nella quale ha assai giovato 
l'azione stimolatrice delle sinistre di 
opposizione, ma la difficoltà maggiore 
di resistere alle forze ritardatrici di de
stra toccava ai socialisti. Si è avuto la 
impressione che la ste~sa ~~mocrazia 
Cri:.tiana abbia dovuto 1IDpor:.1 qualche 
poco a certe resistenze inter~c . e eh~ 
la sfibrante battaglia avesse mfme rt· 
dotto il proposito del Ministro a sal· 
vare il salvabile. 

Si deve ancora rilevare come un si
curo bilancio tra il positivo ed i di· 
fetti, le rese e le lacune è permesso 
solo ad un competente, tanto la mate
ria è tecnicamente complessa, intricata 
e problematica nelle sue ric~r~he ~i 
equilibrio organizzativo. amm1.ntstrat1· 
vo e - diciamo - corporativo. Ed 
ancora non possono essere svalutate le 
difficoltà ogg~ttive della situazion~ 
reale delle abitudini e degli interessi 
cosl ~adicati. La sicurezza sociale come 
servizio nazionale declassata a indu· 
stria lucrosa di cliniche, vicarie soprat
tutto in certe regioni degli ospedali 
mancanti delle inefficienti e antiquate 
opere pie. Burocratizzazione che impc· 
disce persino il ricovero di urgenza. 
Consigli di amministra7.ione inesiste?
ti o gestiti da politicanti. Gerarc~t~ 
ospedaliere dittatoriali e irresponsab1lt. 
Camorre abituali nella scelta dei me
dici. Inimicizia di clinici e chirurghi 
contro vincoli limitatori dell'attività 
professionale. Dare ordine e regola ai 
concor~i. alla carriera, ai guadagni è 
sempre parsa la tredicesima fatica di 
Ercole. 

L'on. Mariotti non è un Ercole. Ha 
largamente ceduto. Sa che la sinistra 
ha ragione nel giudicare soprattutto 
inadeguata, in prima linea per la mo
destia finanziaria, la sua riforma. Tut
tavia ha alcune idee chiare in testa a 
cominciare dalla convinzione che solo 
la coscienza dei sanitari di adempiere 
ad una responsabilità nazionale potrà 
permettere alla sicurezza sociale di es· 
sere una cosa seria. La riforma ha crea
to me-Lzi e possibilità di garanzie, 
strumenti di direzione e vigilanza cen· 
tralc, di responsabilità refionale e lo· 
cale che se adoperati con costa02a e 
coerenza potranno dare buoni frutti. 
Sa anche però che ne sarà condizione 
una volontà politica realizzatrice. 

DONATO• 
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QUAIIINTA' 
lii I E SNSTRE? 

Pubblichiamo due lettere sull 'ap
pello per l 'unità delle sinistre lan
ciato da Ferruccio Parri nei giorni 
scorsi. Ad esse segue la risposta 
di Parri. 

e aro Parri, ho appreso dai giornali 
la posizione da te assunta in vista 

delle prossime elezioni, quale risulta 
da una dichiarazione da te fatta anche 
a nome di un gruppo di amici: persone 
alle quali va tutta la mia stima e con 
le quali ho potuto spesso constatare 
un margine più o meno ampio di. ~o
mune sentire polit.:o. Quella posmo
ne non è però la mia. Ma non ti indi
rizzo questa lettera per far prendere 
atto di questo mio desiderio. Che l_a _di
chiarazione da te formulata non fil tm
p~gni risulta già dalla mancanza del mio 
nome fra quelli degli aderenti. Ti in
dirizzo questa lettera per esprimerti 
qualche preoccupazione, che a te sarà 
facile rimuovere, per l'impressione che 
potrebbero avere i lettori e l'opinione 
pubblica in generale di un mutamento 
della linea seguita finora dall'Astrola
bio e dalla funzione che il giornale ha 
fin qui esercitato e deve, a mio avviso, 
continuare a esercitare. 

L'Astrolabio nacque nel marzo 1963, 
quando il primo esperimento di gover
no di centro-sinistra stava volgendo al
la fine. E intorno all'iniziativa si rac
colsero persone, unite da rapporti di 
personale amicizia e di precedente col
laborazione politca, ma talvolta divise 
nel giudizio sulla situazione che era 
allora in corso di sviluppo. Gli uni ap
partenenti a partiti diversi, di governo 
o di opposizione; altri estranei ai parti
ti, variamente collocati rispetto alla li
nea che divideva lo "chieramento di go
verno da quello di opposizione. Ciò 
non impediva che concordemente rite
nessimo di poter fare qualcosa insieme. 

la prot<!sta dei giovani 

La divisione tra governo e opposizione 
è indubbiamente importante e nessuno 
può ignorarla, specie quando è chiama· 
to ad esercitare il suo dovere di diretto
re, ma fortunatamente non scava un 
abisso incolmabile tra coloro che si al· 
lineano sull'una e quelli che si schie
rano sull'altra posizione. Vi sono moti
vi e problemi che possono essere sen· 
titi, e talvolta concordemente sentiti. 
da uomini dello schieramento governa. 
tivo e da uomini dell'opposizione: co
sa che tanto più facilmente accade 
quando la linea di displuvio tra le due 
zone viene a spezzare antichi legami e 
antiche affinità. 

Questo, appunto, era accaduto di 
fronte alle esperienze del centro-sinistra. 
Credo che in noi che ci siamo raccolti 
intorno all'Astrolabio esistesse un for
te senso di insoddisfazione, di delusio
ne, di fronte alle prove del centro·si· 
nistra. Ma alcuni di noi - e fra que
sti mi trovo anch'io - hanno sempre 
ritenuto, e ritengono, che un'opera di 
critica e di contestazione possa essere 
svolta senza uscire dall'area delle forze 
che partecipano allo schieramento di 
centro-sinistra, nella quale assumono 
così la po~izione e la funzione di una 
opposizione interna: animati, vorrei di
re, con una confessione del tutto per
sonale, non tanto dalla speranza di ra. 
pidi sviluppi che consentano al cen
tro-sinistra grandi realizzrui:ioni, quanto 
dalla convinzione che a nulla valga an
dare aJ ingrossare le file di un'opposi
zione dimostratasi inferiore ai propri 
compiti. A quello di esercitare un con· 
trollo efficace sul governo, compito che 
l'opposizione ha svolto e svolge in mo
do insoddisfacente a quello di offrire 
al paese un'alternativa di governo, com
pito di fronte al quale l'opposizione è 
del tutto carente. Altri fra noi, depo-



I sta ogni speranza sulle possibilità che 
il centro-sinistra avviasse quel serio 
processo di trasformazione democrati
ca per il quale, almeno secondo le pro
messe dei suoi fondatori e fautori, es
so era sorto, più inclini alla fiducia 
nella capacità attuale delle forze di si.
nistra di costituire una valida alterna
tiva di governo ritencnvano e ritengo
no che la sola battaglia da impegnare 
oggi sia quella contro le posizioni go
vernative. 

L'incontro, nell'Astrolabio, di queste 
diverse posizioni ~ stato, a mio avviso, 
assai fecondo. Se il giornale ha potuto 
cosl assolvere la funzione che si era as
sunto, ciò è accaduto soprattutto per la 
tua insostituibile opera di direzione. 
Credo che, nel corso della ormai 
non brevissima vita dell'Astrolabio 
- sei anni, di questi tempi sono 
tutt'altro che pochi tutti noi che 
ci raccogliamo intorno al giornale abbia
mo sempre sentito, pur fra le inevita
bili e feconde divergenze, una piena 
rispondenza della linea da esso seguita 
con quelle che ci era parso di veder 
tracciata dai motivi comuni che ci ave
vano riuniti. Di quanto tu hai fatto e 
stai facendo per l'Astrolabio ti siamo 
profondamente grati, sapendo quale 
somma di sacrifici, di tempo e di ener
gie, il giornale richiede a te che, nella 
vita, non hai mai misurato i sacrifici 
personali. Nessuno avrebbe potuto 
chiederti che, in aggiunta a quei sacri
fici, tu non prendessi posizione di fron
te a quei problemi che dividono anche 
il nostro gruppo: né sarebbe stato ne
cessario chiedertelo, perché, qualunque 
sia la tua posizione personale, tu rima
ni per noi la più sicura garanzia di ri
spetto della linea del giornale e di as
solvimento della funzione per la qua
le esso è nato. 

Ma, perché fra coloro che seguono la 
nostra attività, come amici o come av
versari, non sorgano perplessità, que
ste cose era forse meglio dirle. E io te 
le dico soprattutto per fornirti l'occa
sione di pronunziare una parola per 
assicurare che l'Astrolabto continuerà 
a essere quello che è stato finora, no
nostante le posizioni che potranno as
sumere gli uomini che si raccolgono 
intorno ad esso, su quei punti sui qua
li, già in partenza, sapevano di poter 
esser.e divisi. In particolare, ora che 
stiamo entrando in un periodo preelet
torale, sarà bene assicurare che il gior
nale continuerà a sviluppare quei mo
tivi che possono essere colcivati con 
eguale impegno, anche se con diversi 
mezzi, da uomini che si collocano dal-
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l'una all'altra parte della linea di divi
sione tra governo e opposizione; e che 
questa divisione, che non potrà certa
mente essere ignorata, darà luogo a di
battiti che non impegneranno il giorna
le, come tale. 

In questi giorni votati alle espressio
ni augurali, l'augurio che io posso for
mulare è che sia per molti anni con
servata al paese una ineguagliabile e 
insostituibile presenza quale è stata ed 
è la tua, e che egualmente per lungo 
tempo sia assicurata all'Astrolabio la 
tua, senza pari, opera di direzione e 
di guida. 

Credimi, con devota amicizia, 

Leopoldo Piccardi 

e aro Parri, abbiamo preso visione 
del manifesto per l'unità delle si

nistre che porta per prima la tua .fir
ma. Tutti conosciamo ed apprezziamo 
la volontà che ti anima; tutti valutia
mo l'importanza del tuo giudizio indi
pendente e libero, che consideriamo 
una garanzia morale di alto valore. 

Ma proprio perché siamo abituati 
allo stesso tuo costume di verità e di 
schiettezza, non ti meraviglierai se ti 
esprimiamo in questa occasione le ra
gioni del nostro dissenso. Esso non si 
riferisce, è appena il caso di sottolinear
lo, alla prospettiva strategica che ti 
prqponi: la ragione stessa della nostra 
milizia politica si identifica in quella 
prospettiva, persuasi come siamo che 

la protesto operaio 

solo una forte sinistra, articolata ma 
unitaria, sarà capace di portare a una 
reale politica di riforme. A questo 
obiet tivo hanno sempre puntato e con
tinuano a puntare i nostri sforzi, per
sonali e di gruppo. 

Quello che ci sembra discutibile è 
invece il metodo di semplificazione del 
problema, implicito nel tuo discorso. 
Nulla di male, naturalmente, che alla 
vigilia delle elezioni un piccolo partito 
della sinistra italiana trovi un accordo 
con un partito maggiore, per assicurare 
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la presenza di propri rappresentanti in 
Parlamento; e neppure nulla di male 
che a questa operazione partecipi an
che un gruppo di compagni, che hanno 
preferito lavorare fuori dei partiti, per 
il raggiungimento di scopi che pure 
possono essere validi per noi. Ed è ap
pena il caso di aggiungere che verso 
questi nostri compagni noi conservia-· 
mo sentimenti di affetto e di stima per
sonale. 

Ma il dissenso nasce allorché si vo
glia fare passare un'operazione di que
sto tipo per un avvio a quella unità 
operativa delle sinistre che è nei nostri 
comuni voti. II problema, tu lo sai me
glio di noi, è di un'estrema complessi
tà: dura, e non idilliaca, è la sostanza 
delle questioni che esso comporta. Ci 
sembra pericoloso, proprio per i fini 
che ci proponiamo, far finta che que
ste questioni non ci siano; ci sembra 
politicamente infecondo che si creino 
delle confusioni fra esigenze elettorali, 
sulle quali non vogliamo neppure di
scutere, e scelte politiche di fondo, le 
quali chiedono una elaborazione ed una 
evoluzione comune di tutte le sinistre 
itali:me, che è appena ai suoi inizi. Con
tribuire ad obliterare la sostanza vera 
dei problemi coprendoli con una fac
ciata di comodo, com'è sempre quella 
elettorale, non ci sembra congruo al 
fine; e in politica, ciò che non è con
gruo è sbagliato. 

Ovviamente, alla tua posizione per
sonale ciascuno di noi avrebbe potuto 
rispondere con un'altra posizione per
souale, avviando un sempre utile dibat
tito politico. Se ora ti scriviamo in 
gruppo la ragione è una sola: che non 
vorremmo in alcun modo che la fun
zione, a cui crediamo molto, di Astro
labio e dei suoi Circoli potesse essere 
coinvolta in una posizione che non 
condividiamo. Abbiamo assunto con te 
i rischi e Ja responsabilità politica di 
questo giornale, perché·l'abbiamo con
cepito come una tribuna libera d'incon
tro delle varie articolazioni della sini
stra italiana, in una comune prospetti-" 
va futura. Non potremmo di conse
guenza accettare che Astrolabzo facesse 
sua una determinata proposta unitaria, 
che a nostro giudizio, per i motivi so
pra esposti, non facilita il raggiungi
mento dell'obiettivo di fondo. E vor
remmo da te la certezza che q~esta no
stra preoccupazione non ha ragione di 
essere. 

Con fraterni saluti. 

Ercole Bonaclna, Tristano Codlgnola, Anto
nio Glolittl, del Comitato di redazione; 
Rlcciardo Lombardi e Fernando Santi, del 
Comitato del garanti. 
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La vita politica 

La risposta di Parri 

Il documento politico che dà motivo 
di rammarico agli amici è frutto di 
iniziativa del tutto personale, alla qua
le l'Astrolabio è, e deve restare, asso
lutamente estraneo: lo confermo agli 
amici, ne avverto i lettori. 

Mi do conto del disappunto e delle 
preoccupazioni che la brusca sorpresa 
può aver sollevato. Poiché vi è certa
mente anche un errore mio, me ne 
scuso. Nulla mi rincrescerebbe più 
che incrinare vecchie amicizie, cemen
tate da lunghe lotte comuni, a me 
perciò particolarmente care. 

Ascolto con attenzione specialmente 
affettuosa la parola di Piccardi in di
fesa di quella certa tradizione di tri
buna libera che che si è stabilita intorno 
a questo settimanale. La sento anch'io, 
ed ho cercato di salvaguardarla meglio 
che ho potuto. Riconosco tuttavia che 
in tempi cosl agitati Piccardi fa bene 
a richiamarci al suo rispetto. 

Non mi nascondo gli inconvenienti 
ed i pericoli di confusione e di equi
voco che possono nascere se il Diretto
re dell'Astrolabio si ritiene obbligato 
ad assumere una posizione politica de
terminata. Per parte mia questa posi
zione impegna solo la mia responsa
bilità, e deve rimaner distinta dalla 
condotta del giornale, il quale non de
ve servire - come non è mai servito 
- da organo o strumento di nes
sun partito, di nessun gruppo, di nes
suna corrente, di nessuna politica elet
torale. Mi meraviglia un poco che gli 
amici socialisti possano aver dubitato 
della mia fedeltà a questo impegno. 

Non solo non concepisco abissi tra 
coloro che cercano nella lotta politica 
più giustizia e più libertà, ma sono 
ben d'accordo con tutti voi sulla im
portanza di un aperto continuo con
fronto critico se governato, se tempe
rato da questo spirito comune. E non 
vorrei neppur ridurre il nostro dibat
tito ad una questione di schieramento 
governativo o di milizia di opposizio
ne. Il mio discorso ed il mio proposito 
guardano più avanti, a quella energica 
e realizzatrice azione riformatrice che 
correntemente e sbrigativamente chia
miamo politica di sinistra, attuabile, 
come è ovvio, solo da forze di sinistra. 

Un'impressione inesatta può aver 
dato il mio appello, poiché se ne fa 
questione, in quanto è velato l'accen
no che si fa al partito socialista, ed in 
particolare alle sue forze di sinistra al
le quali sono sempre stato e desidero 
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restar vicino. Mi pareva doverosa da 
parte mia la maggior discrezione: il 
partito si troverà presto di fronte a 
decisioni elettoriùi importanti ed a1la 
sua conferenza nazionale. Non dovevo 
- mi è parso - aggiungere imbaraz
zi a quelli gravi di questo momento. 
Ma quale augurio migliore potrei far
mi che anche i socialisti del PSI, che 
si conservano socialisti, si uniscano in 
quello schieramento articolato ma uni
tario anche da voi auspicato? 

Devo aggiungere che, pur consape
vole che la strada è lunga, ma forse 
più delineata di quanto voi consideria
te, mi sono mosso giudicando doveroso 
assumere ora una posizione ed una re
sponsabilità definita. Se non lo avessi 
fatto in questa particolare occasione, 
non avrei mancato di farlo prima del
le elezioni, in linea col dissenso già 
pubblicamente manifestato sulla fusio
ne PSDI-PSI. Do qualche dispiacere 
e creo qualche imbarazzo. Ma lascia
temi dire che avanti tutto intendo ri
vendicare la mia libertà. 

Devo aggiungere, per essere sincero, 
che mi spinge una valutazione diversa 
dalla vostra, giudicando politicamente 
necessarie una rottura ed una svolta 
decisa. Non attendo certamente mira
coli data la vischiosità delle posizioni 
elettorali italiane. Ma bisogna che nei 
prossimi anni si determinino nel paese, 
nei partiti e quindi nel Parlamento 
mutamenti e risvegli di opinione ca
paci di produrre o preparare orienta
menti diversi sul piano internazionale, 
sociale, civile ed economico. Mi sem
bra che l'alternativa fatale sia un ra
ei.do scivolamento verso un centro-si
nistra immobilmente, congelatamente 
a mezza strada tra i minatori e l'ing. 
Valerio, produttivo di poche riforme 
di facciata e di molti discorsi, non sa
rà forse una tragedia, ma scivolando, 
scivolando, poiché siamo in tempi brut
ti alla fine potremmo trovare anche i 
colonnelli. 

Io son troppo vecchio per conten
tarmi di proteste e sermoni. Lasciate 
che per parte mia combatta nel senso 
che mi pare più giusto. E sin quando 
come spero ed auguro, socialisti e de
mocratici non si ritroveranno anche 
politicamente più uniti, assicuro voi, e 
con voi i lettori, che Astrolabio inten
de mantenere il suo equilibrio sereno 
ed oggettivo, e che per questo ha sem
pre bisogno in primo luogo della vo
stra assistenza e della vostra collabo-
razione. 

FERRUCCIO PARRI • 

SIFAR 

LA RIUNIONE 
SEGRETA 

Durante la crisi del governo 
Moro viene convocata urgen
temente una riunione al co
mando generale dell'Arma 
dei carabinieri, alla quale 
partecipano quattro generai i 
dello Stato Maggiore e due 
colonnelli del SIFAR. Scatta 
il colpo di Stato? Niente di 
t utto questo. Quattro gene
rali e due colonnelli si sono 
riuniti unicamente per de
pennare i defunti dalle • li ste 
nere •. Questo è quanto asse
risce il generale De Lorenzo ... 

E' un'aula grande, disadorna, de
dicata ai dibattiti della Corte di 

Assise. Ed è qul che da alcune setti
mane si svolge, seguito attentamente 
da un pubblico composto in prevalen
za da ufficiali del SIF AR, il processo 
per diffamazione intentato dal genera
le De Lorenzo contro il giornalista dc 
« L'Espresso » Lino Jannuzzi e il suo 
direttore Eugenio Scalfari. E' in que
st'aula che il Presidente e i giudici del
la IV sezione del Tribunale penale di 
Roma hanno ascoltato il 21 dicembre 
una deposizione decisiva per le sorti 
del procedimento, hanno acquisito una 
serie di elementi che non lasciano più 
dubbi sull'estrema gravità e l'illegali
tà di quanto il controspionaggio e il 
Comando generale dell'Arma dei cara
binieri andavano preparando nei giorni 
caldi del giugno-luglio 1964. 

Parla un uomo sui sessant'anni, 
aria austera, baffi e capelli brizzolati: 
è il generale Giorgio Manes, vice co
mandante generale dell'Arma dei ca
rabinieri. Racconta con calma e preci
sione dell'incarico affidatogli dal co
mandante generale, Ciglieri, di indivi
duare gli ufficiali che avevano parlato 
a Jannuzzi del tentativo di colpo di 
Stato, di come ha condotto l'indagine, 
delle conclusioni alle quali è pervenu
to. Pur avendo interrogato undici uffi
ciali dell'Arma che nell'estate del 1964 

• 
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ricoprivano posti chiave a Roma e nei 
comandi periferici - afferma in so
stanza il generale Manes - non sono 
riuscito a scoprire chi erano stati gli 
informatori dello Jannuzzi. Tutto ciò 
diventò però di secondaria importan
za quando mi avvidi che molti degli 
ufficiali interrogati erano reticenti, 
come se avessero subito delle pressio
ni, e che, tuttavia ,erano stati concor
di su due punti: l'intervento del 
SIF AR, che aveva consegnato al Co
mando generale dell'Arma delle liste 
di persone da arrestare in tutta Italia, 
compilate dagli stessi agenti del con
trospionaggio, e che ciò era avvenuto 
all'insaputa del Ministro degli Interni 
e senza che io stesso, anche allora vi
ce comandante dell'Arma, ne fossi a 
conoscenza. E' sempre il generale Ma
nes a sottolineare che era la prima 
volta nella storia dell'Arma che il 
SIF AR consegnava ai carabinieri elen
chi di persone da arrestare, tra le qua
li perfino un generale . e che queste 
cose sono forse passibili in caso di 
eventi bellici, maf in tempo di pace. 
Ma nell'estate del 1964 l'Italia non era 
entrata in guerra con alcun paese stra
niero. Non solo, ma la situazione del
l'ordine pubblico non presentava ele
menti di turbamento. E' lo stesso ge
nerale De Lorenzo a confermarlo quan
do riferisce di aver detto al Presidente 
Segni che t~tto era tranquillo e che 
in quelle pnme settimane del luglio 
'64 ... « c'era stato un solo comizio del-
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l'on. Amendola ». E allora? Allora 
non c'è dubbio che si sia trattato di fat
ti eccezionali e illegali che avvalorano 
l'ipotesi dell'esistenza di un più ampio 
e organizzato piano, diretto a colpire 
le istituzioni democratiche del paese. 

