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a uando mi capitò di fare il Presi
dente del Consiglio, un modesto 

ufficio di controspionaggio rimasto 
presso lArma dei Carabinieri mi comu
nicava informazioni, rilievi, comunica
zioni, generalmente, se non ricordo ma
le, di scarso rilievo. Una mattina capitò 
il comandante dell'Arma, un onesto ge
nerale che veniva dall'artiglieria pieno 
di buon volere: eccitato, allarmato, mi 
dette la sua velina dove c'era scritto che 
i comunisti avevano organizzato un 
complotto per assaltare il Viminale: il 
capo era Gian Carlo Paietta; ave\•ano 
portato mitragliatrici alla finestra di 
una casa di fronte, dalla quale potevano 
banere la mia stam~a di lavoro: occor
reva provvedere. Risi, lo rassicurai e gli 
chiesi quanto il suo servizio pagava le 
fandonie. Ci rimase male, poveretto. 
Non so se ho mai raccontato la cosa 
a Pajetta. 

Avevo fatto una certa esperie"nza con 
l'Intelligence Service, il Deuxième Bu
reau, i servizi americani, oltre che con 
i servizi italiani. Temibili e detestabili, 
allora, i primi due. I loro errori ebbero 
in non pochi casi conseguenze dramma
tiche. Il segreto e la irresponsabilità in
coraggiano la leggerezza. Non feci fati
ca a convincermi da allora che il primo 
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disarmo da fare se si vogliono evitare 
le guerre è quello dei servizi segreti. 

E' normale dunque che i capi dello 
Stato, del Governo, e il Ministro del
l'Interno ricevano queste segnalazioni 
da uffici che devono pur giustificare la 
loro esistenza, gli stipendi ed i fondi 
segreti. Sarebbero anormali due cose: 
che le prendessero sul serio, che inco
raggiassero una raccolta sistematica di 
informazioni sugli avversari politici, 
concorrenti e colleghi. Devo, conoscen
do gli uomini, stentare a crederlo. 

Un filo per la magistratura. Pure vi 
è un momento nel quale questa pratica 
si fissa. L'esame dei facsimili del dos
sier Saragat pubblicati da Renzo Trion
fera può indicare un termine ad quem, 
anche se non indica il termine finale. 
Or per quanto i responsabili del servi
zio di quel tempo appaiano dagli av
venimenti successivi gente svelta di ma
no, non mi pare verosimile una inizia
tiva cosl arrischiata non coperta da un 
ordine. E se è vero che gli utilizzatori 
furono più di uno, può essere che il 
primo ordine sia stato seguito da auto
rizzazioni successive. 

Ed allora, prima conseguenza. Al giu-

dice che indaga sulla divulgazione 
di questi documenti pseudo-segreti con· 
viene, a mio avviso, che accerti all'ori· 
gine la natura di questi documenti, la 
loro legittimità come atti di ufficio; 
viene dopo la perseguibilità della divul
gazione con le responsabilità connesse. 

Un esame anche sommario delle pa· 
gine pubblicate dal dossier di Saragat 
rivela nella fonte prima delle informa
zioni un:i persona vicina all'on. Saragat, 
ed esattamente informata. Quello di Sa
ragat è uno deJJe molte decine di fa
scicoli spariti. Se sono stati fatti sparire 
è segno che se erano importanti per il 
nome, dovevano essere in qualche mo
do compromettenti o inopportuni per il 
contenuto. Quindi una ampia rete di 
informatori, probabilmente permanen
ti, appiccicati a tutte le personalità del-
1.i politica italiana, ed un'ampia spesa. 
Da chi autorizzato questo uso di fondi 
per fini non istituzionali? 

Veda allora il giudice inquirente 
- seconda conseguenza - d'inquadra· 
re i documenti Saragat nella serie di 
cui fanno parte, e giudichi questa atti
vità tutta insieme, nella sua legittimità, 
nei modi e fonti di finanziamento. Tut
te cose che non sono da chiedere ai 
giornalisti. 



FAR 

IL CORAGGIO 
DELLA VERITA' 

Il momento Tambroni. Vi è ancora 
un momento della storia politica italia
na sul quale sarebbe utile, sarebbe ne
cessario, fosse fatta luce piena, anche 
rer tagliar corto al facile fiorire delle 

rantasie romanzesche. E' il momento 
ambroni, quando le personalità non 

arniche del Presidente si sentono pedi
nate, vigilate, controllate al telefono; 
quando si accredita la fola del rapi
rn1 enio del Presidente Gronchi. A qua
e fine? 

Risale allo stesso momento la minac
cia di rapimento del compianto Enrico 
Mattei , Presidente dell'ENI, il quale la 
aveva presa sul serio, aveva disposto 
~ervizi speciali di sicurezza, utilizzando 
tn luogo degli addetti di polizia alcuni 
co?1pagni partigiani. Lo stesso Mattei la 
f,Ptegava col rifiuto di accordarsi con la 

rancia per la utilizzazione dei petroli 
algerini: preferiva accordarsi se mai 
con gli algerini quando ]a Francia aves
se dovuto sloggiare. Donde risentimen
to e minacce dell'OAS. Anche questo 
allarme sbolll presto; ed a me aveva 
dato l'impressione di una montatura, 
opera degli specialisti, nazionali e in
t~rnazionali, di questo genere di pastic
ci lucrosi. 