Singolare disposizione. Alle prime 
battute del processo, dopo l'interroga
torio di Jannuzzi e di Scalfari che ave
vano confermato quanto scritto su 
l'Espresso aggiungendo altri par
ticolari, aveva deposto il generale De 
Lorenzo. Singolare deposizione e sin! 
golare tattica processuale. Niente di 
quanto mi si attribuisce è vero 
Neanche i fatti e le circostanze 
che non potranno non avere conferma 
nel corso del processo. Delle « cosid
dette liste di proscrizione » dice che 
« nessuno le ha mai .viste né prodot
te». Eppure, con buona pace dell'ex 
capo di stato maggiore dell'esercito, 
è stato provato nel corso del proces
so che queste liste sono esistite, le han
no portare a fine giugno al Com. gen. 
dei carabinieri il colonnello Allavena 
e il colonnello Bianchi, entrambi del 
SIFAR, le ha viste il capo di stato 
maggiore dell'Arma, generale Picchiot
ti, le hanno viste i comandanti e i capi 
di stato maggiore periferici ai quali 
erano destinate per l'esecuzione, ne era 
- almeno - a conoscenza lo stesso 
De Lorenzo. E non regge molto la giu
stificazione, addotta dal querelante in 
una successiva deposizione, che lui 
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aveva parlato delle liste (benché sotto 
giuramento) perché si trattava di ma
teria molto riservata, e che adesso po
teva farlo dato che altri non avevano 
tenuto conto di questa esigenza di ri
servatezza. « Non esiste alcuna inchie
sta condotta dal generale Manes, ma 
solo quella svolta dal comandante Ci
glieri per conto del Ministro Tremel
loni », prosegue con sicurezza il De 
Lorenzo. Ed ecco il generale Manes 
che parla in Tribunale della sua inchie
sta, delle conclusioni raggiunte e che 
pone a disposizione dei Magistrati le 
deposizioni scritte e firmate da sette 
degli undici ufficiali interrogati. 

4 generali e 1 colonnello. Dopo De 
Lorenzo hanno finora deposto al pro
cesso altri quattro generali e un co
lonnello dei carabinieri. Nessuno ha 
avvalorato le dichiarazioni dell'ex co
mandante dell'Arma Tutti hanno rife
rito avvenimenti, circostanze e parti
colari che hanno capovolto il corso 
normale del dibattimento ed hanno 
trasformato il querelante in principale 
imputato. Ha cominciato il generale 
Gaspari, l'ufficale che aveva inviato 
una lettera di dimissioni al Ministro 
della Difesa quando aveva saputo del
la nomina del De Lorenzo a capo di. 
stato maggiore dell'Esercito. E da lui 
si è avuto conferma della costituzione 
da parte dell 'allora comandante gene
rale dei carabinieri di una brigata mec
canizzata dell'Arma «la cui formazio
ne non trovava valida giustificazione 
in esigenze di ordine pubblico né in 
immediate esigenze belliche » e che so
miglia troppo ai reparti corazzati che 
in poche ore hanno soppresso la liber
tà in Grecia. Ha proseguito il genera
le Zinza, che comandava nel '64 la le
gione di Milano, riferendo della sua 
partecipazione ad una riunione convo
cata d'urgenza dal comandante la pri
ma divisione dei carabinieri Pastrengo, 
generale Market, nel corso della quale 
furono distribuite le liste di 44 perso
ne da arrestare improvvisamente di 
notte, sulle rispettive abitazioni aper
te dai passepartout del SIFAR, convo
gliare all'aeroporto di Linate e quindi 
trasferire in aereo in luoghi di con
centramento segreti. Ed è stata quin
di la volta del colonnello De Crescen
zo, che non ha avuta alcuna reticenza 
nel denunciare il predominio mantenu
to sul SIF AR dal De Lorenzo anche 
quando da capo del controspionaggio 
era diventato comandante generale del
l'Arma dei carabinieri. Ci pervase un 
senso di gelo, ricorda il teste, quando 
ci accorgemmo che Dc Lorenzo im
metteva uomini del SIF AR in tutti i 
posti chiave dell'Arma. -+ 
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Neanche il generale Picchiotti, capo 
di stato maggiore dell'Arma, testimo
ne citato dall'avvocato di parte civile, 
ha confermato la prima deposizione 
del suo vecchio comandante. E' lui, al 
contrario, pur cercando di coprire le 
responsabilità di De Lorenzo, a rive
lare circostanze importanti come quella 
deUa riunione avvenuta nell'ultima set
timana di giugno al comando di Roma 
tra lui, i capi di stato maggiore delle 
tre divisioni di stanza a Napoli, Mila
no e Roma, e due ufficiali del SIF AR 
di cui non ricorda il nome (dirà poi Ma
nes che $i trattava del colonnello Alla
vena e del tenente colonnello Bianchi) 
che erano venuti a portare liste di 
·• controindicati » da trasmettere ai co
mandi periferici. Certo si stenta non 
poco a credere che il capo di stato 
maggiore dei carabinieri non conosces
se almeno il colonnello Allavena, at
tuale capo e allora vice capo del 
SIFAR, e che accettasse a cuor legge
ro liste di proscrizione da sconosciuti. 
.Ma non c'è motivo di dubitare della 
deposizione di Picchiotti quando dice 
che i tre capi di stato maggiore furono 
• · ·b1to da lui invitati a conferire per 
l'es cuzfone degli ordini con il sottoca
po di stato maggiore, tenente colonnel
lo Tuccari, e che le liste vennero poi 
effettivamente trasmesse ai comandi di 
divisione. Enuambe le circostanze, d'al
tra parte, sono <h\te confermate dal 
colonnello De Cre~ccn1ju, che ha te
stualmente affermato: « Chiesi al te
nente colonnello Mario Del Bianco se 
avesse saputo qualcosa. Egli, dopo va
rie reticenze, mi confermò che il pia
no di attuazione, con allegate le liste 
pervenute dal SIFAR, era stato pre
disposto dal tenente colonnello Tucca
ri, capo del secondo reparto del co· 
mando generale dell'Arma. Successiva
mente seppi dal colonnello Guglielmo 
Cerica, che fu per molti anni al SIFAR, 
che il tenente colonnello Bittoni, capo 

·di stato maggiore nel 1964 della divi-
sione di Roma, aveva ricevuto le liste 
delle persone da arrestare dal tenente 
col. Amedeo Bianchi. del SIFAR i.. E' 
sempre il generale Picchiotti, infine, a 
fare un pessimo servizio al genérale 
querelante quando dichiara: « Il 24 o 
25 giugno 1964 (ci~ prima della cri
si del governo Moro), m un colloquio 
avuto con il generale De Lorenzo, que
sti mi informò che, m relazione a una 
prevedibile crisi di governo e comun
que alla situazione politica del momen
to, si temevano ad alto livello moti e 
sovvertimenti di piazza e perciò aveva 
ricevuto dal SIF AR una richiesta di 
collaborazione dell'Arma ». 

Le « liste • inutili? Gaspari, Zinza, 
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Picchiotti, De Crescenzio, Manes . 
Troppe smentite da parte di militari 
dell'Arma. Al punto che De Lorenzo 
è costretto il 21 dicembre a fare delle 
precisazioni, in sostanza una nuova di
chiarazione. Naturalmente, per lui le 
affermazioni di Manes sono inesatte, 
quelle di Picchiotti confuse. .Ma ciò 
che è veramente singolare è la tesi adot
tata in merito alle liste. Va bene, le 
liste esistevano. Ma a che servivano? 
A niente. Come a niente? A niente; 
erano soltanto delle vecchie liste di 
persone sorvegliate perchè pericolose 
per la sicurezza dello Stato, che i cen
tri periferici del SIFAR avevano già 
in loro possesso. Nessuna di que:.te 
persone andava fermata, arrestata o 
trasferita altrove. E in tutto questo la 
Arma dei carabinieri che c'entra? Ci 
entra perché il SIFAR aveva chiesto 
la collaborazione dell'Arma (De Loreo· 
zo parla di una telefonata che l'allora 
capo del SIFAR, generale Viggiani, gli 
avrebbe facto in proposito la stessa 
mattina della riunione svoltasi da Pic
chiotti) per l'aggiornamento delle li
ste. Che vuol dire aggiornamento ag· 
giungere nuovi nominativi? No, sol· 
tanto depennare dalle liste 1 nomina
tivi dei defunti e trascrivere le even· 
tuali modificazioni di indirizzi. E a 
questo punto si rischia di non capire 
più niente. Si può sostenere seriamen· 
te che il SIF AR e il comando generale 
di carabinieri si accordino su una pro
cedura senza precedenti, che il capo del 
SIF AR telefoni direttamente al co
mandante generale dell'Arma, che po
che ore dopo quattro generali dello sta· 
to maggiore e due colonnelli del SI
FAR, uno dei quali è il vice coman· 
dante del servizio, si trovino riuniti 
nella sede del comando. che nella stes
sa giornata o al massimo l'indomani i 
comandanti periferici dell'Arma siano 
già in posseso delle disoosizioni del 
controspionaggio e convochino appo
site riunioni di ufficiali subalterni, tut
to per depennare i nominativi dei de
funti da alcune liste? E' mai possibile 
che il Tribunale creda ad assurdità si
mili? E' più attendibile il generale Pic
chiotti quando dice brutalmente che le 
liste servivano· per il • fronte interno » 
e si dilunga a spiegare come a un fron
te esterno in caso di guerra corrispon
da sempre un fronte di nemici annida
ti nel paese. Fronte interno, quinta CO· 

lonna: una terminologia del genere 
non la si sentiva usare dagli anni del 
fascismo. E come allora è possibile 
che il fronte interno continui ad esse
re costituito da quei cittadini che non 
hanno smesso di credere nei valori 
della democrazia. 

GIUSEPPE LOTETA • 

CENTRO-SINISTRA 

LA LINEA 
MORBIDA 

La legislatura che sta per 
chiudersi richiama sini
stramente l'immagine di 
quelle facoltà universita
rie in cui altissimo è il 
numero degli iscritti e 
minimo quello dei laurea
ti : questo elevatissimo 
grado di • mortalità • -
si tratti di studenti o di 
progetti di legge - è il 
segno più sicuro dei difet
ti strutturali che contra. 
stano la nazionalizzazio
ne a cui tende il Program
ma economico nazionale. 
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S e fosse necessario definire con 
l'indicazione di un solo provvedi

mento la legislatura che sta per con· 
eludersi, probabilmente la scelta non 
potrebbe cadere che sulla legge di ap· 
provazione del programma economico 
nazionale. Ma che significato avrebbe 
definire questa come la « legislatura 
del piano »? La legge di approvazione 
del piano, infatti, è l'unico provvedi
mento di grande portata, tra i tanti 
enumerati nel programma di governo, 
ad essere stato realizzato: ma è pure 
una legge che ha suscitato perplessità 
grandissime, politiche e tecniche, in
torno alla sua possibilità di rappresen
tare un fatto davvero nuovo nell'ordi
namento dello Stato italiano. Quando 
si è cercato di valutarne l'incidenza 
politica, questa è stata ritenuta inesi
stente o identificata con la volontà di 
fornire un quodro razionale al disegno 
di sviluppo della società perseguito dal
le grandi concentrazioni industriali; gli 
economisti hanno negato che, con quel 
oiano, aumentassero le possibilità di 
oontrollo pubblico dell'economia; ed i 
giuristi, delle estrazioni più varie, han
no ironizzato sull'aver voluto attribuire 
la forma della legge ad una manifesta
zione di intenzioni o di buone volontà, 
cosl creando la nuova figura della 
« legge ad efficacia depotenziata •· 

Il piano, di certo, si offre a queste 
critiche, e ad altre. E' la sua stessa 
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struttura a dare evidenza alle contrad
dizioni della situazione in cui è stato 
elaborato, dal momento che non si li
mita ad individuare obiectivi e ad in · 
dicare mezzi per raggiungerli, ma fa 
precedere tutto questo da una elenca
zione di riforme strutturali, alla cui 
realizzazione è condizionata l'intera at· 
tività di pianificazione: in realtà, il 
piano si apre con una vera e propria 
richiesta di riforma dello Stato. Inol 
tre, la volontà di toccare tutte le quc 
stioni dibattute in questi anni, per cui 
la legge di piano ha assunto dimensioni 
e contenuto tali da suscitare infinite 
riserve, testimonia dell'esigenza di trac
ciare un quadro generale, al cui inter
no fosse possibile sottrarsi all'arbitrio 
cd all'occasionalità delle scelte partico
lari, riconducendo pure queste ultime 
ad un unico e costante disegno. 

Un discorso globale. Vogliamo dire, 
in sostanza, che il piano sfugge ad una 
valutazione operata con i criteri tradi
zionali, proprio perchè tende a dilatare 
la dimensione politica e quella tecnica, 
imponendo, in ogni occasione, quel di· 
scorso globale finora riservato ai tempi 
di entusiasmi programmatici o alle di
scussioni di puro principio. Prima an
cora di dover essere discussa come 
strumento operativo, la pianificazione 
merita d'esser considerata come meto
do, i cui effetti benefici possono per-

La vita poi itica 

sino prodursi in presenza di una discu
tibile singola legge di piano. Già oggi 
sembra possibile giudicare il rigore del-
1 'azione di governo, misurandola con 
la capacità di resistere alle spinte par
ticolari, contraddittorie con le indica
zioni generali contenute nel piano; il 
lungo elenco di « domande» politiche, 
contenuto nella legge, rappresenta non 
soltanto una serie di impegni da adem
piere, ma mette in evidenza la neces
sità di predisporre strumenti capaci di 
tradurre quelle domande in concreti 
strumenti istituzionali; la logica stessa 
delle coalizioni di maggioranza è desti
nata ad essere modificata, per l'eviden
te accrescersi del prezzo pagato per la 
mancata attuazione di punti program
matici che, pur particolari, si collocano 
lungo la linea di realizzazione del pia
no. Questa impostazione, d'altra parte, 
non è rimasta senza influenza sulla di

,scussione politica: basta pensare ai di
battito intorno alla razionaliz1.azione 
dcli 'attività parlamentare; alla conside
razione della riforma legislativa non 
più come occasione per la modifica di 
testi determinati, ma come motivo co
~tnnte in una società in trasformazio
ne; all'esigenza di ampliare i controlli 
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democratici e le possibilità di parteci
pazione ai diversi livelli, primo tra tutti 
quello della progettazione e della at
tuazione delle leggi. 

Ma la politica di piano prospetta ..an· 
che alla opposizione (quella di sinistra, 
beninteso; all'altra non è possibile ri
conoscere senso e dignità realmente 
politici) l'impegno ad abbandonare la 
pratica delle sortite occasionali, della 
sollecitazione degli « incontri • parti
colari: se pure la prospettiva rivoluzio
naria non appartiene più ai programmi 
espressi cd alle volontà riposte, non __. 
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sembra possibile sottrarsi alla necessità 
di • contestazione » integrale di un di
segno di governo segnato dall'ambizio· 
ne della globalità. In tal senso, la po
litica di piano non può che provocare 
una radicalizzazione della lotta politi· 
ca, al tempo stesso che la trasporta dal 
terreno delle contrapposizioni fideisti
che e delle suggestioni conciliari a 
quello delle diverse prospettive di svi
luppo della nostra società. E cosl di
viene reale il confronto delle varie po
sizioni, e concreta la proposta di nuove 
maggioranze, destinata altrimenti a per
dersi era le divagazioni tattiche cd i 
vagheggiamenti di impossibili ritorni al 
passato. 

Reso un cosl fiducioso omaggio al 
piano come benefico mito o utopia, 
v'è da cercare tra le carte di questa 
legislatura i documenti di prova del 
p;issaggio da un'era di deboli e dispcr· 
,,;e volontà ad una in cui coerentemen
te e consapevolmente si pongono le 
fondamenta di un nuovo stato. E' cer
to, infatti, che proprio chi è pronto 
a riconoscere al piano un reale signi· 
ficato politico, deve poi giudicare con 
metro adeguato l'attività legislativa nel 
suo complesso. 

Le incon•olete strutture dello Stato. 
La legislatura si era aperta su alcuni 
grandi temi, 1.• cui discussione è suc
cessivJmente pro~e~ita per tutti que
«ti cinque anni: attuazione dell'ordina· 
mento regionale, legge urbanistica, ri
forma delle società per azioni, riforma 
univermaria, riforma del codice penale 
e di quello di procedura penale, rifor
ma del diritto di famiglia. Troppa car
ne al fuoco? Certamente no, se il com
pito della legislatura doveva essere al 
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meno quello di porre le premesse di 
una politica di piano. In questa pro
spettiva, l'attuazione dell'ordinamento 
regionale non rappresenta soltanto un 
doveroso adempimento costituzionale, 
ma un completamento delle strutture 
dello stato, necessario anche per calare 
nelle realtà locali l'attività di pianifi
cazione; allo stesso modo, la legge ur
banistica investe le premesse di quella 
attività in uno dei settori più delicati 
dell'organizzazione economica e sociale; 
e la riforma delle società per azioni è 
l'unico provvedimento da cui può pren
dere "le mosse l'indispensabile costru
zione di un nuovo •diritto costituzio
nale dell'economia» D'altra parte, an
che la riforma universitaria riguarda 
una delle strutture fondamentali del 
paese, dipendendo da essa le nuove 
prospettive dell'educazione e della ri
cerca scientifica, oltre ad un impulso 
al rinnovamento della società civile: 
quella società in cui devono trovare 
nuova sistemazione i rapporti tra i 
ciuadini e lo Stato (e si pensi alla ri
forma dei codici penale e di procedu
ra penale) e la struttura della famiglia. 

Un bilancio sommario intorno a 
queste diverse materie è 6n troppo fa-
cile: nessuna di queste riforme è stata 
portata a compimento, e solo per quel
la universitaria questo scorcio di legi
slatura consente qualche pronostico fa. 
vorevole. Tuttavia, scontato questo 
giudizio negativo, è possibile ed op
portuno un discorso più articolato per 
quanto riguarda risultati parziali e pro
spettive. 

Per cominciare, la probabile appro
vazione definitiva della legge elettora
le, pur rappresentando una tappa im
portane sulla strada della completa at
tuazione dell'istituto regionale, è ben 
lontana dall'esaurire tutti i problemi 
che esso comporta. Una prova di ciò 
non è soltanto nella nomina, imme
diatamene successiva alla approvazione 
di quella legge da parte della Camera 
dei Deputati, di una commissione in
caricata di studiare quei problemi, ma 
anche nelJa varietà di atteggiamenti 
emersi negli stessi partiti della mag
gioranza. Non si tratta solranto di esor
cizzare i rischi di una degenerazione 
burocratica delle regioni a statuto or
dinario, ma di operare una scelta chia
ra tra due concezioni dell'istituto re
gionale, che già si manifestano e che 
più direttamente dovrebbero confron
tarsi nei prossimi mesi: concependosi, 
da un canto, le regioni come strumen
to per il riordinamento dei pubblici po
teri, di quelli centrali in primo, cosl 
ponendosi un freno alla perdita di vi
talità dello Stato; e, d'altro canto, ve
dendosi nel nuovo istituto null'altro 
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che un modo per trasmettere alla peri
feria le decisioni centrali in tema di 
pianificazione e per alleviare in qual
che modo la pesante crisi degli enti 
locali. Il confronto, dunque, è tra una 
concezione politica ed una ministeriale 
delle regioni, tra un disegno di largo 
respiro e lo sfruttamento di un'oppor· 
tunità. 

Tutt'altro quadro e tutt'altre pro· 
spettive si delineano per la legge ur
banistica e per la riforma delle socie
tà per azioni. Per quanto riguarda la 
prima, nel corso della legislatura si è 
assistito ad un singolare fenomeno : 
mentre, da una parte, il dibattito sulla 
legislazione urbanistica era ampliato ed 
arricchito dal suo collegamento con i 
problemi dell'assetto globale del terri 
torio, del riordinamento idrico e mon 
tano, della disciplina dci beni cultu 
rali, si assisteva, dall'altra, ad un este· 
nuarsi della volontà di pervenire a con
clusioni istituzionali definitive, giun
gendosi soltanto alla approvazione di 
una legge-ponte, a metà tra il compro
messo e il rinvio. L'eredità per i fu
turi legislatori, in questa materia, è 
ben gravosa: la vicenda dei progetti 
di legge urbanistica è ormai un inestri
cabile pasticcio, mentre cresce l'esi
genza di uno statuto giuridico dei suo 
li urbani che sia, ad un tempo, rifles· 
so delle necessità reali e risposta alla 
tendenza a svuotare di contenuto, in 
questa cd in altre materie, la discipli
na costituzionale della proprietà (ad 
esempio, ampliando l'area di incidenza 
dell'indennizzo dovuto ai privati). 

Il rispetto del • meccanismo pro
duttivo • . Si conclude, invece, nel si
lenzio più scandaloso la vicenda del 
progetto di riforma delle società per 
azioni. Lungamente e prudentemente 



elaborato, questo progetto, corredato 
già nel 196$ di un parere del CNEL, 
non è stato neppure presentato al Par
lamento. Qui ci limitiamo a registrare 
il fatto, senza azzardare previsioni per 
il futuro. Certo è che nessun provve
dimento riguardante le concentrazioni 
industriali riesce ad avvicinarsi alla 
fase dell'approvazione: è pessimismo 
temere che per la riforma delle società 
per azioni si prepari la medesima sorte 
riservata ai progetti di legge antimono 
polistica, di cui nessuno osa più nem
meno parlare? Intanto, in sede comu
nitaria, il progetto di statuto per una 
società di tipo europeo viene elaborato 
in forma assai gradita alle grandi so
cietà. 

Per tutto quanto riguarda l'organiz
zazione economica, in definitiva, il ti
moroso equilibrismo tra volontà di ri
formare e rispetto del meccanismo pro
duttivo ha finito con il convertirsi in 
un rassegnato abbandono, nella rinun
cia ad ogni tentativo di modificazione. 
Ma, almeno là dove le ragioni della 
produzione non vengono immediata
mente in giuoco, i risultati sono più 
ricchi, e più prodigo di promesse il 
futuro? 

Dovremmo rispondere affermativa
mente, se considerassimo solo la mate
ria dcl diritto familiare. Qui, l'avven
to del centro-sinistra e l'assunzione da 
parte di un laico del Ministero di Gra
zia e Giustizia coincidono con la fine 
dell'opera di repressione congiunta· 
mente esercitata dal PCI e dalla DC, 
a cui si deve la mancanza, negli ulti
mi venti anni, di ogni discussione sul
la famiglia a livello istituzionale. Nel 
corso di questa legislatura, la situazio
ne è profondamente cambiata: è stata 
approvata la legge sull'adozione spe
ciale, il Parlamento discute un ampio 
disegno di riforma del diritto di fa
miglia, l'iniziativa di un socialista ha 
aperto un grande (e non più reprimi
bile) dibattito sul divorzio. Anche que
sta volta registriamo dci fatti. Ma la 
prospettiva è chiara: la riforma dcl di
ritto di famiglia non potrà non essere 
riproposta nella prossima legislatura, 
con quei miglioramenti che un lungo 
dibattito ormai consiglia; e il divorzio 
è destinato a costituire un tema fon
damentale, per il quale non soltanto 
non saranno consentite ambiguità nel
le dichiarazioni di principio, ma so
prattutto si ridurranno sempre più i 
margini per il rinvio ed il compro
messo. 

Indicazioni contraddittorie, invece, 
si traggono in altri settori dei diritti 
civili. Il disegno di legge per la delega 
al governo della riforma del codice di 
procedura penale promette un sistema 
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assai più ricco di garanzie per l'impu
tato; e l'approvazione recente della 
nuova legge sul rilascio dei passaporti 
ha eliminato uno dei casi in cui l'ar
bitrio amministrativo si è manifestato 
in forme odiose. Ma il tentativo di far 
passare un nuovo testo della legge di 
pubblica sicurezza, che a quell'arbitrio 
promette conferme ed offre perfino rin
novate opportunità, è almeno segno di 
una preoccupante incertezza (o debo
lezza} pure sulle questioni fondamen
tali della nostra vita civile, che non 
comportano «impegni di spesa». 

Un quadro contraddittorio. L'esame 
delle contraddizioni deve però essere 
spinto più in profondità, ricordando 
che esiste ancora un tessuto che tende 
a respirare provvedimenti altrimenti 
significativi. E' stata approvata una im
portante legge sui licenziamenti indi 
viduali, vincolati alla presenza di una 
giusta causa, ma la mancanza di un 
vero e proprio statuto dci diritti dei 
lavoratori rischia di consentirne inter· 
pretazioni gravemente restrittive; che 
è lo stesso rischio, poi, che corre la 
nuova disciplina della proprietà colu
vatrice, a cui non sembra arbitrario 
predire un destino analogo a quello 
della legge sui contratti agrari, i cui 
gravi difetti di applicazione hanno co 
stretto il Parlamento ad un rinnovato 
esame della materia. E si possono se· 
gnalare, ancora, la mancanza di coor
dinamento tra il progetto di riforma 
tributaria e le proposte in tema di fi. 
nanza regionale; tra riforma ospedalie
ra e riforma universitaria. 

Per quest'ultima, l'incertezza sulla 
sua approvazione nel corso della legi
slatura rende difficile ogni discorso. 
Ma, quale che ne sia la sorte, certo 
è che quella legge sarà ben lontana 
dal toccare e risolvere i punti nodali 
dell'attuale crisi universitaria. Alla sua 
eventuale approvazione sopravviverà, 
certamente, il problema della articola
zione interna delle facoltà, per cui gran
di sono i pericoli di un affidamento al 
ministro di poteri troppo estesi in or
dine alla predisposizione dei piani d1 
studio. In quest'ultima materia, più 
che altrove, si giuoca la partita dell'au
tonomia e della democrazia universi
taria: né le facoltà, né i singoli do
centi, né gli studenti devono rimanere 
prigionieri di una struttura rigida, au
toritaria e burocratica, che impedisce 
ogni possibilità di sperimentazione di
dattica ed ostacola gravemente i tenta
tivi di rinnovamento culturale 

Il quadro generale, dunque, rimane 
confuso e contraddittorio. Ma non è 
questa l'unica deviazione da quel fine 
di razionalizzazione a cui si tende con 

La vita politica 

l'adozione del piano. Troppo grande, 
infatti, è ancora lo scarto tra progetti 
e realizzazioni, tra disegni proposti e 
leggi approvate: questo, infatti, non 
è un segno di buona salute, di una 
euforia nelle proposte a cui è fisiolo
gico che corrisponda un numero ben 
più ridotto di realizzazioni. 

La legislatura che sta per chiudersi 
richiama sinistramente l'immagine di 
quelle facoltà universitarie in cui al
tissimo è il numero degli iscritti e mi
nimo quello dei laureati: questo ele
vatisismo grado di « mortalità » - si 
tratti di studenti o di progetti di leg
ge - è il segno più sicuro di difetti 
strutturali gravissimi. Una legislatura 
in cui il bilancio delle realizzazioni im
pegnati ve è quasi inesistente, una legi-

Gu1 

Co LOMBO 

slatura ridotta a cimitero di progetti, 
è un campanello d'allarme: ma non 
per i tecnici dei lavori parlamentari, 
bensl per quei politici che sentono cre
scere, giorno per giorno, la vanità e i 
pericolo di un'opera ridotta alla mera 
conservazione di una formula di go-
verno. 

STEFANO RODOTA' • 
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LA QllSTUA DI LBJ 
H a volato su Roma in elicottero co

me se fosse in Vietnam. Per con· 
segnare a Paolo VI un regalo di Nata
le, non ha trovato di meglio che offrir
gli il proprio busto in bronzo, non man
cando di aprire la ~atola con il coltel
lo a serramanico, alla maniera texana. 
Il Pontefice avrà mo<lo di meditare 
lungamente su quella faccia in bronzo 
del presidcnre degli Stati Uniti. La 
TV, non si sa se per fine umorismo o 
per inavvertenza, ha affidato il « servi
zio » sulla visita di Johnson al telecro
nista della banda Cavallero. E al se
guito del presidente, puntuale come 
una gaffe in catne ed ossa, il solito 
Jack Valenti, ex assistente della Casa 
Bianca e ora uomo di cinema, il nuovo 
padrone di Hollywood. 

Non si può sbattere la porta in fac
cia al presidente degli Stati Uniti che 
chiede di atterrare, e, anche se l'o~pi
te improvvisato sembrava tanto quel
lo che s'invita a cena senza esserne ri
chiesto, in Vaticano si è pensato che 
avesse da dire qualco!;a, che potesse di
re qualcosa. Sembra che nessuno ne sia 
rimasto entusiasta, sia in Vaticano sia 
negli ambienti ufficiali italiani. L'Avan
ti ha scritto che in definitiva, se un 
presidente a,rriva a Roma per incontra
re il Papa, lo si deve ricevere in quan
to transita in territorio italiano. 

I prigionieri. Se qualcuno si era fatto 
delle illusioni, queste sono cadute rapi
damente. E non era certo perché i ro
mani protestavano in piazza che John
son non ha raccolto i suggerimenti di 
Paolo VI. Il Presidente americano vole
va soltanto una copertura alla guerra 
del Vietnam, e ha pensato di carpirla 
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con una mossa apparentemente abile: 
farsi ricevere dal Papa, come si trattas· 
o;e d'una questua ad alto livello, proprio 
sotto Natale. Ci sono i cattolici ameri
cani che l'anno prossimo dovranno vo
tare, e anche questo via~gio preparato 
nel mistero dei servizi segreti, miste
rioso fino all'ultimo, poteva entrare 
nelle spese della campagna elettorale 
del 1968. 

Ma tutto questo non interessa che a 
Johnson. Sono affari suoi. Che cosa 
aveva da dire sul Vietnam? L'unica 
cosa certa, venuta fuori dalle sue di
chiarazioni, è che il Papa dovrebbe in
tervenire per i prigionieri americani in 
Nord-Vietnam, i piloti abbattuti che 
sarebbero trattati male, mentre, come 
si sa, il fatto non risulta ad alcuna com
missione internazionale. Forse qualcu
no gli ha chiesto come vengono tratta
ti i prigionieri Vietcong, sui quali esi· 
ste una documentazione impressionan· 
te. Da giocatore incallito. Johnson ha 
cambiato discorso. 

Indiscrezioni giornalistiche hanno 
rivelato un altro scopo della visita, al 
di là della ricerca di una presunta - e 
mancata - benedizione papale alla 
sua politica. Adesso gli americani han· 
no scoperto che il Fronte di liberazio
ne sud-vietnamita (cioè il Vietcong) è 
un « fronte » con diversi partiti, dove 
non manca una buona rappresentanza 
cattolica. L'idea era di chiedere al Pa
pa, stando a tali indiscrezioni, di con
vincere qualche esponente cattolico dcl 
Vietcong a mettersi d'accordo con i 
generali di Saigon, per fare un bel go
verno « rappresentativo » e dire che il 
Vietcong non esiste più Forse, non 
potendosi parlare di ingenuità, si deve 
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soltanto dire che in Texas hanno inse
gnato alla gente che tutto ha un prezzo. 

Il comunicato vaticano. Il capo dello 
Stato italiano, iJ presidente del Consi
glio e il ministro degli esteri se la so
no cavata senza diramare alcun comuni
cato. La visita era privata, oltretutto 
o;j trattava di un semplice transito in 
territorio italiano, e si potevano evita
re spiegazioni spiacevoli. Ma anche in 
Vaticano la visita era privata, e, con
trariamente alle regole, il comunicato 
è venuto fuori. Johnson era uscito di
chiarando ai giornalisti, alla maniera 
texana, di essere d'accordo con Sua 
Santità. Era troppo. La Santa Sede ha 
precisato che Johnson aveva esposto 
le sue vedute, e il Pontefice di rimando 
aveva avanzato le sue « richieste», ma
nifestando le sue « vive e dolorose ap
prensioni dinanzi a uno stato di cose 
che lo angustia profondamente » Non 
si precisava come Johnson avesse rea
gito alle richieste e ai suggerimenti di 
Paolo VI. Ma lo si è capito ben presto: 
alle 18 ora locale del 25 dicembre in 
Vietnam, quando i bombardieri ameri
cani sono partiti in massa per ripren
dere le incursioni, a ondate successive. 
sul nord del paese. 

A Paolo VI lo stesso Johnson se
condo le successive dichiarazioni' del 
suo portavoce a Fiumicino, aveva attri
buito un suggerimento di 1'C<:iproca de. 
escalation in Vietnam, e nulla era più 
opportuno, in coincid~nza della tregua 
l'latalizia, che cominciare con la de. 
escalation americana (questo non l'ha 
deuo Johnson ma si ritiene certo l'ab. 
bia detto Paolo VI). Non è accaduto 
niente del genere, e ogni spera02a è 
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caduta, anche se Jobnson ha promesso 
di mantenersi in contatto con il Ponte
fice. 

L'Osservatore Romano aveva pole
mizzato con i comunisti. per aver essi 
giudicato offensiva e provocatoria la 
visita romana di Johnson. Aveva ag
giunto che, se si vuole la pace, non si 
deve perdere neanche un'occasione. 
Dal punto di vista cattolico la spiega
zione tiene, è logica, e non erano po
chi quelli che speravano in una sorta 
di « miracolo •. Ma il Texas non è 
terra di miracoli, è già passato alla sto
ria· per ben altre vicende. 

Oggi, dopo la visita di Johnson, il 
credibillty gap americano è probabil
mente materia di amare riflessioni an
che in Vaticano. Le speranze, prima del 
colloquio, erano molto scarse; dopo so
no diventate nulle. 

Paolo VI e U Thant. Johnson ha do
vuto ìn qualche modo rimediare alla · 
gaffe della prima dichiarazione resa al 
termine del colloquio. Non potendo di
re di essere stato approvato e benedet
to dal Pontefice, dal portavoce di Fiu
micino ha fatto dire di aver apprezza
to « il modo pieno e libero » in cui 
Paolo VI ha formulato il suo giudizio 
sul Vietnam. In parole povere non 
c'era stato alcun accordo. e in ultima 
analisi era fallito anche il penoso cal
colo oel pellegrinaggio elettorale. 

Per gli italiani, per gli americani, 
per il resto del mondo, la visita roma
na di Johnson è stata probabilmente 
utile: ha dimostrato quanto sia enor
me non solo il « vuoto », ma il preci
pizio di credibilità. Non c'è pi.ù un go
verno che si rispetti capace dt credere 
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agenda internazionale 
alle parole di pace di Tohnson, e co
stui gira il mondo ricordando agli al
leati di avere ancora quattro o cinque 
amici fra Saigon e la Thailandia, tra 
Manila, Formosa e la Corea del 
sud. Questa sarebbe l'Asia amica, a li
vello governativo (si è solo mancato 
d'aggiungere l'Indonesia dei generali 
perché fa la guerra in casa e non in 
Vietnam). Poi ci sono l'Australia e la 
Nuova Zelanda, ormai nella sfera del 
dollaro, e dovremmo imparare da loro. 
E' un discorso che finisce per diventa
re irritante: qualche ministro italiano 
non lo sopporta più. 

Johnson è tornato « deluso » in 
America, perché - ha detto - i viet
namiti non vogliono fare la pace: la 
realtà è che non vogliono arrendersi, 
e Ho Ci-minh ha ripetuto che il suo 
popolo resisterà per cinque, dieci, ven
ti o più anni. C'è di che essere delusi, 
ma c'è anche di che riflettere. 

U Thant, ormai superata qualsiasi 
illusione su Johnson, non usa più i ter
mini cauti e in buona fede di Paolo VI , 
sulla « limitazione reciproca » delle at
tività militari. Dice, semplicemente, 
che sta agli americani piantarla con i 
bombardamenti, e che non c'è più al
cun discorso utile senza esser chiari 
su questo punto fondamentale. 

L. Va. • 

GRECIA 

il natale 
dei colonnelli 

L a pesante cappa autoritaria dei 
colonnelli di Atene non accenna 

a sciogliersi. La Grecia, all'inizio di 
queste feste natalizie, aveva tiraco un 
sospiro di sollievo. Sabato scorso Pa
padopoulos aveva annunciato un'am~i
stia. Dalle parole del primo ministro 
putschista sembrava che la grande mag
gioranza dei detenuti e dei deportati 
nelle isole in seguito al colpo di stillo 
dell'aprile scorso, dovessero riacqui
stare la libertà (anche se si trattava di 
una libertà sempre costretta nelle re
dini imposte alla realtà poli~ca greca 
dalla dittatura dei colonnelli). Il gior
no di Natale passa. Ed ecco il ripensa
mento. Il colonnello Ladas, segretario 
per l'ordine pubblico, nel corso di una 
conferenza stampa s'è incaricato di ri
dimensionare le parole di Papadopoulos. 
Secondo questo altro grigio protagoni
sta (anche se si tratta di un protago
nista minore) della cosidcletta « rivolu-

zione del 21 aprile», il provvedimen
to di amnistia riguarda soltanto 300 
persone circa. Tutte le altre migliaia 
di deportati e imprigionati, ha affer
mato Ladas, «non hanno niente a che 
fare con l'amnistia » dato che, « si 
tratta di individui che hanno commes. 
so atti di terrorismo e noti per il loro 
essere incalliti comunisti ». 

«Quello che il primo ministro ha 
voluto dire con il suo annuncio - ha 
proseguito il colonnello putschista -
è che esso riguarda soltanto quelli che 
sono stati coinvolti nel caso dell'Aspi 
da e coloro che non hanno commesso 
reati» (il caso dell'Aspida, un presun
to complotto eversivo di ufficiali di sini
stra, montato da quella componente 
fascista della realtà militare greca che 
da molti anni a questa pane mai ha 
cessato di giocare un importante ruolo 
nella penisola, portò all'arresto di 28 
ufficiali e all'incriminamento di Andreas 
Papandreou, figlio del leader del par
tito del centro, come capo dei congiu
rati. L'Amnistia riguarda appunto, fra 
gli altri Papandreou e gli ufficiali con
dannati. 

La cattiva coscienza. Andreas è sta
to già rilasciato. Con lui pochi altri qua
si tutti appartenenti al partito del Cen
tro e alla destra costituzionale (unica 
eccezione forse Theodorakis, ma per il 
momento il compositore è ancora nelle 
mani della polizia fascista). Dopo ciò 
le porte delle prigioni e dei campi 
di concentramento si sono di nuovo 
chiuse. Questo ripensamento del regi· 
me ha in parte stupito molti osserva· 
tori stranieri e ad Atene l'amnistia 
annunciata dal primo Ministro Papa· 
dopoulos poteva infatti apparire come 
un atto tendente ad aprire un periodo 
più promettende per un'evoluzione se 
non in senso democratico almeno in 
un senso meno autoritario e più tolle· 
rante del regime, ammaestrato dalle 
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conseguenze negative che per un Paese 
come la Grecia può avere l'ostilità del
l'opinione pubblica mondiale. 

E' in questa direzione che va forse 
vista la liberazione di Andreas Papan
dreous già accusato di alto tradimento 

Una condanna del figlio del 
leader del « Centro • non sarebbe in
fatti ben vista negli Stati Uniti. E la 
giunta dei colonnelli ha oggi più bi
sogno che mai del tollerante silenzio 
USA. 

E tutto torna al punto di partenza. 
Se qualcuno ha potuto pensare (ma 
crediamo non siano stati in molti) che 
questa tragica burla natalizia avrebbe 
avuto una ripercussione nelle trattati
ve in corso a Roma per il ritorno di 
Costantino, s'è evidentemente sbaglia
to. Il giorno di Natale, infatti, è rien
<rato ad Atene da Roma l'inviato dei 
colonnelli, il generale Patamianos, che 
all'arrivo nella capitale greca s1 è det
to molto ottimista circa il ritorno del 
re. Del resto da molte parti si sta spin
gendo per far « rientrare in famiglia » 
il ridicolo e squallido lirigio del sovra
no con la Giunta. Spingono i colonnelli, 
spinge l'America, spingono i «demo
cratici » figli della NATO. Queste ma
novre pac1ficatorie t:scono chiaramente 
dalle parole pronunciate in Inghilterra 
dalla signora Vlachau (editrice di due 
grossi quotidiani ateniesi, una specie 
di « pasirmtiria » dcl costituzionalismo 
monarchico greco) il 22 dicembre scor
so. « La fuga del re nuoce al regime 
ha affermato la bollente signora. E' or
mai impossibile ai militari di tacciare 
tucti gli oppositori di comunismo e di 
arrestarli sotto questo pretesto. Allo 
c;tesso tempo il re non è di grande utt 
lità a Roma. Sarebbe meglio se nego 
ziasse il suo ritorno. La giunta ha bi
sogno di lui ». 

Ed ora tutto si ricompone. Gli equi
voci si sciolgono. La battaglia della 
Grecia democratica (.· ,1ncora lun1•.1 . • 

Paolo \ ' I a I rznita dei Monti 

VATICANO 

L'AGENDA DI PAOLO VI 
L e masse dt fedeli che affollano 

in questi giorni le chiese di tut
to il mondo per i riti del Natale, pre
gano, conformemente alb liturgia cat
tolica, anche « per le intenzioni del 
Santo Padre ». 

Quali sono, alla fine dcl '67, le in
tenzioni di Paolo VI? Come si pre
~ntano agli occhi del papa le frontie
re della Chiesa di Roma dopo le re· 
centi novità stabilite dalla riforma del 
I~ Curia e dal Sinodo episcopale? 

Per tentare una risposta sia pur 
o;ommaria a queste domande è necelisa
rio gettare un rapido sguardo sul terri
torio nel quale vivono le pecorelle di 
papa Montini. Un giro dcl mondo cat-

A I 1 -.;1 : una 1·1a del centro 

tolico attento a11:i situazione politico 
organizzativa come a quella dottrinale 
non è improbabile che Paolo VI lo stia 
mentalmente compiendo egli stesso 
menrre tramonta il '67: certo è che in 
consuncivi di questo genere sono at· 
tualmcnte impegnati i diplomatici ac· 
ereditati presso la Santa Sede e gli os· 
servatori di cose \aticane. 

La Cina è lontana. Il 1967 ha visto 
la Santa Sede avventurarsi sulle fron · 
tierc dd Terzo mondo. La pubb!icazio· 
ne della Populorum pro.e.ressio appari· 
rà cerc,1mente agli storici futuri come 
una svolta importante della Chiesa di 
Roma nella direzione dei paesi sotto-



sviluppati, un balzo non privo di ar
dimento verso l'appuntamento con 
il movimento di emancipazione sociale 
e politica dei «popoli ddla fame>. 
Dell'Enciclica e del suo significato si 
è- parlato molto in tutto il mondo su
bito dopo la sua apparizione e in più 
pacate analisi successive. 

Meno si è riflettuto sull'importan
za di un altro atto della Chiesa, anche 
esso diretto alla realtà dcl Terzo mon
do, ma con un riferimento scandaloso 
e preciso a quella sua espressione po
litica che è la Cina di Mao. Paolo VI , 
in un discorso del 6 gennaio 1967 che 
sarebbe sbagliato definire occasionale, 
ebbe a dire che la Chiesa comprendeva 
e stimava il grande travaglio della « Ci
na continentale », e accennò perfino be· 
nevolmente alla giovent11 cinese e alla 
sua tensione morale proprio nel pieno 
dello sviluppo del movimento delle 
guardie rosse. 

Da Roma è stato in sostanza invia
to a Pt:kino un segno non equivoco di 
~micizia, di disponibilità al dialogo. 
Pekino, che ad approcci precedenti ave
va risposto, direttamente o attraverso 
Tirana, in termini insultanti, di fron· 
te al discorso del 6 gennaio '67 ha pii1 
~emplicemente taciuto. 

Non è del tutto azzardato prevede
re che anche nell'anno nuovo si regi
strano iniziative e sforzi vaticani nel. 
la direzione di quella che appare sen 
z'alrro la frontiera più lontana di una 
nuova prospettiva ecumenica. 

La reale situazione del cattolicesi 
mo in Cina è certo difficile, ma meno 
compromessa e meno debole di quan
to comunemente si pensi. Nel territo
rio della Repubblica popolare cinese vi
vono infatti oltre tre milioni di catto
.lici, governati da una trentina di ve
scovi, e la storia dei loro rapporti con 
lo Stato, nonostante certe forzature 
propagandistiche dovute a missionari 
europei cacciati dopo la rivoluzione, 
non è nutrita di atti di repressione li
berticida particolarmente pesanti. Bi
sogna ricordare che il 15 luglio 1958 
si svolge a Pekino una grande assem
blea dei cattolici cinesi nella quale si 
deliberò a grande maggioranza, con 
l'opposizione di alcuni gruppi più« col
labora7.ionisti », di attribuire a Roma 
il potere di nomina dei · nuovi vescovi 
nei limiti tuttavia di una rosa di perso
nalità riconosciute dallo Stato come 
politicamente leali. La formula propo
sta da cattolici cinesi ha regolato mol• 
to frequentemente la questione della 
nomina dei vescovi in numerosi stati, 
e non è quindi in nessun modo incom
patibile con i principi fondamentali 
della dottrina cattolica. Fu Pio XII in 
persona ad assumersi la gravissima re-
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sponsabilità di replicare ad un atto di 
buona volontà con un telegramma che 
minacciava di scomunica l'intera as
~emblea di Pek.ino (denominata Asso
ciazione Patriottica Cattolica Cinese) 
e respingeva tassativamente le sue pro
poste. Si trattò di un gesto veramente 
non illuminato, al quale risalgono le 
attuali gravi difficoltà ad istaurare 
con la Cina un qualche rapporto 

Come ha riconosciuto il Padre ge
suita Fang Che Yong, in un articolo 
comparso sulla rivista internazionale 
Concilium, è dal rifiuto del '58 che 
è nato il cosiddetto « scisma cinese », 
cioè la decisione dei cattolici cinesi di 
nominarsi i propri vescovi in piena 
indipendenza dalla Santa Sede. 

Non v'è alcun dubbio che Paolo 
VI accetterebbe oggi ben volentieri le 
condizioni che Pio XII respinse sde
gnosamente nel 1958 e che i suoi sfor
zi attuali per una evoluzione dei rap
porti con la Cina Popolare guardano 
nd una formula che soddisfi pienamen-

I.e spine del \11etnarn 

te le esigenze di uno stato per il qua
le sarebbe impensabile un regime di 
separazione e di lilxrtà di tipo occiden
tale. Il problema è di vedere cosa è 
accaduto nel frattempo nel governo ci
nese sotto questo profilo: la situazio
ne generale potrebbe indurre al pessi
mismo perché tutto il movimento del
la rivoluzione culturale. con i suoi ca
ratteri xenofobi e intolleranti , fa pen
sare che le posizioni siano oggi meno 
concilianti che nel 1958 

Tuttavia Paolo VI intende bussare 
ancora alla porta di Pekino e lo farà 
anche senza troppe probabilità di riu
scita, perché l'apertura a Pekino costi
tuisce un tratto distintivo e qualifican
te del nuovo universalismo della Chie
sa cattolica, un universalismo attento 
soprattutto ai paesi del Terzo mondo, 
per i quali il miglioramento dei rap
porti con Mosca e con i paesi dell'Est 
europeo è del tutto insufficiente a li
berare il Vaticano dal sospetto di col-
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lusione con gli interessi dci loro antichi 
e nuovi oppressori. 

La diletta Cuba. La Populorum pro
gressio, diceva giustamente un alto di
gnitario vaticano, ha fonti culturali 
francesi (studi economici e sociologici 
del gruppo di padre Lebrét, elaborazio
ni filosofiche di Maritain e di padre 
De Lubac) ma ha radici pastorali in 
America Latina. 

Infatti se la Chiesa cattolica ha un 
qualche collegamento con tutta la com
plessa e tumultuosa realtà del Terzo 
mondo, solo nel continente latino-ame
ricano essa riesce a influire in maniera 
stabile e profonda su decine di milioni 
di « dannati della terra •. 

In questo senso l'America Latina è 
stata per Paolo VI una spia della po
tenzialità rivoluzionaria esistente nel 
mondo moderno, descritta con gran
de forza dalla Populorum progresrio. 
Ma l'America Latina costituisce anche 
per la Chiesa unn fonte di problemi 

La « di/ella C1'b11 ,. 

spinosi, poiché la Chiesa è chiamata a 
giocare la sua influenza da una parte 
o dall'altra, al di là delle enunciazioni 
di principio, e a fare delle scelte che 
certamente decideranno del suo futuro. 
E' necessario considerare che gli epi
scopati latino.americani non sono epi
scopati « di frontiera » , come quelli 
di molti paesi africani (Mail, Alto Vol
ta, Algeria, Congo): al loro interno pe
sa tutta una tradizione reazionaria che 
è ben lungi dall'essere sconfitta dallo 
spirito della Populorum Progrés}io, e 
che spiega la attuale complessa situa
zione di tensione interna della Chiesa 
latino-americana. 

Nella storia dei rapporti tra Vati
cano e America Latina enorme impor
tanza assume senz'altro il dialogo av
viato tra Fidel Castro e Giovanni XXIII 
per una soluzione positiva dei rapporti 
tra rivoluzione cubana e Chiesa, poiché 
è sempre più chiaro che in quel conti
nente la Repubblica di Cuba, con la 
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sua sfida all'imperialismo e alla mi
seria, è uno spartiacqua tra posizioni 
di progresso e posizioni di conserva
zione. E tuttavia bisogna tener pre
sente che l'andamento positivo dei rap
porti tra l'Avana e la Santa Sede non 
significa disponibilità della Chiesa e 
dell'America Latina nel suo complesso 
ad un dialogo con la via cubana, una 
scelta di coesistenza con il castrismo da 
parte dei cattolici del continente. 

Cuba è segno di contr:tddizione, pie· 
tra dello scandalo per l'episcopato la· 
tino americano: mai come nel '67 si 
sono visti preti e vescovi di vari paesi 
latino-americani agirnrsi attorno a scel
te riconducibili al problema di fondo 
del rapporto col castrismo. La tragica 
morte di « Che » Guevara ha costitui
to un'occasione importante di verifica 
delle posizioni, rivelando una contrap
posizione di idee che certament~ tra
vaglierà la Chiesa latino-americal1a an
che nel prossimo anno. 

Don Helder Camara, vescovo di Re
cife (Brasile), uomo di !'Unta della si
nistra conciliare, alla morte dcl « Che » 
ha domandato ai fedeli di pregare per 
« il martire dell'America Latina » ed 
ha celebrato personalmente una impo
nente messa all'aperto, con la parteci· 
pazione di circa centomila persone, che 
ha assunto un carattere di opposizione 
al regime fascista che governa attuai· 
mente il Brasile. 

Su una linea opposta a quella di 
Camara si è mosso El bien publico, 
autorevole quotidiano cattolico dello 
Uruguay, che ha scritto che non si po· 
teva rendere omaggio a chi come Gue
vara « ha negato sisteruaticamente tut
to quello che noi vogliamo e tutto ciò 
a cui noi crediamo ». Sul giornale bo
liviano Los Ttempos si è addirittura 
sviluppata a novembre una polemica 
tra un prete argentino ei;timatore del 
«Che », il padre Benitez De Aldama, 
e un prete di Cochabamba, il padre 
Lufa Roias, che riecheggiando .le opi
nioni di Barrientos ha chiaramente ri
sposto al suo confratello: « il tuo eroe 
non è venuto da noi a fare del turi
smo né dello sport e le sue pallottole 
non erano cioccolatini » Non è dif
ficile prevedere che il 1968 sarà ìn 
America Latina un anno di crisi per la 
Chiesa cattolica. Il fallimento del ri
formismo di Frei in Cile. dove la ten
sione tra governo DC e minatori ha 
posto al centro della discussione scelte 
che non possono essere realizzate sen
za una decisa volontà di fronteggiare 
grandi interessi yankee. sembra pro· 
mettere un'ulteriore rapida radicaliz
zazione delle s.celte a cui dovrà far 
fronte la Chiesa cattolica. E' anzi pro
babile che il 1968 sarà l'anno in cui 
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apparirà chiaro a tutti che per realiz
zare concretamente la strategia delinea
ta nel '67 dalla Populorum progresszo, 
rioè per essere dalla parte delle aspi
razioni dei paesi poveri, la Chiesa do 
vrà soprattutto sviluppare, ovunque e 
a tutti i livelli nel continente latino
americano, quella scelta di dialogo con 
Cuba abbozzata con notevole senso 
della storia da Giovanni XXIII già 
nel 1 %1. 

La Santa Russia. Il 1967 ha segnato 
anche la data storica del primo in
contro tra un pontefice romano e un 
capo della Russia Sovietica. Con la 
visita di Podgorny a P<1olo VI il dia
logo tra Vaticano ed Ec:t europeo ha 
compiuto certamente un salto di qua
lità. Dai tentativi di Polonia e di Un
gheria di un uso, a volte realistico e 
a volte avventuroso, delle forze no
tevoli delJa Chiesa cattolica per strap
pare allo stato socialista migliori con· 
dizioni di vita religiosa e per ridurre le 

· pretese dei partiti comunisti di edu
care i popoli da loro governati ad una 
visione atea e materialistica del mondo, 
si è arrivati ad un inizio di discorso 
con il più grande paese socialista (un 
oaese al cui interno non esiste un ri
ievante problema di rapporto con i 
cattolici) in una prospettiva di parzia
le collaborazione tra componenti de
cisive della storia del mondo. 

Nell'incontro di Paolo VI con Pod
gorny si è parlato apertgmente della 
libertà religiosa in URSS e i sovietici 
non si sono opposti a che se ne fa
cesse cenno nello stesso comunicato 
ufficiale. Evidentemente a Mosca ave
va destato notevole impressione il ruo
lo internazionale assunto da Paolo VI 
con il celebre discorso gll'QNU del 
4 novembre 1965 e si era fatta strada, 
probabilmente anche per le costanti 
sollecitazioni dei comunisti italiani e 
francesi, una più esatta valutazione del
l'importanza della Santa Sede nella po· 
litica mondiale: sta di fatto che que
st'anno si sono osservati nell'atteggia
mento sovietico verso il Vaticano ac
centi nuovi, disponibilità a trattare e a 
discutere con quello che si è compreso 
finalmente essere un interlocutore. 

L'Astrolabio è stato il primo gior
nale italiano che abbia pubblicato la 
notizia dell'esistenza di un progetto di 
viaggio di Papa Montini a Mosca per 
incontrare il patriarca di tutte le Rus
sie monsignor Alessio. Da molti se
gni si può desumere che il '68 sarà 
l'anno del viaggio del papa nel paese 
di Lenin. 

Dopo un positivo viaggio in Bulga
ria, Romania e Jugoslavia, il patriarca 
di Costantinopoli Atenagora, vero mes-

E' 1'1111110 del i;raggro 111 L R5S? 

saggero di Paolo VI, stava per recarsi 
a novembre di quest'anno alla volta 
di Mosca. Il patriarcato russo, addu
cendo la rigidezza del clima pericolosa 
per un vegliardo come il patriarca, 
propose che la visita venisse rinviata, 
aprendo la strada a inter!:>retazioni ma
liziose che cercavano ragioni politiche 
al mancato incontro tra i vescovi di 
Mosca e di Costantinopoli. 

Mentre l'anno si chiude sappiamo 
però che Atenagora giungerà a Mosca 
al principio della primav<'ra, e questo 
significa che, quali che siano state le 
difficoltà politiche del recente passato, 
oggi nulla più si oppone a questo in
contro considerato preparatorio di quel
lo storico tra Vaticano e Patriarcato 
di Mosca, da qualificati esponenti del
la Curia di Roma. 

Proprio nel mese di dicembre una 
delegazione vaticana guidata da mon
signor Willebrans del segretariato per 
l'Unione dei Cristiani, si è recata in 
URSS ed ha avuto colloqui con il pa
triarca Alessio e con il vescovo di Le
ningrado, monsignor Niccodemo. Do
po la visita si è saputo che si era trat
tato anche di problemi connessi alla 
visita in URSS dì un « Capo di Stato 
straniero •, e gli osservatori di tutto 
il mondo ne hanno dedotto che l'in
contro di cui da tempo si parla non 
è più molto lontano. 

Per la strategia internazionale di 
Paolo VI una svolta nei rapporti con 
Mosca appare .indis~nsabile. Per far 
passare il ruolo del pontefice da quel
lo di cappellano dell'Alleanza Atlan
tica svolto e teorizzato da Pio XII a 
quello di suprema autorità pacifista 



del mondo moderno, !a base di un 
rapporto positivo con Mosca occorre 
per ragioni evidenti a tutti. Non è pe
raltro semplice avviare con i dirigenti 
sovietici un discorso sulla libertà reli
giosa, perché in URSS permane una 
concezione abbastanza monolitica del
lo stato socialista. mentre sembrano 
ancora decisamente minoritarie le ten
denze a sviluppare un dic;corso di tol
leranza e di civile dialogo con le co
munità religiose. Nell'incontro con 
Podgorny, Paolo VI ha 9erò già avuto 
modo di comprendere in quale misura 
i sovietici abbiano oggi allargato e 
maturato la loro visione dei rapporti 
internazionali, e di conseguenza ha po-

' tuto scoprire il potere rii contrattazio
ne che una Chiesa impegnata su una 
linea che Giovanni XXIII definl di 
« neutralismo attivo», ruò avere nei 
confronti dell'URSS. E anche per 
quanto riguarda i contrastati svilup
pi degli altri paesi socialisti europei, 
si ha oggi l'impressione che il Vatica
no proseguirà nei suoi sforzi articolati 
(dopo la riforma della Curia è mon
signor Casaroli, l'uomo dell'accordo 
con il governo di Budapest, il ministro 
degli esteri della Santa Sede), ma si 
attenderà svolte rilevanti solo dalla par
tita grossa, che è quella attualmente 
in svolgimento con lo <;tato sovietico 
per il tramite, solo rehtivamente in
dipendente, del patriarcato di Mosca. 

Nel '6 7, secondo le profezie di Ma
lachia, i « cosacchi » di Podgorny sono 
entrati in piazza S. Pietro: nel '68 i 
cardinali al seguito di Paolo VI entre
ranno nel monastero di 7.agorsk o ne
gli edifici del Cremlino? Non si può 
ancora fornire una risposta certa, ma 
si può essere sicuri che qnesta doman
da è al centro dei pemieri di Paolo 
VI fin dai primi tempi della sua con
valescenza di questo inverno. 

L'occidente e la morte di Dio. Se i 
rapporti con la Cina, con l'America 
Latina, con l'URSS impegnano soprat
tutto il politico Montini, dall'Occiden
te, campo tradizionale dell'influenza 
della Chiesa, giungono i problemi più 
difficili per il dirigente religioso, pet 
quel teologo profondam~nte indeciso 
tra le esigenze del rinnovamento e i 
diritti della tradizione che è Paolo VI. 

Non che non esistano in Occidente 
gravi problemi politici. Ad esempio la 
posizione della Chiesa negli Stati Uni
ti, ove esistono a tutti i livelli catto
lici militaristi e cattolici pacifisti, è 
evidentemente fonte di continui dilem· 
mi per Paolo VI, e la morte del cardi
nale Spellmann porrà al papa un pro
blema di ~celta di un successore già 
ai primi mesi e.Id 1968. T progressisti 
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degli USA lo sollecitano a nominare 
l'attuale presidente della Conferenza 
episcopale americana mons. Giovanni 
Francesco Dearden ad arcivescovo di 
New York, mentre i conservatori vor
rebbero che successore di Spellmann 
divenisse mons. Maguire che cooperò 
attivamente con il cardinale recente
mente scomparso nella organizzazione 
di una ancor oggi potentissima rete 
di interessi economici facente capo al
la più grande diocesi cattolica degli 
Stati Uniti. 

Ma è di fronte ai problemi teolo
gici che Paolo VI sente fortemente 
e angosciosamente il problema dell'oc
cidente, della presenza di un mondo 
ricco e moderno, culturalmente e mo
ralmente refrattario al discorso della 
tradizione cattolica. 

Se per il Terzo mondo il Concilio, 
con uno sviluppo dell'importanza del
la Populorum progressio, garantisce 
alla Chiesa un futuro, in Occidente i 
decreti del Vaticano II vengono sotto
posti ad una implacabile contesa tra 
interpretazioni diverse, e in nome di 
una interpretazione dinamica dell'« ag
giornamento» teologi olandesi , france
si, tedeschi, propongono. con la voce 
degli uomini moderni di quest'area del 
mondo, una revisione radicale di tutti 
i principi dottrinali del cattolicesimo. 

Nel '67 si è aperto in Olanda, nel
la patria del progressismo più conse
guente, un concilio nazionale di cui 
cominciano solo adesso ad uscire i do
cumenti. Il primo volume dei lavori 
di questa provincia provo della Chie
sa di Roma contiene un ~nocesso spie-

La Cma è ancora lontana 
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tato al tradizionale concetto di auto
rità vigente nella Chiesa che viene de
nunciato come contaminato da tradi
zioni burocratiche e imperiali che 
niente hanno a che vedere con il Van
gelo. 

In occidente ormai si parla libera
mente di tutto all'interno della Chie
sa. Persino di Dio si comincia a di
scutere in termini critici respingendo 
l'intera dimensione del sacro, cioè ogni 
~piegazione religiosa di fatti naturali, 
come superstiziosa e inaccettabile per 
l'uomo del nostro tempo. Sulla scia 
del dibattito protec;tante, come risulta 
da un recentissimo quaderno dello 
IDOC, anche il mondo cattolico di
scute « della morte di Dio», assimi
lando cioè parte della polemica antire
ligiosa del pensiero laico 

Mentre nel Terzo mondo il dialogo 
con i marxisti è interamente assorbito 
da esigenze pratiche e politiche, in oc
cidente il discorso investe i principi. 
Nel '67 a Roma ci si è chiesti se non 
fosse il caso di intervenire disciplinar· 
mente contro le deviazioni e le aper
ture che parte della Chiesa post-conci
liare sta realizzando anche su questioni 
dottrinali molto delicate: dopo l'invio 
di un apposito questionario ai vescovi 
di tutto il mondo sembra si sia deciso 
di rinunciare ad una repressione su 
vasta scala. I pericolosi dialoghi del-
1 'occidente continueranno quindi an
che nel 1968. Da gennaio dell'anno 
nuovo comincerà ad uscire a Vienna 
il mensile Neves Forum, rivista inter
nazionale del dialoP.o tra cristiani e 
marxsti, nella quale -la Chiesa è impe
gnata con uomini come padre Chenu, 
domenicano francese e padre Girardi, 
salesiano italiano, che hanno esercitato 
in Concilio un rilevante ruolo di con
sulenti. 

Escluse le repressioni (e proprio un 
reazionario come monsismor Pietro Pa
rente ha voluto, o ha dovuto, alla vi
gilia del '68 dire che non esiste un 
grave pericolo di eresia) Paolo VI adot
terà soluzioni diplomatiche per con
tenere le reazioni sempre molto vivaci 
dei paladini tradizionalisti della Chiesa 
d'occidente. 

Lo scorso anno papa Montini è an
dato a Fatima per consolare e rassicu
rare in termini dottrinali e politici l'ala 
destra della Chiesa. Chi in queste sere 
di Natale pregherà secondo le inten
zioni del Papa, pregherà certamente 
per uno sviluppo delle nuove frontie
re del cattolicesimo, ma pregherà an
che (perché è necessario in questo pre
gare a scatola chiusa) per la buona riu· 
scita di qualche iniziativa di stampa 
reazionaria. 

ALBERTO SCANDONE • 
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EUROPA-AMERICA 

LA GUERRA 
DI SECESSIONE 

L'Europa si muove. Ha cominciato in sordina 
la sua guerra di secessione dall'America. Il 
• vecchio mondo • si riscopre, ma la sua 
azione di sganciamento della pesante lea
dership americana è appena agli Inizi e un 
nuovo equillblro richiederà tempi lunghi e 
difficili. In una fase storica così delicata 
De Gaulle almeno esercita un'azione di freno 
sugli americani. Ma non si tratta di accodar· 
si a fui. Occorre prendere l 'iniziativa con mol
ta maggiore coerenza. La scelta più sballata 
sarebbe di prendercela col francesi facendo 
finta di dimenticare che Il mondo rischia 
la distruzione per colpa degli americani. 

I burattmt atlant1c1 

Molti dt noi hanno sempre pensato 
che dietro la polemica sul golli

smo si nascondesse la cattiva coscienza 
dell'Europa Naturalmente bisogna ri
ferirsi a una certa polemica, ben defi
nita, che riguarda la politica estera e 
non il modello autoritario, o paterna
listico, della Quinta Repubblica Nes
suna propensione gollista ci anima nel
la contro polemica, bensl la constata
zione che l'Europa, nel suo complesso, 
ha perduto una serie di occasioni e sol-
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canto ora comincia a riflettere 
su motivi di fondo che vanno 
chiariti con spregiudicatezza, 
senza doverci preoccupare de
gli inutili scandali che potreb· 
bero sollevare certe aff ermazio
ni in materia. 

Parlar male di De Gaulle 
è diventato l'unico segno di 
ami-conformismo nell'ambito 
dell'alleanza atlantica. Ma, si 
sa, quando l'ami-conformismo 
è ridotto a schema fisso diven
ta il contrario di quel che si 
vorrebbe gabellare. Il mondo 
va a sconquasso e noi ce la 
prendiamo con De Gaulle. C'è 
la guerra in Vietnam e pen
siamo a De Gaulle. C'è la cri· 
si dell'alleanza atrantica e ad. 
dosso a De Gaulle. Il Merca· 
to comune non si integra cd è 
colpa di De Gaulle. Il generale 
è diventato l'alibi di tutte le 
assenze europee nella scena 

mondiale. Se l'Europa non si muove, 
non si fa sentire, non prende iniziative, 
la responsabilità è di De Gaulle. Ci 
paralizza tutti, e non ci accorgiamo di 
sollevare l'ilarità con questa storia 
stucchevole. Perché De Gaulle inizia
tive ne prende, e il resto dell'Europa 
fa la politica del lamento. E' ora di 
smetterla con i lamenti, o con le di
chiarazioni di guerra al gollismo che 
non servono a niente e non coprono 

nemmeno l'impotenza nei confronti 
della Francia. 

De Gaulle ha svolto una politica 
provocatoria nei confronti degli alleati, 
sganciandosi dall'America e mettendo 
i bastoni fra le ruote alla Gran Breta
gna che vuole entrare nel Mercato co
mune. Però sarebbe tempo di ricono
scere che certe provocazioni hanno 
mosso acqua stagnanti, anticipando sol
tanto - non creando - problemi che 
andavano e vanno affrontati. Il rap· 
porto con l'America è il principale. 

L'alleanza atlantica. Prendiamo la 
questione della NATO. Abbiamo il 
paese leader, gli Stati Uniti, che fanno 
la guerra in Vietnam. Ne discende non 
un problema moralistico, ma di inizia
tive e di scelte politiche: far sentire 
ai dirigenti americani che la loro guer· 
ra, di aggressione e non difensiva, deve 
costargli cara, e questo non si ottiene 
con belle parole di pace - ne dice in 
soprannumero Johnson per aggiunger
ne altre del tutto inutili -, lo si ottie
ne minacciando gli USA di uscire dalla 
loro alleanza perchè non è più stru
mento di legittima difesa, bensì la co
pertura, su scala mondiale, di una mac
china bellica offensiva, di una strategia 
di attacco che vede nel comunismo 
asiatico, quale massa militante e com
battiva di un Terzo Mondo in ascesa, 
la sfida a un rapporto di sudditanza. 
Se non si avverte il movente della po
lemica cinese sulla coesistenza - che 



non ha carattere di rifiuto aprioristico 
ma significa contestazione di un mon
do eternamente diviso fra ricchi e po
veri, fra padroni e sudditi - si cade 
nell'equivoco dell'attuale giustificazio
nismo americano: la tesi che il Viet
nam è la trincea contro l'espansionismo 
cinese. 

Sono proprio i vietnamiti a rivelare 
la falsificazione storica di questa teo
ria: essi combattono per la loro indi· 
pendenza, e il loro nemico è america
no, non cinese. Se i vietnamiti fossero 
costretti a combattere su mandato ci
nese per una sorta di complotto a rag
gio mondiale, a carattere espansionisti
co, a quest'opera avrebbero già fatto la 
fine dell'esercito fantasma di Saigon: 
non combatterebbero, e avrebbero già 
passato ai cinesi l'incarico. Né si tiri in 
ballo la frottola del fatalismo asiatico: 
perchè i governativi sud-vietnamiti non 
sono altrettanto fatalisti e disertano in
vece di combattere? non sono essi pu
re asiatici? perchè, invece, quando rag
giungono le file Vietcong si trasforma
no in ottimi guerriglieri? La realtà è 
molto chiara: un popolo prende le 
armi e le sa usare quando difende la 
propria libertà, le proprie case, l'indi
pendenza nazionale. I vietnamiti non 
avrebbero sopportato il confronto con 
la macchina di guerra più perfezionata 
che esista al mondo se agissero su 
mandato straniero. Se poi la loro lotta 
coincide con la piattaforma rivoluzio
naria cinese, la logica impone di af · 
frontare il dilemma alle radici. Con la 
guerra alla Cina come vorrebbero i 
« falchi » americani? Si creerebbe sol
tanto un Vietnam all'ennesima potenza. 

Solo l'estrema destra, o i « destri » 
fanatici dei vari paesi e partiti, possono 
continuare a sostenere che in Vietnam 
è in gioco la nostra libertà e che di 
tale libertà sono a presidio gli ameri
cani. Al contrario, si pone con sempre 
maggiore evidenza il pericolo opposto: 
se l'America in Vietnam si comporta 
da aggressore, se al Vietnam rifiuta il 
diritto di autodeterminazione, quale 
garanzia abbiamo, in Europa, di essere 
difesi, e non invece aggrediti, se il no
stro alleato-protettore cambia le carte 
in tavola? chi ci garantisce che domani 
in Europa gli americani vogliano di
fenderci o non decidano di difendere, 
piuttosto, un regime di estrema destra 
di tipo greco o portoghese o spagnolo? 
chi ci garantisce che in Europa, in un 
domani qualsiasi, gli americani non fac
ciano scattare gli impegni atlantici, nel
l'area territoriale coperta dall'alleanza, 
per muover guerra contro un popolo 
insorto sospetto e accusato di fare il 
gioco, nel nostro caso, dell'espansioni
smo sovietico? o addirittura cinese se-

I filoci11esi dt Londra 

guendo la teoria del complotto mon
diale? Una volta i fanatici vedevano 
dappertutto la mano di Mosca, oggi 
vedono quella di Pechino: la storia si 
ripete. 

Esiste, certamente, un problema di 
equilibrio internazionale, cioè la tem
poranea esigenza, finchè la pace non 
«sia assicurata da altri strumenti col
lettivi - non da crociata -, di una 
garanzia delle maggiori potenze verso 
le nazioni medie e minori che si senta
no minacciate e chiedano protezione 
armata. Ma garanzia, anche armata, 
non significa, non deve significare il 
trasferimento, alla grande potenza, del 
diritto di autodeterminazione di un 
popolo. Finchè gli americani non ab
biano chiarito questo preciso limite di 
una loro protezione armata, che deve 
essere richiesta da organi legittimi, rap
presentativi e sovrani di un qualsiasi 
popolo contro un'aggressione dall'ester
no - e non da regimi falliti trasfor
mati in gendarmi-, un'alleanza come 
l'attuale è soltanto complicità e rischio: 
condizioni, l'una e l'altra, inaccettabili 
nella stesura o nel mantenimento di 
un contratto politico e militare 
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Indipendenza e difesa. L'obiezione, 
che dovrebbe giustificare complicità e 
rischio, è che nell'era atomica le na
zioni medie o piccole non possono per· 
mettersi di sottilizzare e, per soprav
vivere, devono accettare il prezzo di 
una protezione armata, anche se il 
prezzo appare a prima vista spropor
zionato. Se l'URSS ci attaccasse, ad 
esempio, che faremmo senza una mac
china militare già pronta a scattare 
proporzionata a quella del nostro ag
gressore? Se si rifiuta un legame di 
questo genere - si obietta - l'alter
nativa, illusoria, sarebbe di dotarsi di 
un potenziale nucleare autonomo, però 
sempre sproporzionato e non compe
titivo con quello dell'avversario, e 
quindi non tale da costituire un effi
cace deterrent. In parole più semplici: 
siamo da questa parte della barricata, 
in quanto occidentali, e dobbiamo sop
portarne le regole. Non fate gli inge
nui, direbbe Rusk. 

E' l'argomento generalmente usato 
contro la force de frappe gollista, e ha 
un fondo di fredda razionalità in un 
pianeta diviso in blocchi militari con
trapposti, con le superpotenze avviate 
a una inarrestabile corsa ad armi sem
pre più perfezionate e distruttive: mis
sili nucleari, sistemi anti-missili, bom· 
be orbitali, forze terrestri aeree e na
vali di pronto intervento anche nel caso 
di un conflitto convenzionale (settore 
nel quale i sovietici stanno recuperan
do il terreno perduto). L'ultima confe
renza atlantica, adottando, in assenza 
della Francia in sede militare, la teoria 
strategica della « ritorsione flessibile e 
graduata», ha formalmente compiuto 
un passo avanti sul vecchio concetto 
della « ritorsione massiccia nucleare ». 
E' l'eredità che la NATO riceve dal 
dimissionario McNamara, e teorica-
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mente allontana dall'Europa lo spettro 
di un olocausto nucleare. 

Perchè « teoricamente i.? Perchè il 
Vietnam, trasformato in piazza d'armi 
della nuova concezione strategica, ne 
ha rivelato i lati negativi, che poi, nel 
nocciolo, sono la scoperta che si può 
ancora fare la guerra nell'epoca degli 
scorpioni di Einstein: in pratica la 
« dottrina McNamara •, suggerita da 
M•lxwell Taylor, adottata da John Ken
nedy, e portata alle estreme conseguen· 
ze da Johnson, ha consentito all'Ame· 
rica di intervenire nel Vietnam senza 
correre il pericolo del suicidio nucleare; 
quella « dottrina » è ormai più nota 
con la definizione di escalation. Quello 
che McNarnara non ha tuttavia risolto, 
e che rappresenta il fallimento della 
sua visione strategica, è il « gradino » 
oltre il quale la « ritorsione flessibile 
e graduata • sale, o meglio precipita, 
nella « ritorsione mas:.iccia nucleare » 
I teorici della formula hanno calcolato 
i diversi gradini, e hanno pure previ· 
sto, con fredda razionalità, conflitti 
convenzionali su larga scala (come po 
trcbbe avvenire fra America e Cina), 
senza escludere il salto alle atomiche 
tattiche e alle atomiche strategiche a 
titolo di sfida estrema, da lanciare con 
« prudenti scalini » prima dell'olocau· 
sto nucleare. 

Il meccanismo sembrava perfetco ma 
non lo era: McNamura lo ha ripudiato 
al limite del conflitto convenzionale 
con la Cina, e dopo aver preso atto 
che neppure in Vietnam i calcoli han 
corrisposto alla realtà; adesso si tratta 
di vedere quel che farà Johnson. 

Il Vietnam tuttavia insegna che la 
formula pur prudente e razionale di 
McNarnara resta un ordigno di morte 
capace di scoppiare fra le mani di chi 
aveva presunto di poterlo dominare. 
L'Europa non ha motivo di gingillarsi 
con un giocattolo del genere dopo la 
dimostrazione pratica del suo funziona 
mento. Quale paese europeo è disposto 
a far la fine del Vietnam in omaggio a 
quell'invenzione? De Gaulle e i suoi 
generali hanno torto, ma non ha ragio· 
ne neppure McNamara. Bisogna cerca· 
re un'altra strategia, che non sia pu· 
ramente militare, capace di garantire 
la difesa dell'Europa e l'indipendenza 
dei suoi membri. Anche perché la mac
china di McNamara non garantisce la 
indipendenza quando termina nelle 
mani di un Johnson. 

Una nuova strategia. Chi aveva incui· 
to la pericolosità della « dottrina 
McNamara » era stato lo stesso John 
Kenncdy. Enunciando la « strategia di 
pace • nel discorso ·del 1 O giugno 1963, 
Kenncdy aveva ammesso che una so· 
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luzione militare, per perfetta che ap· 
parisse, non era sufficiente a garantire 
la sopravvivenza dcl genere umano. Il 
ripensamento kennediano suscitò gran· 
di speranze nel mondo, ma la nuova 
dottrina rimase allo stato di abbozzo, 
di intuizione; per camminare richiede
va atti politici coerenti, non solo in 
direzione di Mosca ma di Pechino, non 
solo con aperture al Terzo Mondo :J 

livello diplomatico ma con reciproci 
impegni - fra le grandi potenze - a 
non ostacolare le nazioni che intendes· 
<1ero scegliere un « sistema » (sociali· 
sta, capitalista o a economia mista) di· 
verso da quello ereditato, e in ultimo 
richiedeva la progressiva liquidazione 
dei blocchi militari quali apparati di 
gendarmeria internazionale (strumenti· 
catenaccio all'interno di ciascuna al
leanza se un socio contraente voleva 
modificare il proprio sistema economi· 
co·sociale, e strumenti di intimidazione 
all'esterno per imporre l'uno o l'nltro 
sistema mediante interventi armati o il 
ricatto di un intervento). In breve 
« strategia di pace ~. alle ultime con· 
scguenze, era il riconoscimento dell'au· 
todeterminazione dei popoli, la nega· 
zione dei «gendarmi» internazionali, 
la rinuncia alle sfere d'influenza. 

Quali fossero le difficoltà di attua· 
zione di un simile edificio cocsistenzia· 
lista, che indubbiamente richiedeva 
tempi lunghi, con reciproche e precise 
garanzie, l'intuizione kennediana non 
fu certo raccolta da Johnson : il Viet
nam è n a dimostrarlo, cd è tutto il 
contrario. 

La rivolta gollista non è ovviamen· 
te nata nel segno d'un rilancio di simi· 
le strategia, e preesisteva fin dall'epo· 
ca kennediana. Nel deterioramente del· 

la situazione mondiale segulto alla 
scomparsa di Kennedy, essa tuttavia ha 
provocato la maturazione di una crisi 
con qualche effetto salutare in cam~ 
europeo. Rompendo i cristalli di un 
ambiente sempre più sporco e malsano 
ha costretto gli abitanti a cominciar~ 
le pulizie. La bandiera che De Gaulle 
sventola è quella dell'indipendenza eu
ropea dall'America (e non manca di 
sventolare analoghe bandiere in Euro
pa orientale ai danni di Mosca). Con 
le sue provocazioni De Gaulle ha tut
tavia acquisito un merito: ha fatto sen
tire all'Europa la propria impotenza, il 
tempo per:.o, le occasioni perdute, il 
velleitarismo, la demagogia, il tartufi. 
smo, la banalità, la ridicolaggine che 
derivano dalla mancanza di una politi
ca. 

Proprio per questo, rabberciare le 
falle della NATO in cambio della pro
tezione .imericana {contro· chi esatta. 
mente? contro i sovietici o contro una 
politica di riforme?) è soltanto subire 
un ricatto, e uno dei pit1 intollerabili 
non - anche qui - per ragioni morali
stiche, ma politiche. Perché ormai In di
fesa dell'Europa, e la sua indipenden
za, non passano per i corridoi della 
Casa Bianca, del Pentagono o della 
CIA, ma si ottengono con una politica 
e una strategia di pace europee distin
te, e ben separate, dalla strategia di 
guerra di Johnson. Con gli americani 
se ne riparlerà seriamein!e, se va bene 
l'anno prossimo, ammesso che negli 
Stati Uniti si riprenda il discorso in
terrotto da John Kennedy. 

Obiettivi e paradossi gollisti . Indi
pendenza dell'Europa, dunque, come 
obiettivo urgente, e non fantasie sulla 



partnership. De Gaulle in proposito 
ha alcune idee chiare, e ha pure gio
cato bene alcune carte. Però, se tira 
troppo la corda, fa il gioco americano. 
La questione dell'ingresso britannico 
nel Mercato comune è il banco di pro
va dell'abilità gollista, e su questo ter
reno va verificato se non sia il contra
rio. L'opposizione francese è stata am
piamente motivata: la Gran Bretagna 
è il « cavallo di Troia » della penetra
zione americana, finanziaria e politica, 
nel nostro continente; se Londra in
terrompe le « relazioni speciali » con 

VIETNAM: la sporca guerra 

Washington, tutto si accomoda; sul 
oiano tecnico le obiezioni riguardano 
ia crisi economica inglese e la situazio
ne della sterlina, perché Londra non si 
porti in casa, con la sua gradita pre
senza (se pianta in asso gli americani), 
i suoi guai da assommare ai nostri. In 
parole povere gli inglesi hanno l'in
fluenza - non l'« asiatica» ma la 
« americana » - e devono prima cu
rarsi. 

I « cinque», cioè Italia, Germania 
federale, Belgio, Olanda e Lussembur
go, hanno fatto la voce grossa prima 
dell'ultima riunione di Bruxelles, di
cendo di voler mettere la Francia con 
le spalle al muro. Ma si è trattato di 
molto fumo e poco arrosto. 

E' vero: a Bruxelles i « cinque » so
no arrivati al punto di votare insieme 
per l'ingresso di Londra nel Mcc, e 
hanno isolato la Francia Ma è stata 
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una vittoria di Pirro, e nessuno ha avu
to la faccia tosta di sostenere che si 
sia raggiunto un qualsiasi risultato con
creto. « L'Europa - diceva Fanfani 
al termine della conferenza di Bruxel
les - ha dimostrato la sua lamentevo
le incapacità di essere unita ». Fanfani 
è spesso abile nel buttare parole o fra
si a doppio senso: quel « lamentevo
le » voleva dire penosa o velva riferir
si a quella che, all'inizio abbiamo de
finito la politica del lamento? Forse 
l'uno e l'altro. In ogni modo Fanfani 
ha avuto il buon senso, o il fiuto po· 
litico, di non dichiarare una inutile 
guerra alla Francia, mettendo in guar
dia contro « la tentazione di agire pri
ma di aver riflettuto». Non basta 
nemmeno riflettere, aggiungeva, e biso
gna agire, ma senza disorientare l'opi
nione pubblica con ipotesi avventuro
se. E' chiaro che le ipotesi avventu· 
rose sono lo sfasciamento del MEC e 
la riduzione della « piccola Europa » 
a una Europa ancora più piccola. Si 
è parlato di rilancio del « piano Sa
ragat » del 1964 per l'unione politica 
europea, ma non si è tenuto conto 
che la Gran Bretagna non desidera af
fatto l'unione politica, bensì l'integra· 
zione economica; che la Gran Breta
gna è altrettanto gelosa della propria 
sovranità nazionale quanto la Francia. 
Fanfani osservava giustamente che non 
esistono « cerotti » per coprire la feri
ta. E i « cinque », al di là della loro 
buona coscienza dopo il voto per Lon
dra, non pare abbiano scoperto quel 
che devono fare in concreto per con
durre un'azione comune ai danni della 
Francia; sanno perfettamente che la 
« piccola Europa», senza la Francia, 
come senza la Gran Bretagna, sarà una 
entità astratta, una caricatura di terza 
forza tra i giganti economici america
no e sovietico. 

Questo è anche il limite della posi
zione gollista, e il paradosso tra le fi
nalità golliste di indipendenza europea 
e l'azione pratica •per farla rinascere. 
E' qui che De Gaulle deve dimostrare 
la propria abilità, e la propria coeren
za, o l'incapacità, e malafede, nel far 
corrispondere alla conclamazione di un 
obiettivo il raggiungimento del mede
simo. 

De Gaulle ha già ottenuto notevoli 
risultati: ha costretto gli inglesi a sco
prire le carte. Accusando l'Inghilterra 
di essere il « cavallo di Troia » ameri
cano in Europa, prima ha fatto parla
re fuor dei denti il signor Chalfont, poi 
ha costretto Wilson a fare almeno un 
paio di precisazioni di ampia portata. 
Tutti ricordano la sfuriata di Chalfont, 
con lo spettro delle « alternative » bri
tanniche in caso di mancato ingresso 
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nel MEC: trattandosi di discorso non 
ufficiale, ma di confidenza a livello gior
nalistico, Chalfont arrischiò l'ipotesi 
di un « rovesciamento di alleanze», 
una sorta di gollismo inglese in dire
zione dci sovietici, una specie di Euro
pa «dalla Manca agli Urali» (anziché 
dall'Atlantico agli Urali come diceva 
De Gaulle). Poteva essere inteso come 
un salto della quaglia rispetto al golli
smo, fino al riconoscimento della Ger
mania Est per arrivare a << relazioni 
~pedali » con Mosca; in un gioco più 
grosso poteva indicare un'operazione 
del genere concordata con Washington, 
con Londra quale ponte e transito di 
una sistemazione europea russo-ameri
cana, di cui Londra sarebbe stata l'uni
ca beneficiaria. Chalfont ebbe tuttavia 
l'accortezza di precisare, a un settima
nale francese che chiedeva lumi in pro
posito (l'Express): «La tragedia è che 
nel conflitto che ci oppone alla Fran
cia cerchiamo entrambi la stessa cosa: 
di mettere in piedi un 'Europa forte 
capace di prendere le sue distanze dal
le due superpotenze», cioè dall'Ame
rica e dall'URSS. Wilson, ai Comuni, 
prima e dopo Bruxelles, ha detto: <<La 
vera concorrenza non sta da questa par
te dell'Atlantico, ma dall'altra. Nessu
no può fronteggiare la minaccia che 
viene mossa alle rispettive industrie 
se non coalizzando le proprie forze in 
una comunità economica allargata, fon
data su una solida base tecnologica: 
queste sono le vere fondamenta di una 
indipendenza non solo economica ma 
politica, quindi di una genuina voce 
europea negli affari internazionali»; 
d'altro canto (ha detto dopo Bruxel
les) « non vi sono immediate, o entro 
limiti di tempo prevedibili, alternative 
al Mercato comune», come una zona 
di libero scambio atlantico con gli Stati 
Uniti. In pratica Wilson ha rifiutato, 
« entro limiti di tempo prevedibili », 
l'idea di una comunità anglo-america
na, e fa capire che tutt'al più questo 
potrebbe essere il punto d'arrivo di 
un passaggio di gestione al partito con
servatore, o meglio alla sua frangia 
americanizzante, quella che accetta di 
buon grado la penetrazione finanziaria 
USA in Gran Bretagna. 

Parlando con tanta chiarezza, Wil
son ha voluto avvisare la Francia gol
lista che un certo gioco, se punta al ri
basso dei laburisti, va a tutto vantag
gio del dominio americano fino alle 
sponde continentali europee; non so
lo, ma consente all'imperialismo ame
ricano, alla finanza americana, di pro
seguire la sua opera di erosione della 
economia europea, di conquista di ul
teriori « basi » europee, come accade, 
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del resto, anche in Francia, dove il 
nazionalismo go!Jista, da solo, non neu
tralizza e non impedisce la penetrazio
ne di capitale statunitense. 

Il mito dell'oro. De Gaulle ha credu
to - o finge di credere: è più proba
bile - che la guerra al dollaro, com
batuta brandendo l'arma dell'oro, sia 
sufficiente a demolire la supremazia 
americana. E' difficile, tuttavia, che un 
uomo politico realista qual è De Gaul
le possa farsi eccessive illusioni sull'oro 
come strumento di rottura di quella do
minazione. Fort Knox, con i suoi 12 
miliardi circa di riserva aurea a coper
tura del dollaro (sui 12 '9 precedenti 
la guerra dell 'oro), non è nulla in con
fronto alle dimensioni di una econo
mia che raggiunge un prodotto lordo 
annuo di circa 800 miliardi di dollari; 
e tutto l'oro del mondo non è più suf
ficiente a coprire le dimensioni assun
te dal commercio mondiale, a meno di 
rivalutare l'oro e svalutare il dollaro 
in proporzioni gigantesche, passando 
dal rapporto di 35 dollari l'oncia a 
una stima di - che so - mille dol
lari. A beneficio di chi? dei paesi pro· 
duttori come l'URSS e U Sud-Africa? 
di chi. ha convertito dollari in oro? Cer
to, la Francia, avendo aumentato le 
proprie riserve auree, ne trarrebbe un 
beneficio immediato. Ma nella corta 
prospettiva una volta che gli americani 
decidessero di svalutare, o addirittura 
di sganciare il dollaro dall'oro, il terre
moto finanziario coinvolgerebbe anche 
la Francia, e, in una lunga prospettiva, 
riemergerebbero le superpotenze indu
striali, USA e URSS, capaci di rifarsi 
alle spalle di un'Europa priva di basi 
industriali competitive. 

L'indipendenza economica - e po
litica - dell'Europa passa quindi per 
le dimensioni produttive e per la ri
voluzione tecnologica del continente, 
non per il sentiero dell'oro. E' quanto 
obietta Wilson e De Gaulle, facendo
gli capire che la grandeur, se fine a se 
stessa, diventa roba da antichi princi
pati, o da moderni sceiccati, senza un 
potere effettivo di contestazione in una 
struttura economica che ha ormai di
mensioni continentali. Ecco quindi la 
necessità di un'Europa economicamen
te integrata e competitiva (tesi di Wil
son). Ma ecco anche la necessità di 
un 'Europa disposta a trarre tutte le 
conseguenze da un disegno che com
porta la separazione effettiva dall'Ame
rica (tesi di De Gaulle). In fondo vo
gliono le stesse cose, come dice Chal
font, ma non si intendono. 

Il problema è politico, non tecnico. 
Servan-Schreiber, autore del best-seller 
francese, Le défi américain, afferma che 
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De Gaulle la spunta nella tattica ma 
soccombe nella tragedia frenando la 
dinamica unitaria dell'integrazione che, 
sola, può fare dell'Europa una poten
za. E' come dire che vince le battaglie 
ma perderà la guerra. C'è proprio que
sto pericolo. C'è però anche molta ve
rità nella critica che a Servan-Schreiber 
ha mosso recentemente Jean Danie1 
dalle colonne dell'Observateur: che in 
questo momento sono i vietnamiti, non 
i tecnocrati europei, quelli che raccol
gono la sfida americana. 

Chiarezza politica. E' in questa chia
rezza politica, di scelte politiche e non 
soltanto economiche, che va portato 
avanti il discorso del nuovo rapporto 
Europa-America. De Gaulle ha il me
rito, malgrado le contraddizioni e i 
paradossi della sua strategia, di parla
re con la chiarezza che manca tuttora 
ai capi di governo dell'Europa occiden
tale. E la mancanza di chiarezza non è 
indice di abilità diplomatica: è indice 
di tartufismo. Il miglior diplomatico 
è quello che parla chiaro. Si paragona 
spesso De Gaulle al Re Sole: la veri
tà è che certi discorsi di capi di go
verno occidentali, se messi a confron
to col linguaggio pur bizzarro di De 
Gaulle, sono astrusi e incomprensibili 
ogni volta che c'è di mezzo l'America, 
e il povero diavolo che s'aspetta un 
giudizio politico, ad esempio sul Viet
nam, finisce per dormire davanti al te
levisore o sul giornale; vorrebbe chia
rezza, e si vede propinare esercitazio
ni di eloquenza cortigiana. 

Eppure l'Europa si muove, e ha co
minciato, in sordina la sua guerra di 
secessione dall'America. Le idee sono 
ancora confuse, a partire dal settore 
gollista, ma certe scadenze e scelte ap
paiono inevitabili. La carenza dell'Eu
ropa sulla scena mondiale è riconosciu
ta da tutti, e, passo a passo, aumenta 
il numero di quanti intravedono i le
game fra l'indipendenza economica e 
l'indipendenza politica. Come riempire 
il vuoto europeo è naturalmente mate
rai controversa, perché ci sono le spin
te nazionalistiche di destra - anche 
estrema - e non solo le pressioni del
le forze democratiche; c'è poi chi, ri
conoscendo U vuoto europeo, non sa 
suggerire altro che un'iniezione di po
tenza americana, e quindi non si pone 
nemmeno il problema dell'indipen
denza. 

La « scoperta dell'Europa » è appe
na all'inizio, e un nuovo equilibrio ri
chiederà tempi lunghi e lotte difficili. 
Le illusioni sono fuori posto. Si è per
duto troppo tempo ed è anche dubbio 
che saremo noi europei a dire la paro-

la decisiva contro la guerra e per la 
pace. Questo non ci esime dal tentar
lo. E' l'ultima occasione che ci resta 
per influire positivamente negli affari 
mondiali in un'epoca decisiva, quella 
che seppellirà le guerre o seppellirà il 
genere umano. In una fase storica cosl 
delicata De Gaulle almeno esercita una 
azione di freno sugli americani. Non 
si tratta di accodarsi a lui, ma di pren
dere l'iniziativa con molta maggior coe
renza. La scelta più sballata, su cui sa
ranno molti ad insistere, sarebbe di 
orendercela con i francesi facendo fin
ta di dimenticare che il mondo rischia 
la distruzione per colpa degli ameri-
cani. 

LUCIANO VASCONI 111 

Il supremo patriarca buddista di Bangkok 

THAILANDIA 

il rilancio 
della guerriglia 

V era o no la notizia dell'impiego 
di bombardieri pesanti americani 

contro i « ribelli », le autorità thai
landesi non possono più ragionevol
mente nascondere la maggiore inten
sità e i progressi del movimento in
surrezionale coordinato dal Fronte pa
triottico thailandese. l .a Thailandia 
non è più solamente uno Stato confi
nante con il Vietnam ( ... d il Laos e la 
Cambogia), lambito perciò di necessità 
dal conflitto indocinese, lo Stato per 
di più da cui prendono le mosse molte 
delle incursioni aeree de~li Stati Uniti 
al di là del 17" parallelo: il suo av
vicinamento al Vietnam è più sostan-
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ziale, riproducendosi nella sua scena 
politica gli stessi termini di lotta che 
si sono sviluppati nel paese vicino. Le 
differenze fra Thailandia e Vietnam, 
tuttavia, restano numerose e nette. 
Dipenderà dai protagonisti sui due 
fronti se la « vietnamizzazione » della 
Thailandia proseguirà fino alle estre
me conseguenze. 

Il fattore vietnamita. La costituzione 
del Fronte patriottico thailandese ri
sale al 1° gennaio 1965. ma già dal 
1964 operava nel paese un Movimento 
d'indipendenza thailandese. Il passag
gio dichiarato dell'opposi?.ione di ispi
razione comunista - il ruolo del PC 
in queste formazioni a base più am· 
pia dovrebbe essere preminente - al
la « guerra di liberazione nazionale » 
coincide dunque con la trasformazione 
qualitativa della guerra vietnamita per 
effetto dell'intervento aperto degli Sta
ti Uniti, prima a sud e poi a nord del 
17° parallelo. Il collegamento fra i due 
episodi del confronto fra « rivolmio
ne » e « imperialismo » non potrebbe 
essere più evidente. Se ne ricava che 
anche il più recente rilancio della 
guerriglia da parte del Fronte patriot
tico thailandese, concentrata nel nord
est e nel sud del paese, appare una 
specie di diramazione in Thailandia 
del momento particolare attraversato 
dalla guerra nel Vietnam. 

L'estensione dellA guerra al Viet
nam del Nord è stata voluta nel 1965 
dagli Stati Uniti per nan consentire 

THANOM 

ai guerriglieri del FNl di usufruire 
di un « santuario ». Lo stesso princi· 
pio si ritorce contro gli Stati Uniti? 
Anche il « nemico » è deciso ad im· 
pedire agli Stati Uniti di usufruire in
distrurbati di un « santuario », cioè 
del territorio thailandese? L'impegno 
della Thailandia nella guerra vietnami· 
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ta, infatti, ben maggiore di quanto può 
risultare dalle poche mig1iaia di uomi
ni inviati, in soccorso al governo di Sai· 
gon nel 1966 e nel 196 7, va misu
rato con le facilitazioni concesse dal 
regime di Bangkok alle truppe d'occu
pazione americane: gli Stati Uniti han
no costruito in Thailandia 7 basi aeree 
(di cui 4 a stretto contatto con il ter
ritorio laotiano) e una base navale, 
tanto che dovrebbe fare capo alla 
grande base di Nakhon Phanom l'even
tuale « barriera » anti-comunista pro
gettata dai comandi militari americani 
attraverso il Vietnam e il Laos. E' 
probabile cosl che il maggior dinami
smo del Fronte thailandese rientri in 
una strategia globale, che supera lo 
stesso quadro politico della Thailandia, 
che pure per molti motivi giustifiche
rebbe il ricorso alla resi~tenza armata 
contro il regime militare in carica. 

I problemi della guerriglia. La Thai
landia rappresenta uno dei più classi
ci esempi di governi conservatori, tut
t'altro che democratici, che gli Stati 
Uniti hanno alimentato nel dopoguerra 
nel contesto del « contenimento ». La 
sua struttura ricorda anzi la prima ge
nerazione di tali governi, che ebbero 
nel regime di Syngman Rhee il loro 
capostipite, ed è in quanto tale in ri
tardo sui tempi. Ciò nondimeno, la si
tuazione politica e sociale della Thai
landia non è mai giunta al grado di 
esplosività che ha propiziato altrove, 
e anzitutto nel Vietnam, ma anche in 
Malesia o in Indonesia, la radicalizza
zione della lotta anti-occidentale. La 
Thailandia non è mai stata colonizzata 
in senso proprio, essendosi sempre de
streggiata con abilità fra i colonialismi 
concorrenti di Francia e Gran Breta· 
gna, cedendo al più all'imperialismo 
« asiatico» del Giappone. Il naziona
lismo non ha perciò le motivazioni sto
riche profonde che si riscontrano nei 
paesi che hanno conosciuto l'ammini
strazione coloniale diretta La Thailan
dia è un paese relativamente omogeneo 
e compatto, e minori opportunità si of
frono perciò alla preparazione nel 
mondo rurale di un movimento sovver
sivo. La Thailandia non è priva di una 
sua naturale « prosperità », che il 
boom portato a Bangkok e in altre 
sue città dalla guerra del Vietnam non 
ha fatto che rendere più vistosa (anche 
se artificiosa ed equivoca). 

Le condizioni interne non sono in 
conclusione le più adatte alla ripetizio
ne del modulo della guerriglia conta
dina diretta da un forte partito di 
orientamento estremista. Ed in realtà 
la guerriglia si è impiantata, finora sen-
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BANGKOK: l'incontro di boxe 

za risultati spettacolari, nelle regioni 
che geograficamente, etnicamente ed 
economicamente si distinguono dal re
sto del paese: nel nord-est, dove vi
vono le minoranze di origine vietna
mita e laotiana, e dove, lontano il po· 
tere centrale, isolato nella capitale, tan· 
to le strutture amministrative quanto 
i canali per la distribuzione delle ric
chezze risultano più labili. Il caso del 
sud, dove anche il Fronte sarebbe pe
netrato, è diverso, essendo soprattutto 
politiche le ragioni della diffusione del
la lotta anti-imperialista. Decisive sono 
diventate però le condizioni esterne, 
facendo pagare agli Stati Uniti e ai 
loro alleati la logica dell'escalation; la 
stessa logica che minaccia d'altra par
te, su iniziativa della « contro-rivolu· 
zione », la Cambogia e il Laos. 

Risveglio nazionalista? La presenza 
americana, sotto questo profilo, non ha 
certo giovato al governo di Bangkok. 
Gli americani si comportano a Bang
kok come una potenza occupante, e lo 
stesso richiamo nazionalista ha ritro
vato una sua attualità. Gli americani 
hanno investito il paese con un offen
sivo sfoggio di «opulenza », e la cor
ruzione che ne è scaturita aggiunge al
tri validi motivi alla propaganda e al
l'ideologia dell'opposizione. E natural
mente la presenza degli Stati Uniti -
che non a caso hanno edificato le loro 
basi nella zona nord-orientale del paese, 
paradossalmente la zona più vulnera
bile - induce tutte le forze che sono 
in guerra nel sud-est asiatico con gli 
Stati Uniti a colpire la rete della re
pressione americana alle spalle, in un 
retroterra che potrebbe anche rivelar· 
si più debole di quanto non suggerisca 
la fittizia stabilità del regime di Bang-

-+ 

25 



Agenda internazionale 

kok, attaccando in un'altra posizione 
l'imperium americano che si estende 
dal Pacifico all'Oceano Indiano. La pa
rola d'ordine di creare « altri » Viet
nam troverebbe in Thailandia una pri
ma applicazione, forzando persino H 
grado di maturazione della rivoluzione 
su scala locale, poiché non è dubbio 
che sono gli aiuti provenienti dal Laos 
e dal Vietnam a tenere in vita i centri 
della guerriglia, i cui dirigenti ammet
tono a loro volta di non essere ancora 
riusciti a diventare né un movimento 
« nazionale » né un movimento rurale. 

L'esperienza di guerra nel Vietnam 
produce anche questa dimostrazione, 
che non depone a favore degli Stati 
Uniti. La potenza americana, l'infeuda
mento di un regime alla politica occi
dentale, la presenza più fissa (basi, cor
po di spedizione, ecc.) sono i principali 
elementi di debolezza perché scatenano 
reazioni che finiscono inevitabilmente 
per convergere nell'anti-imperialismo e 
nella rivoluzione predicata dalla Cina. 
Se un paese pressoché immune dai più 
drammatici problemi che affliggono il 
sud-est asiatico è progressivamente tra
scinato nella guerra che si combatte nel 
Vietnam, è per il significato che la po
litica americana ha ormai assunto agli 
occhi di tutti i popoli asiatici. La 
Thailandia ha abbandonato la sua tra
dizionale posizione di Stato cuscinetto. 
ed il suo regime ha giuocato - invece 
che sull'opportunismo della neutralità 
dell'epoca dell'imperialismo coloniale 
- sull'opportunismo dell'alleanza con 
il « mondo libero», nella convinzione 
che sia questa, nell'epoca del neo-im· 
perialismo americano, la carta vincente, 
fino al punto di mandare truppe nel 
Vietnam per « sedere » un giorno al 
tavolo della pace. Ma quando il regime 
militare al potere a Bangkok avrà nei 
marines e nella catena di basi ameri
cane la sua sola piattaforma effettiva, 
soprattutto se gli Stati Uniti porteran
no in fondo il progetto di costituire 
nel sud-est asiatico un « fronte » per 
« coreizzare » la guerra, anche la fac
ciata nazionale sarà caduta, lasciandolo 
allo scoperto davanti al programma in
tegrale di chi ha già stabilito, nelle 
regioni più povere e fra i gruppi etnici 
più sfavoritoi, i primi nuclei del « con
tro-potere ». 

GIAMPAOLO CALCHI NOVATI • 

abbonatevi a 
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FAME 

terzo mondo 
orizzonte '75 

F ame-1975. Con questo titolo due 
fratelli, William e Paul Paddock, 

diplomatici con notevole esperienza in
ternazionale, hanno pubblicato nel cor
so dell'anno in America un'opera che 
è divenuta rapidamente best-seller. I 
due, buoni conoscitori della situazio
ne alimentare mondiale, hanno potuto 
presentare delle statistiche accurate, 
con alcune informazioni in parte ri
servate. Il tono notevolmente pessimi
stico e le previsioni catastrofiche del 
libro hanno fatto sensazione. Nell'ul
timo decennio il mondo s'è arricchito 
di 600 milioni di nuove bocche da 
sfam,are, nel prossimo quindicennio ne 

sono attese un miliardo Non si hanno 
idee precise sul cosa fare ed il tempo 
è maledettamente insufficiente. Nei 
prossimi anni c'è da attendersi un'on. 
data di fame senza precedenti, sommo
vimenti politici e sociali assai turbolen. 
ti in diverse regioni terrestri. 

Questa realtà, anche se un po' ca
ricata, ha fatto da sfondo alla recente 
conferenza generale della FAO, I' or
canizzazione delle Nazioni Unite che 
si occupa dei problemi agricoli ed ali
mentari. Lo stesso direttore della FAO 
Mr. Sen, nel suo indirizzo d'apertura' 
ha dovuto far posto alle inquietudini ~ 
riconoscere che l'orizzonte non è pro
prio roseo. « Non c'è dubbio, ha detto 
con forza, che la situazione oggi dà 
adito a speranze e timori. La realtà 
presente indica che l'imminente crisi 
alimen tare ci è già a ridosso. Ci sono 
decisioni vitali per i paesi del sotto
sviluppo che non possono ulteriormen. 
te essere differite». 

Una crisi ci sovrasta. Mr. Sen, un 
indiano, sapeva parlando che il suo 



era l'ultimo intervento come capo del
l'Agenzia alimentare internazionale. Il 
suo incarico scade alla fine del mese. 
F.' chiaro che ha inteso riassumere le 
convinzioni maturate nei tanti anni in 
cui ha diretto l'organizzazione e per 
rendere meglio intelleggibile il suo di
scorso l'ha corredato di alcuni dati es
~enziali. La produzione alimentare pro
capite negli ultimi anni s'è abbassata, 
non c'è stato un significativo aumento 
globale dei prodotti agricoli. 

« La rincorsa fra le disponibilità ali
mentari e l'aumento della popolazione 
continua a dominare la situazione eco
nomica del sotcosviluppo ». A miglio
ramenti lievi della produzione agricola, 
si contrappongono preoccupanti cresci
te della popolazione. La situazione 
odierna, quale è rivelata dai dati più 
aggiornati, è che almeno metà del ge
nere umano soffre la fame o la malnu
trizione. Mr. Sukhatme un altro in
diano che dirige la divisione statistica 

T11A1TI: nel paradiso dt Gauguin 

alla FAO, ha recentemente precisato 
che « nei paesi in via di sviluppo un 
quinto della gente soffre la fame, tre 
quinti la malnutrizione ». 

Dieci anni fa, dice Sukhatme, la si
tuazione non sembrava cosl cattiva. 
Nel '57 l'incremento della produzione 
agricola è stato del 3,5 per cento con
tro il due per cento della popolazione. 
Si guardava al prossimo decennio con 
un certo ottimismo, ma la situazione 
è via via peggiorata. La disponibilità 
di statistiche più aggiornate ne ha fat
to toccare con mano la gravità. C'è 
una crescita tumultuosa della popola-
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zione che non si riesce a controllare, 
che non si sa come contenere. Il pro
gresso igienico e sanitario ha ridotto 
sensibilmente il tasso di mortalità e 
la gente muore meno, cioè campa di 
riù. E crea problemi paurosi che si è 
impreparati a risolvere 

«Cosa dobbiamo fare?•. Se questo 
è il linguaggio degli esperti, quello dei 
c!elegati dei vari paesi non è meno 
preoccupante. Mr. Sipalo il ministro 
dell'Agricoltura dello Zambia, un pae
se africano, ha rivelato che tre quarti 
della popolazione del suo paese trae 
le sue risorse vitali dell'agricoltura. Si 
tratta di 450 mila famiglie; ebbene, 
hanno un reddito familiare medio di 
75 mila lire annue! Il principale com
pito del governo è di far fronte come 
può ad un disperato ed elementare bi
sogno: sfamare la gente. E' compren
sibile in queste condizioni il suo atteg
giament~ verso la FAO che a suo pa
rere, «deve cambiare la sua struttura, 
l'organizzazione, i metodi di lavoro». 

Il rappresentante del Libano è an
dato oltre. Nel suo paese ci sono tre
cento abitanti per chilometro quadra
to che tendono ad aumentare con lo 
arrivo di nuovi rifugiati palestinesi e 
per l'elevato tasso di nascite: 2,5 per 
cento di nuovi nati all'anno. I terreni 
coltivabili sono poco estesi ed a bassa 
resa; la popolazione contadina è vec
chia, i giovani abbandonano in m:issa 
la terra. Devono importare più del 
trenta per cento dei prodotti alimen
tari di cui hanno bisogno e le esigenze 
crescono giorno per giorno. E' un com
pito che induce alla disperazione. « Co
sa dobbiamo fare? - chiede. Depor
re le armi? rassegnarci ad un disastro 
imminente? ». 

Un alto dirigente irakeno non è più 
incoraggiante. Hanno dovuto importa
re nel 1966 55 mila tonnellate di riso 
ed altri prodotti alimentari per circa 
duecento milioni di dollari. A causa 
della salinità del suolo la produzione 
agricola locale è scarsa, di qualità me
diocre ed oltre la metà delle royalties 
!>etrolifere servono per sfamare la gen
te. Il tasso di crescita della popolazione 
è del tre per cento, l'Irak sarà co
stretta a fronteggiare nel futuro dif
ficeltà ancora più gravi. 

Sono alcune delle realtà più amare 
e preoccupanti affiorate nel corso della 
Conferenza. Ce ne sono per la verità 
delle altre più ottimistiche, la Corea 
del sud, per esempio. Dicono i co
reani: abbiamo registrato una crescita 
del sei per cento annuo della produ
zione agricola el anche meglio siamo 
riusciti a fare nel settore industriale; 
consumiamo quantitativi crescenti di 
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fertilizzanti, insetticidi; dal punto di 
vista alimentare saremo autosufficienti 
nel 1971. Ma è bene tener presente 
che l'immissione di capitali e di mana
gament qualificato da parte americana 
in Corea è stato massiccio. 

Ugualmente ottimistico il tono dello 
esponente del Kuwait, il piccolo paese 
petrolifero dove non si pagano tasse. 
In quell'angolo medio-orientale con ap
pena un milione di abitanti è stata fat
ta « un'operazione chirurgica al deser
to ». Hanno realizzato gli impianti di 
dissalamento di acqua di mare più 
grandi del mondo, creato un centro 
delle risorse idriche per studiare il mi
glior impiego delle acque e metteran
no a cultura il deserto Fra qualche 
anno disporranno di 200 mila metri
cubi di acqua distillata al giorno e con
tano di fare miracoli. Grazie alla for
tunata scoperta di un immenso lago 
di petrolio sottoterra. 

Sono i casi particqlari che hanno 
pure un significato notevole. Là dove 
arriva sufficiente capitale la filosofia 
della disperazione scompare. Si può 
pure affrontare il deserto quando si 
hanno i mezzi finanziari per farlo. 
George Woods, il presidente della Ban
ca Mondiale che fra qualche settimana 
cederà a Mc Namara il suo seggio, è 
abbastanza esplicito nel risalire alla 
situazione generale « La condizione 
umana può essere indicata con poche 
cifre brutali ». Degli oltre tre miliardi 
di esseri umani un terzo vive in paesi 
con reddito-pro-capite inferiore a 60 
mila lire all'anno, un altro terzo con 
reddito inferiore a 150 mila lire Solo 
ottocento milioni di uomini hanno un 
reddito superiore a 500 mila lire. 

Un discorso imbarazzante. Dice Sen. 
Via via che ci siamo resi conto della 
cruda realtà e della tendenza al peg
gioramento abbiamo cercato di reagire. 
Nel 1960 abbiamo lanciato la compa
gna contro la fame, abbiamo organiz
zato un \Vorld Food Program con lo 
intento di intervenire nei casi oiù di
sperati con un aiuto alimentare. multi
laterale laddove le intese bilaterali era
no insufficienti o carenti. Le Nazioni 
Unite hanno creato l'UNCTAD un or
ganismo da utilizzare per regolare le 
relazioni commerciali tra paesi indu
striali e sottosviluppati. 5'è pure costi
tuito un comitato consultivo per le ap
plicazioni della scienza e della tecnolo
gia; s'è potenziata l'attività educativa 
dell'UNESCO caratterizzandola premi
nentemente in senso tecnico e scienti
fico. Sono state convoc<1te due impor
tanti conferenze mondiali sulla rifor
ma agraria (due anni fa a Roma) e sul 
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controllo delle nascite (in Yugoslavia). 
Non cc ne siamo stati con le mani 

in mano; abbiamo cercato di reagire. 
Con i mezzi a disposizione non poteva
mo fare di più, anche perché la FAO 
ha dei limiti entro r.ui muoversi e non 
può scavalcarli; le Nazioni Unite, an
cora oggi, costituiscono un'organizza
zione per molti versi debole, paraliz
zata com'è da un dfaaccordo di fondo 
al vertice. Pure col programma alimen
tare mondiale stiamo tentando di cana
lizzare in modo ordinato le eccedenze 
agricole là dove più urgono. Col piano 
indicativo mondiale ora in preparazio
ne cerchiamo di offrire ai governi uno 
schema razionale d'integrazione delle 
economie agricole dei vari paesi in un 
contesto mondiale. 

Ma, osserva alla Conferenza il de-

come « un espediente per sbarazzarsi 
delle eccedenze agricole ». 

E' un giudizio molto drastico e po
lemico. Ed è, per ora, un giudizio iso
lato, le cui conclusioni non sono molto 
diverse di quelle dei fra•elli Paddock. 
Non c'è modo di controllare il proces
so, si intende dire; non resta che pre
pararsi alle ribellioni na7.ionalistiche cd 
a mettere sottosopra le strutture eco
nomiche spesso primitive che oggi so
pravvivono nel mondo del sottosvilup
po I paesi industriali non mostrano 
grande interesse al problema della fame, 
né sono disposti a fare sacrifici sostan
ziali. E' un atteggiamento che può riu
scire assai contagioso se le cose non 
miglioreranno. 

Mr. Sen fa delle ammissioni amare. 

(At C:UTTA: La l'acca sacra 

legato cubano, le sume del piano indi
cativo mondiale non sono realistiche. 
L'esperienza cubana avverte, rivela 
che i 20 milioni di tonnellate di fer
tilizzanti previsti per il 1975 sono in
sufficienti; ugualmente errate devono 
ritenersi le valutazioni dei bisogni di 
capitale per l'acquisto di macchinario 
agricolo. La sola America Latina ha 
bisogni di capitale sci-sette volte supe
riori alla cifra attualmente disponibile 
di 125 milioni di dollari Occorre, pe
raltro, fissare dei criteri speciali per la 
importazione del denaro, non si può 
pretendere dai sottosviluppati i tassi 
d'interesse in uso nelle regioni indu
striali. Cosl com'è, conclude Cuba, il 
piano indicativo è da considerare solo 
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Il piano indicativo mondiale wole es
sere una carta di riferimento dello svi
luppo delle economie aP,ricole dei vari 
paesi. Deve però confessare che « quan
tificare i bisogni e le deficienze anche 
solo in linea largamente approssuna
tiva mette in imbarazzo i governi dei 
paesi sviluppati ed in sospetto il re
sto •. Il discorso della fame è imbaraz
zante per gli uni, mentre per gli altri 
è offensivo e mortificante l'egoismo 
dci ricchi e per alcuni oltraggiosa la 
loro elemosina. 

25.000 miliardi di debiti. Una stati
stica abbastanza attendibile informa 
che nel 1961 le somme affluite nel 
Terzo mondo per programmi assistcn· 

ziali, investimenti privati e crediti di 
esportazione furono 9 miliardi di dol
lari. Nel '65 si superarono i dieci mi
liardi l'anno scorso la cifra è andata 
un po' sotto quello che possiamo ora 
indicare come la soglia critica dei dieci 
miliardi. In termini monetari si può 
dire che un leggero miglioramento c'è 
stato, in termini reali si riconosce che 
si sono fatti dei passi indietro. I dati, 
tuttavia, rivelano senza equivoci che 
l'aiuto è tuttora insufficiente. 

Il debito totale dei paesi poveri ver
so i ricchi supera oggi i 40 miliardi 
di dollari. Il tasso d'interesse, ancor
ché minore del consueto, ~ troppo one
roso e pare imP9ssibile che i sottosvi
luppati possano in qualche modo far 
fronte ai loro debiti. Già oggi il nove 
per cento dell'esportazione totale verso 
le regioni privilegiate serve solo per 
pagare gli interessi e tende a crescere. 
Fonti AIO, quelle stesse che regolano 
l'afflusso dei capitali verso i paesi sot
tosviluppati, assicurano che il trenta 
per cento dell'aiuto globale serve solo 
per saldare i debiti. Una situazione ve
ramente critica. un flusso di capitali 
insufficiente, un costo t>levato del de
naro. La situazione tende a peggiorare. 
Malgrado si avverta la gravità della co
sa e ci si mostri più st>nsibili al pro
blema, c'è « esitazione, riluttanza » ad 
~ffrontarlo realisticamente. E' l'opinio
ne di Mr. Sen. 

Se si osserva poi dove l'aiuto af
fluisce preferibilmente. sì nota che 
Giordania, Israele, Surinam, Sud Viet
nam, Sud Corea, Formosa, RAU sono 
fra ì paesi più assistiti. L'aiuto pro ca
pite ha superato 1 cinque dollari nel 
peggiore dei casi. S1 tratta di paesi del
le zone « calde ». Buona oarte dei fi
nanziamenti sono serviti per le forni
ture militari, avevano perciò fini molto 
Jivcrsi da quelli assistenziali. Non c'è 
dubbio che l'aiuto c'è stato anche per 
i programmi civili, ma una sostanziale 
parte è servita per operazioni partico
lari. Questo denaro, probabilmente, 
non sarebbe mai arrivato in tempi 
tranquilli. 

Pur essendo, come s'f' visto, la fa
me il problema reale di molti paesi, 
solo il sette per cento dell'aiuto uf fi
ciale ha interessato il settore agricolo. 
E' mancata una precisa politica della 
assistenza. Ora si ritiene che nel 1975 
dovranno essere utilizzati nel Teno 
mondo 20 milioni di tonnellate di ferti
lizzanti. Ciò rappresenta un giro di af
fari di 17 miliardi di dollari. Dove 
prendere il denaro, dove Produrre i 
concimi? E' inevitabile che l'industria 
dci paesi ricchi debba essere interessa
ta all'affare, ma gli altri avanzano ri
serve sull'operazione. L'intervento dcl-
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le grosse corporations ha lasciato 
amari ricordi nei paesi ex-coloniali, Cu
ba, RAU ed altre nazioni vorrebbero 
sottrarsi ai condizionamenti della gran
de finanza internazionale Non ci si 
può limitare a migliorare l'agricoltura 
nei paesi poveri; sarebbe un grosso er
rore economico e perpetuerebbe il loro 
ruolo di diseredati. 

I mercati chiusi . Il ministro statuni
tense all Agricoltura Orville Freeman 
raccomanda ai suoi agricoltori di pro
durre in abbondanza se possono farlo 
a buon mercato: tanto più, tanto me
glio. Le eccedenze servono per l'espor
tazione, aiuteranno a sfamare la gente 
in qualche parte del mondo. Il rappre
sentante del Malawi. un giovane stato 
Rfricano, osserva: noi stiamo miglio
rando la nostra agricoltura: saremo pre
sto in grado di produrre surplus; dove 
li smaltiremo dovendo fronteggiare la 
concorrenza americana? 

Incontriamo crescenti difficoltà di
cono a loro volta gli al~erini - ad 
esportare nei paesi de!Ja CEE il nostro 
vino e gli agrumi. La produzione in
terna dei paesi comunitari è notevol
mente protetta. « Lo sviluppo della 
nostra produzione di carne di bue -
dichiara il rappresentante del Kenya 
- potrebbe essere accelerato se potes
simo entrare in certi mercati ricchi. 
Purtroppo ci rimangono chiusi » Il de
legato di Ceylon ha voluto dare dei 
dati. Esportiamo gomma naturale. Ne
gli ultimi tempi, per la concorrenza dcl 
prodotto sintetico il prezzo internazio
nale della gomma è caduto sino a rag
gÌungere il livello del 1949. Abbiamo 
fatto grandi sforzi per migliorare la 
nostra produzione e tener testa a quel
la artificiale, ma sarà stato inutile se 
i prezzi cadranno ulteriormente. Quan
to al té, quest'anno il prezzo sul mer
cato internazionale è notevolmente ca
lato; l'anno scorso aveva già sublto un 
ribasso, nel '65 pure. Abbiamo avuto 
un danno di 50 milioni di dollari solo 
per questo, ma abbiamo dovuto com
prare i trattori a prezzi superiori da 
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un'anno all'altro, sino al 7 per cento. 
Sono prezzi gonfiati ad arte, ma non 
siamo in grado di sottrarci a questa 
-:peculazione internazionale. «La crisi 
de!Jo scambio estero vanifica il nostl11 
progresso economico. Necessita una 
azione correttiva urgente ». Cosl con
clude. 

L'apporto tecnologico. Certo, si am
mette, molto ci si può attendere da 
essa. L'americano Freeman è dell'opi
nione che l'attuale patrimonio scienti 
fico consente di migliorare notevol
mente il potere nutritivo degli alimen
ti. Lo stesso Sen riconosce che dal 
progresso tecnico scientifico si possono 
attendere significativi vantaggi. L'im
piego di nuovi tipi di mais, di mo ha 
permesso di migliorare notevolmente i 
rendimenti. Ma deve cambiare il siste
ma di coltura, ci vogliono i fertilizzan
ti, disponibilità irrigue, mezzi di tra
sporto e strade, finanziamenti agricoli, 
sistemi di distribuzione aggiornati. Man
cando queste altre cose, non ha senso 
puntare sulla tecnologia e la scìenza. 

C'è oggi un certo ottimismo a pro
posito de!Je nuovi fonti di proteine. 
Se ne possono ottenere per via sinteti
ca in più modi ed a costi interessanti. 
Vanno bene per arricchire le diete ali
mentari di certe regioni dove si fa lar
go ed esclusivo uso di cereali. La mes
sa a punto di nuovi prodotti alimenta
ri, di moderni sistemi di conservazio
ne, di avanzati sistemi di produzione 
comporta una importante disponibilità 
di capitali e di conoscenze tecnico
sc1entifiche. In ogni caso è una fac
cenda che prende tempi lunghi. 

Dicono gli esperti di biochimica: la 
ricerca e sviluppo nel settore agricolo 
deve essere fatta nei paesi dove sono 
più urgenti i problemi alimentari. Se si 
vuole affrettarne l'autonomia ed il de
collo economico, non ha senso pensa
re ad un programma di nssistenza ali
mentare che duri decenni. Ma dove 
sono i ricercatori, i capitali, le dispo
nibilità strumentali, l'esperienza scien
tifica e manageriale? Ancora nei paesi 
ricchi. Assistiamo ad una « fuga dei 
cervelli » dai nostri paesi di fronte 
alla quale siamo disarmati. rivela il de
legato argentino. 

Il bisogno essenziale di « adapta
tion », vale a dire di sfruttamento con
veniente delle risorse materiali di un 
paese, impone che allo studio vengano 
impegnati specialisti locali. Cosl dice 
l'esperto. Ed osserva il premio Nobel 
Percy Blackett: nei paesi in via di svi
luppo una macchina per manipolare i 
prodotti agricoli deve rispondere es
senzialmente ad esigeflze di semplicità 
tecnica, operativa, di assistenza tecnica 
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elementare. Non serve molto che sia 
automatizzata al massimo. Purtroppo 
i paesi avanzati hanno bisogno di mac
chinari ad automazione spinta per la 
loro economia e questi sviluppano ed 
impiegano; questi sono in grado di 
esportare. I sottosviluppati dovrebbero 
pensarci loro a creare una scienza, una 
tecnologia più « adatte » alla loro eco· 
nomia, ma con chi? come? 

Un direttore olandese. Sen dice che 
è tempo di pensare seriamente al modo 
di controllare le nascite, ad avviare 
piani di riforma agraria con serietà. E' 
tempo di liberare, dice, «l'uomo del
la terra dai suoi tradizionali atteggia
menti e modi d1 pensare e farne un 
agente vivo di trasformazione di una 
società rurale stagnante ». Sono altre 
facce del problema che è di estrema 
complessità. 

Freeman, l'americano, ricorda che s1 
devono assicurare agli agricoltori ere· 
di ti a tassi ragionevoli (e combattere 
l'usura), adottare sistemi di mercato 
moderni, prezzi opportuni per i pro
dotti agricoli. Con ciò intende contro· 
battere chi riassume nell'egoismo dei 
paesi ricchi la sorgente di tutti i mali. 
Cominciate ad amministrare con serietà 
ed intelligenza le cose vostre, richiama. 
Riconosce, però, che l'aiuto bilaterale 
non è soddisfacente 

Il rappresentante canadese ricorda 
che il bilancio della FAO di dieci anni 
fa toccava i trenta milioni di dollari, 
quello del prossimo anno sfiorerà i 
170; un aumento sensibile, sottolinea. 
Ma negli ultimi dieci anni ci si è ac
corti, cifre alla mano, che il problema 
della fame richiede interventi di ben 
altre dimensioni. Il canadese fa un 
cenno severo allo spreco spaziale qual
cun altro punta il dito sull'incredibile 
dispendio di risorse in armamenti. 

Il problema resta tutto da risolvere. 
La Conferenza ha mostrato evidenti i 
segni dell'inquietudine e lo scoraggia
mento dei delegati di alcuni paesi, una 
maggiore consapevolezza da parte di 
tutti che occorrono sacrifici ecceziona
li ed urgenti per salvare il salvabile. 

Di concreto, tuttavia, si è visto solo 
questo: gli occidentali hanno voluto 
che a sostituire Sen andasse uno di 
loro, l'olandese Mr Boerma. Doven
do assumersi responsabilità finanziarie 
più impegnative, hanno probabilmente 
voluto che, uno di loro dirigesse l'ente 
cui toccherà di pilotare lo sviluppo 
agricolo del Terzo Mondo. Ora staremo 
a vedere cosa maturerà. La situazione 
non induce francamente all'ottimismo. 

FLAVIO GIOIA • 



LA R DEGLI 

30 

S ud d'Italia, sino a ieri riserva 
inesauribile di braccia e per doma

ni, almeno cosl sembra pensarla la Cas
sa per il Mezzogiorno, riserva altret
tanto inesauribile di analfabeti. Ognu
no immagazzina le scorte che può. C'è 
chi accumula oro e chi braccia, che val
gono quanto l'oro, e analfabeti, che 
valgono un po' meno. L'importante è 
accumulare, fare come la formica e non 
come la cicala della favola tanto cara 
al buon senso comune. 

Ma non crediate che siamo in vena 
di facezie; l'ironia fa 9resto a ragge
larsi, se non si trasforma in invet1iva, 
di fronte all'abbandono dcl Sud, che 
<la centenario ha tutta l'aria di volersi 
tra:.formare, così continuando ad an
dare le cose, in bicentenario. E se lo 
On. Pastore non cc ne vorrà, noi pro
veremo a raccontarvi ls storia delle 
attività educative e sociali che la Cassa 
del Mezzogiorno avrebbe dovuto, e per 
la verità ha in parte realizzato, in ot
temperanza alla legge n. 717 del 26 
giugno del 1965. Vi racconteremo 
inoltre la vicenda parallela dei Centri 
di cultura popolare dell'Unione italia
na per la lotta contro l'analfabetismo 
(UNLA), che, proprio in rapporto alle 
dedsioni della Cassa per il Mezzogior
no, sono chiusi dall'ini7 io del luglio 
scorso. 

Seguiremo i dau della documenta
zione fornita dall'UNLA stessa ai rap
presentanti della stampa e del mondo 
della cultura, nel corso <li un'affollata 
assemblea svoltasi oresso la sede ro
mana della Casa editrice Mondadori, 
nei giorni scorsi. 

la moria dei centri UNLA. Da questi 
dati risulta che con il primo novembre 
del 1966 avrebbero dovuto avere ini
zio le attività educative e sociali affi
date alla Cassa per il M-:nogiorno dal
la legge n. 717 già ricordata, il cui 
piano di coordinamento era stato ap
provato il primo agostn dello stesso 
1966. In pratica le cose sono andate 
In po' diversamente, col ritardo preve
dibile. Infatti, la stessa lJNLA è stata 
chiamata a firmare una convenzione per 
l'istituzione di otto Centri di servizi cul
turali nelle zone dt concrntrazione del 
Mezzogiorno soltanto il primo aprile 
scorso. Nd frattempo, a cominciare 
esattamente dal primo novembr~ del 
1966 i Centri di cultura popolare del
l'UNLA erano rimasti sP.nza alcun con
tributo finanziario da parte della Cassa. 
I Centri hanno resistito come hanno po
tuto sin al luglio di quec;t'anno, quindi 
sono stati chiusi, Ma ~r un quadro 
ancora più completo della situazione 
manca un altro dato. La Cassa per il 
Mezzogiorno ha aperto quarantacinque 
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Centri, compresi gli otto affidati alla 
UNLA, contro i novanta che l'UNLA 
stessa era riuscita ad organiz7.are in 
vent'anni di attività. Secondo la Cassa, 
quindi, il Mezzogiorno non ha bisogno 
per il proprio avanzamento culturale 
di tante energie quante, quasi sempre 
volontariamente, ne spe("ldevano gli or
ganismi e i singoli individui impegnati 
nella lotta contro l'analfabetismo per 
conto dell'Unione. 

In dettaglio. Durante i vent'anni del
la sua attività, l'Unione aveva dato vita 
a venti Centri in Sardegna; di essi, do
po la decisione della Cassa per il Me-;.. 
zogiorno, ne è rimasto aperto uno, a 
Bosa. Fra quelli chiusi il Centro di San
tulussurgiu, noto anche 11 grande pub
blico perché l'insegnante Francesco Sa 
lis che lo dirigeva è stato recentemente 
insignito di un premio dell'UNESCO, 
che, fra l'altro, ha fatto accorrere nel
lo sperduto paese sardo i cronisti della 
televisione. Cinque erano i Centri in Si 
cilia, ora tutti chiusi. Trentuno 10 Ca
labria, uno solo è rimasto aperto, quel
lo di Raggiano Gravina. Tutti chiusi i 
quindici della Basilicata Due chiusi e 
due rimasti aperti, Nardò e Grotta· 
glie, nelle Puglie. Pure chiusi gli undi
ci della Campania, l'unico degli Abruz
zi, quello di Tor di Quinto a Roma e 
quelli di Milano Crescenzago e Colo· 
gno Monzese, in Lomhardia. Questi 
ultimi due Centri, come quello romano, 
erano stati aperti per assicurare l'alfa
betizzazione o, comunque, un centro di 
attività culturale soprattutto agli im
migraci meridionali. 

Riassumendo: dei vecchi Centri del
l'Unione ne sono rimasti aperti soltan· 
to quattro; altri quattro sono stati 
aperti dall'UNLA stessa per incarico 
della Cassa del Mezzogiorno: ad Avel
lino, Potenza, Vibo Valentia e Ori-
stano. 

Interessante anche la divisione terri
toriale dci quarantacinque centri della 
Cassa per i 2800 Comuni del Mezzo
giorno, che sono cosl ripartiti: Lazio 2, 
Abruzzi 7, Molise 1, Campania 7, Pu
glie 8, Basilicata 2, Calabria 5, Sicilia 
7 e Sardegna 6. Come si vede non è 
possibile trarre da queste cifre, se mes
se a confronto con quelle relative alla 
popolazione ed al tasso di analfabeti· 
smo nelle varie regioni interessate, nes
suna indicazione sul metodo seguito 
dalla Cassa, che, ed è questa la giusti· 
ficazione delle sue scelte, si è limitata 
ad istituire i vari Centri in rapporto 
alle prefissate delimitazioni territoriali 
dei ~ poli di sviluppo economico ». In 
pratica, cioè, la Cassa si interessa del. 
l'alfabetizzazione o, comunque, della 
creazione di organismi di cultura popo-
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lare soltanto in quelle zone già avviate 
a un avvenire presumibilmente di tipo 
« europeo ». Le altre già escluse dai 
piani economici di sviluppo si trovano 
ulteriormente isolate dai piani di svi
luppo culturale. Il che equivale a dire 
che presto ci troveremo di fronte a 
delle vere e proprie « riserve indiane » 
di analfabetismo. Aperte certamente 
ai turisti in cerca di colore ma defini
tivamente indisponibili per qualsiasi 
forma di sviluppo tecnologico. 

Per chiudere quc:.ta prima parte ec
co un altro dato sull'attuale sistema
zione dei quarantacinque çJitri pro
mossi dalla Cassa, che sono stati affi. 
dati a sei organismi diversi, con scelta 
nella maggioranza dei casi - e ciò va 
detto per rispetto della verità - fe. 
lice. Ecco il dettaglio: all'ISES quindici 
Centri, al Movimento di Collaborazione 
Civica nO\'e, all'Umanitaria sei, alla 
ISPES due e all'UNLA, come abbiamo 
già ricordato, otto. Infatti non è su 
questo punto che pensiamo vada cri
ticata l'azione della Cassa ma sul cri
terio che ne ha guidato le scelte, su 
quel criterio le cui conseguenze cre
diamo di aver sintetizzato più sopra. 

La doccia fredda. Ma torniamo alla 
situazione dell'UNLA, facendo un pas
so indietro e ricordando che il piano 
di coordinamenro, approvato nell'ago
sto del 1966, indicava alla Cassa, in 
relazione alle attività educative e so
ciali, quattro direttrici, e cioè: a) pro
mozione e animazione culturale; b) po
tenziamento dei servizi ~iali fonda
mentali; e) azione sociale legata alla 
promozione tecnico-professionale; d) 
assistenza agli emigranti. In particolare 
per quanto poteva riguardare più da 
vicino l'UNLA, e cioè la promozione 
educativa e sociale, il piano di coor
dinamento precisava, al raoitolo 5 sulle 
« Attività sociali ed ed11cative ,., pagi
na 216, paragrafo A:' - Promozione 
sociale ed educativa - « Essa si im
pernierà su di un centro comunitario, 
sede delle iniziative di base a carattere 
sociale ed educativo ( q11ali quelle gio
vanili, di lotta contro l'analfabetismo, 
di educazione degli adulti eccetera). 
Questi centri comunitari saranno orga
nizzati intorno ad un moderno servi
zio di biblioteca locale e alla scuola, 
e corredati di quegli sm1menti di dif. 
fusione culturale che co<1titui5cono an· 
che mezzo indispensabil~ per la realiz
zazione di particolari pr011rammi di in· 
tervento economico e tC'cnico (mezzi e 
sussidi audiovisivi eccetera) ,., 

L'UNLA, che da tcmoo aveva orga
nizzato i propri centri di cultura popo
lare secondo il modello . ora recepito 
dalla legislazione, aveva salutato le de-

cisioni del piano d1 coordinamento con 
vivo compiacimento. Nel settembre del 
1966 un convegno del FORMEZ indet· 
to a Napoli fra i rappresentanti degli 
Enti finanziati dalla Cassa, per un se
minario di studio sulle linee di inter
vento educativo e sociale nelle zone 
di concentrazione del Mezzogiorno, 
sembrava rendere ancora più roseo lo 
avvenire dell'Unione stessa, che si ve
deva affidato il compito di presentare 
un piano di attività educative e sociali 
secondo quanto dettava la sua ben no
ta esperienza. L'UNLA non perdeva la 
occasione ed approntava, per la fine 
di ottobre, un piano che prevedeva do
dici Centri di cultura popolare, consi
derati come centri comunitari guida e 
che avrebbero raggruppato comprcn· 
sorialmente tutti i centri esistenti e i 
55 nuovi Centri di cultura popolare 
da istituire, scegliendo fra quelle lo· 
calità che da più anni e con perseve· 
ranza ne chiedevano l'apertura. 

Nel gennaio di quest'anno ecco la 
doccia fredda. Il FORMEZ definiva il 
proprio orientamento, in tema di pro
mozione ed animazione culturale, non 
più verso i « Centri comunitari», pre· 
visti dal piano di coordinamento, ma 
verso « Centri di servizi culturali ». La 
differenza sembra soltanto di parole. 
In realtà il FORMEZ, oltre a stabilire 
i confini dcli 'apartheid già ricordata, 
evitava di dare ai Centri una qualsia:.i 
caratterizzazione democratica, cioè di 
iniziative determinate da una richiesta 
dal basso come era sempre stato per 
i centri esperimentati dall'UNLA 

Difficile seguire le ulteriori peripe
zie dci rapporti fra l'UNLA e la Cassa. 
Il dato certo è che i Centri previsti 
hanno cominciato a funzionare soltan
to con l'aprile scorso, mentre dei no
vanta Centri di cultura popolare già 
is1iw1u dall'UNLA stessa ben ottanta· 
sci sono stati costretti a chiudere. 

I dirigenti dell'UNLA, e prima fra 
essi Anna Lorenzetto, non dimenticano 
che la Cassa per il Mezzogiorno ha 
concesso all'UNLA, dal 1960 al 1966. 
c?ntributi per 473.000.000 di lire; ma 
ciò che hanno voluto c;ottolineare in 
occasione della loro conferenza stampa 
è che ora sia stata scelta dalla stessa 
Cassa una politica di affossamento del· 
le iniziative per la promozione cultu
rale del Sud d'Italia. Non è una ac
cusa da poco. Essa merita attenzione 
e soprattutto l'intervento. di tutti co
loro i quali non vogliono vedere defi
nitivamente perduta la battaglia per lo 
avanzamento civile di nttto il Mezzo
giorno e non di alcune zone di esso, a 
scapito delle rimanenti. 
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FERROVIE 

il giorno 
della tartaruga 

11 giorno deUa « tartaruga » e già 
superato; dal punto di vista tecnico, 

se non proprio alla preistoria, appar
tiene alla storia. Le officine Sav1gliano 
hanno infatti in cantiere un locomo· 
torc che è un'edizione perfezionata di 
quello che ai primi ·del novembre 
scorso, alla testa di un convoglio di 
sei carrozze e un bagagli:iio (e le car· 
rozze potrebbero essere dieci senza che 
per ciò cambi il rapporto), ha coper· 
to i 210 chilometri da Roma-Termini 
a Napoli-Mergellina in un'ora e venti· 
sei minuti, toccando punte di velocità 
dell'ordine dei 205 orari. Possiamo ag· 
giungere, ad onore di questo treno, 
che forzando avrebbe potuto impiegare 
un'ora e venti, il che lascia prevedere 
che il suo confratello in cantiere po
trà farcela agevolmente in un'ora e 
un quarto. 

A queste imprese le nostre ferro
vie non sono nuove: la possibilità di 
tenere e superare i duecento ehilome· 
tri orari è stata sperimentata da al
meno un ventennio. Proprio qualche 
anno fa l'ALe-601, nei pressi di Gros· 
seto, dimostrò di poter marciare sen
za affanni e in assoluta sicurezza a 
225 all'ora. Analoghi esperimenti, sem
pre con successo, sono stati compiuti 
in diverse epoche nei principali paesi 
del mondo. Il francese Mistral, come 
si ricorderà, toccò in prova i 3.31 al
l'ora, si sperimentano velocità de1l'or
dine di quattrocento all'ora, e tra bre
ve in Francia dovrebbe essere pronta 
la prima linea per il monorotaia da 
400 . Se noi siamo fermi ad un massi-

Il rapido d1 lusso 

mo di 225 all'ora non significa che 
non potremmo sfidare i quattrocenti· 
sti, ma soltanto che è inutile, per ades· 
so, compiere esperimenti spettacolari, 
dal momento che i treni da duecento 
e più all'ora debbono tenere un passo 
molto più ridotto. Come del resto allo 
estero, dove ad esempio i 331 poten
ziali del Mistral si riducono a 133 ef
fettivi di media. Soltanto il Giappone, 
col favoloso T okaido, versione aggior
nata del nostro Settebello, sui 515 chi
lometri tra Tokio e Os:ika, che copre 
in tre ore e dieci compiendo quattro 
fermate intermedie. tiene dal 1964 una 
media superiore ai 170, il che lo co
Mringe a viaggiare per lunghissimi 
tratti dai 210 ai 230 all'ora. E sl che 
le scabrosità orografiche del Giappo
ne sono di ben altra entità di quelle 
che noi spesso lamentiamo per giusti
ficare le nostre deficienze! 

Il paragone con la strada. Almeno 
per le ferrovie, però, non c'è alcun 
gap tecnologico tra i paesi industria
lizzati. In teoria, noi potremmo andare 
da Roma a Milano in meno di quattro 
ore; invece ne impieghiamo otto e più, 
tempo che una comune « utilitaria » 
può largamente battere, r- soltanto con 
due rapidi siamo al limite delle sei 
ore. I supertreni che in fase sperimen
tale viaggiano come razzi, appena im
messi nel circuito abba'lsano la cresta 

Il treno delle f estt 

ignorando che da un pezzo 
abbiamo rotto il muro del 
suono. Se in luogo delle 
grandi dorsali prendiamo m 
considera7.ione le linee di 
raccordo o secondarie l'an
datura è al passo della dli
genza: nella migliore delle 
ipotesi, con i direttisimi, le 
medie sono sui cinquanta al
l'ora. 

La conseguenza è che il 
traffico ferroviario è andato 
gradualmente declinando, e 
le leggere oscillazioni favo
revoli che di · tanto in tanto si regi
strano non colmano certo i paurosi 
vuoti avutisi negli ultimi anni. Il pa. 
ragone con la strada è semplicemente 
mortificante: nel 1966, anno tutto 
sommato abbastanza buono, i viaggia
tori-chilometro in ferrovia sono stati 
27 miliardi e poco più di .50.5 milio
ni; su strada sono stati 160 miliardi 
e 687 milioni. Meno imponente ma 
forse più significativo è il divario cir
ca il trasporto delle merci, settore nel 
quale la superiorità del treno su qual. 
siasi altro mezzo è assolutamente fuo. 
ri discussione: contro i 15 miliardi e 
poco più di 900 milioni di tonnellate· 
chilometro per ferrovia stanno i 47 mi
liardi e oltre 900 milioni su strada. 

Se per i viaggiatori la crisi della 
strada ferrata è comune a molti paesi, 



lamentando tutti, più o meno, analo
ghe deficienze, ed essendo tutti alle 
prese con gli stessi problemi, in fatto 
di merci noi siamo gli unici a regi
strare una capitolazione del treno di 
fronte all'autocarro, che ha raggiunto 
gli odierni cinquanta miliardi circa di 
tonnellate-chilometro, occorre segna
larlo, partendo da quattro miliardi e 
mezzo del 1938. Nella Germania fe. 
derale, dove pure dalla fine della guer· 
ra i principi del liberismo economico 
sono stati intoccabili le tonnellate-chi
lometro di merci trasportate per forro
via sono state oltre 56 miliardi; in 
Francia, invece, sono st'.lte addirittura 
più di 64 miliardi. Una cifra relati
vamente modesta è quella della Gran 
Bretagna, poco più di 24 miliardi e 
l 00 milioni di tonnellate-chilometro, 
ma sempre abbondatemente superiore 
al livello da noi toccato. 

L'esempio inglese. La Gran Breta
gna, però, è impegnata in un program-

... e le merCI su strada 

ma di rinnovamento e rilancio delle 
ferrovie i cui frutti sono già visibili. 
Proprio in materia di trasporto delle 
merci ha bruciato le tappe, pur par
tendo da posizioni che ]asciavano mol
to a desiderare, ponendosi all'avan· 
guardia dei paesi europei. Nel giugno 
dello scorso anno è stato effettuato 
per ferrovia il trasferimento di un'in
tera fabbrica di giocattoli e articoli 
sportivi da Londra alla nuova città di 
Glenrothesin Fife, in Scozia, su una 
distanza di 725 chilometri. Per questa 
eccezionale impresa sono stati utiliz
zati 67 grandi « containers » (casse 
mobili) su treni blocco con servizio 
ininterrotto. I convogli sono stati ri
morchiati dalle più moderne locomo
tive elettriche fra Londra e Crewe, 
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tratto di linea da poco elettrificato, e 
da locomotive diesel-elettriche fra Cre
we e Glasgow, in un tempo pari a 
otto ore e quarantacinque minuti. 

Sebbene l'iniziativa privata spinga 
per l'abbandono del treno, non pren
dendo neppuie in considerazione la 
possibilità di un'integrazione dei diver
si sistemi di trasporto, il progresso 
tecnologico consentirebbe alle ferrovie 
di mantenere una posizione di privi
legio e di respingere con successo lo 
attacco che oramai da diversi lustri, 
con invadenza crescente, viene porta
to loro dalla strada. Il crepuscolo fer
roviario non è conseguenza di una se
nescenza irreversibile, ma di una scel
ta politica che cominciano a giudicare 
erronea molti di quegli stessi che l'han
no auspicata. Persino gli Stati Uniti, 
che sembrava volessero smantellare 
quella gigantesca rete su11a quale s'era 
esercitata per lunghi anni ]a pirateria 
dei Vanderbidt, ci hanno ripensato, 
orientandosi, come tutti i paesi euro
pei, e quelli del MEC in particolare, 
verso la ristrutturazione e l'adegua
mento tecnico. 

Per le merci, anche con le attuali 
deficienze, non è neppure possibile un 
paragone tra rotaia e strada: quest'ul· 
cima è indispensabile soltanto per com
pici di raccordo o per modesti tonnel
laggi; per i viaggiatori è semmai più 
marcata una concorrenza tra i treno 
e l'aereo che tra il treno e l'auto. Sul
le distanze medie, diciamo fino a cin
que-seicento chilometri, la ferrovia po
trebbe essere preferita anche alle linee 
aeree: dipende dalle prestazioni. Co
prendole in tre ore, cosa possibilissi
ma, com'è dimostrato da decenni, ri
guadagnerebbe tutti i clienti perduti 
con forti interessi. Già adesso, del re
sto, se non ci si prenota per tempo, 
è abbastanza arduo, e non soltanto 
nei mesi di punta, trovare un posto 
sui TEE, che viaggiano ad andatura 
molto sostenuta ma ancora lontana da 
quella che sarebbe tecnicamente pos
sibile. 

1500 miliardi nel pozzo. Se il cri
terio di scelta dovesse essere guidato 
dalla sicurezza, allora la superiorità del 
treno diventerebbe schiacciante. In pro
posito non esistono elaborazioni sta
tistiche ufficiali, ed in genere si pro
cede per calcoli approssimativi o per 
giudizi sommari fondati spesso sulle 
preferenze individuali. Tuttavia non 
mancano gruppi di esperti che proce
dono a complesse elaborazioni, le qua
li hanno almeno questo in comune: di 
assegnare sempre nell'ordine l'inciden
za della mortalità all'auto, all'aereo e 
al treno. Stando alla più accreditata di 
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queste rilevazioni, nel 1966 si avreb
be questo rapporto: autovetture, 31,77 
morti per ogni miliardo di viaggiatori
chilometri; aerei, 4,3 morti per miliar
do di viaggiatore-chilometro; treno, 1 
morto per ogni miliardo. 

Il grave torto delle nostre ferrovie 
è di essere in forte ritardo nell'adegua
mento delle strutture; ritardo, s'incen
de, che col passar del tempo si ac
centua poiché frattanto la tecnica con
tinua a progredire. L'importante non 
è che un treno possa viaggiare a due
cento all'ora, ma che viapgi realmente 
a questa velocità. E' ovvio che nelle 
condizioni attuali, con il materiale e il 
grado di efficienza dell<l nostra rete, 
lanciare un treno a duecento all'ora, 
specie su alcune linee, sarebbe un'im
presa molto rischiosa. In parte sareb. 
be possibile sulla Rom"l-Napoli, sulla 
Roma-Livorno o sulla Bologna-Milano, 
ma sulle altre linee occorrono ancora 
numerose opere di adeguamento. 

Il piano decennale varnto nel 1962, 
del quale per una prima parte siamo 
coperti al 96 per cento avrebbe ·do
vuto, anzi dovrebbe, creare le condi
zioni per un forte rilancio delle ferro
vie, e possibilmente per l'assorbimento 
dei passivi divenuti cronici. Senonché 
questo piano aveva un vizio di fondo: 
di prevedere per il 1972 quel che sa
rebbe stato realizzabile nel 1962. E' 
chiaro che non si possono predisporre 
piani vagamente avveniristici ma si 
possono comunque stringere i tempi 
di attuazione. Inoltre i 1.500 miliardi 
di spesa previsti, già obiettivamente 
non del tutto sufficienti, si sarebbero 
logorati per la strada: com'è avvenuto, 
poiché secondo le autorità ferroviarie 
le perdite per gli aumenti dei costi 
e dei prezzi sugli ottocento miliardi 
che si riferivano al primo quinquen
nio ( 62-6 7) sono valutahili nel venti
cinque per cento circa. E' presumi
bile che analogo logorlo subiscano i 
rimanenti 700 miliardi, ancora da stan
ziare. 

Sia pure con leggero ritardo e 
con qualche scompenso gli impegni 
previsti per il primo quinquennio so
no stati nell'insieme rispettati, ma il 
beneficio che da essi potevano trarre 
le ferrovie erano relativi trattandosi 
per i due terzi di opere di recupero an
ziché di ammodernamento. La pars co
stmens, quella che servrebbe al rilan
cio vero e proprio, sarebbe dovuta co
minciare nel 196 7, ma i 700 miliar
di sono latitanti: dovrebbero arrivar
ne centocinquanta, e su questi è stato 
fatto un primo preventivo di spese, 
ma è chiaro che questi sarebbero but
tati al vento se non si c;!\ldassero tem
pestivamente con i rimanenti '5'50 mi-

liardi, che, ripetiamo, nelle condizioni 
odierne consentirebbero i! minimo in
dispensabile_ 

Solo treni-bandiera. La negligenza 
in questi stanziamenti. considerati i 
ritmi di marcia asmatici che teniamo, 
ha il valore d1 una scelta politica. E' 
oggi, come termine massimo, che si 
misura la volontà del governo di ri
lanciare le ferrovie o lac;ciarle lenta
mente morire. • Poiché il piano de
cennale - si legge in una relazione in
terna del ministero dei Trasporti di 
alcuni mesi fa - è stato concepito co
me un insieme organico in cui intima 
è la correlazione esistente fra provve
dimenti del 1° e del 2° quinquennio, 
occorre che alla fase oreanizzativa in 
via di esaurimento faccia seguito, tem
pestivamente e senza soluzioni di con
tinuità, il secondo gruppo di interven
ti. Allo scopo si devono stanziare nei 
termini i 700 miliardi previsti per il 
quinquennio 1967-72, in quanto essi 
COStltUISCOOO l'indispensabile mezzq 
per assicurare razionale compimento al 
piano decennale, consentendo cosl di 
raggiungere gli obiettivi che, altrimen
ti, sarebbero definitivamente compro
messi, sia per quel che si riferisce allo 
ammodernamento tecnic0 della rete 
FS, sia per quanto concerne l'auspi
cato aumento della produttività azien
dale, sia per il raggiungimento delle 
stesse preminenti finalità di carattere 
nazionale del delicato settore dei tra
sporti terrestri ». 

Purtroppo la « soluzione di conti
nuità » c'è già stata, e i « termini pre
visti » sono stati già violati. Di questo 
passo tutto il piano di ammodernamen
to, e di rivalsa sulla strada, potrebbe 
ridursi ad avere per il 1972 qualche 
treno-bandiera, secondo una politica 
collaudata da decenni. 

E- C. • 
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