Non credo sia da dare molta impor-
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tanza intrinseca a questi fatterelli di 
sottofondo, che continuano peraltro nel 
1962 con la costituzione, progettata e 
iniziata, di un surrogato di milizia vo
lontaria per l'ordine pubblico. 

Più interessante è conoscere come ha 
giostrato il SIFAR tra governi, partiti 
e uomini politici, in quegli anni 1960-
62, come organo soprannumerario e 
non controllato di azione clandestina di 
governo. Il lungo esercizio del potere 
ha logorato in non pochi esponenti de
mocristiani il senso morale dello Stato, 
e logorato il credito della Democrazia 
Cristiana come partito di governo. 

Il logoramento degli istituti. La de
cadenza dei partiti nuoce in definitiva 
anche al paese. Si è visto più cruda
mente in questi ultimi tempi come fa 
fiacchezza quasi dimissionaria della De
mocrazia Cristiana, sempre come parti
to di governo, abbia fortemente nuociu
to all'attività legislativa e governativa. 

Nè si direbbe che essa abbia piena 
coscienza delle difficoltà drammatiche 
di questa annata conclusiva della Legi
slatura, segnata da contrasti profondi, 
creati dalla imprevidenza del passato 
e dalla rapida evoluzione dei tempi tra 
la pressione dei bisogni e le possibilità 

' ' itrt Jloliticct 
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economiche, tra la maturità storica del
la riforma delle strutture statali e la 
impreparazione obiettiva. Se l'alleato 
necessario e insofferente non si arren
de, la Democrazia Cristiana è messa alle 
corde su due dei suoi maggiori punti 
di forza dalla discussione sulla Feder
consorzi e sul divorzio. Se si arrende, 
pagherà la resa. Ma con quale forza, 
prima di tutto, morale due partiti in
capaci di dominare le circostanze e di 
mantenere gli impegni affronteranno 
l'avvenire? 

Oltre le direzioni, oltre gli apparati 
dei partiti si sta muovendo e sveglian
do un vasto movimento di opinione 
pubblica, che vuole vita nuova, politica 
chiara, niente truccature, cose serie, or
pelli al rogo. Questa dolorosa, spiace
vole faccenda del SIFAR ha anch'essa 
portato una scossa. Ha rivelato disor
dine morale, turbamento, sfiducia, ol 
tre che direttive tecniche inaccettabili, 
nella organizzazione militare che si ri
teneva al riparo dalle cattive ripercus
sioni di una cattiva politica. Il coraggio 
di rivelare la verità e di rimettere ordi
ne potrebbe ancor dare al Governo che 
lo facesse un grosso punto di vantaggio. 

FERRUCCIO PARRI • 
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La vita politica 

I PSU - oc 
Il disimpegno 

parallelo. 

F ino a ieri quando si parlava di 
chiarificazione all'interno del PSU 

si intendeva in sostanza la rottura di 
De Martino e dei suoi amici più fedeli 
con la pletorica maggioranza guidata 
da Nenni e da Tanassi. 

Alcuni avvenimenti di questa set
timana hanno fatto invece balenare la 
eventualità di una frattura più larga, 
di uno schieramento contrario alla 
prosecuzione dell'attuale esperienza di 
governo composto, oltre che da Ric
cardo Lombardi e da un De Martino 
«destituito» dalla segreteria del PSU, 
da altri uomini e da altri gruppi di 
diversa estrazione. E' troppo presto 
per dire cosa potrà venirne fuori, ma 
alcuni dati di cronaca meritano di es
sere sin da ora sottolineati: se anzi
chè di nuova minoranza la prospettiva 
dei settori socialisti interessati ad una 
politica di alternativa alla DC potesse 
diventare di nuova maggioranza, si 
comincerebbero a delineare concreta
mente i tempi e i termini di un nuovo 
corso politico ... 

I fatti nuovi del PSU. « L'on. Ingrao 
ha dovuto riconoscere che il cosiddetto 
« travaglio » dei socialisti unificati è 
in definiti• a la lotta di sempre del 
socialismr. italiano per il rinnovamento 
democr?cico della società ... ». L'Avan
ti! di Sl!bato 18 febbraio recava 
in prima pagina un commento incon
suetamente « aperto » al discorso pro
nunciato il giorno prima a Montecito
rio dal Capo-gruppo del PCI. Si tratta 
semplicemente di una sortita isolata, 
emersa nella confusa situazione ancora 
esistente nei nuovi organi del nuovo 
partito unificato? 

Altri fatti nuovi inducono a rispon
dere di no. 

Alla direzione socialista riunita mar
tedì 14 e mercoledì 15 formalmente 
tutto si era concluso con uno schiera
mento tradizionale di forze, ma il di
battito aveva sorpreso e allarmato i 
governativi. C'era stato l'atteggiamen
to ostile a Nenni e a Tanassi di almeno 
due esponenti di estrazione socialde
mocratica (Averardi e Pellicani) oltre 
alle decise riserve di un politico in
fluente e vicino al Quirinale come l'on. 
Flavio Orlandi, ma soprattutto aveva 
colpito l'irriverenza con la quale uomi-
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ni sempre rimasti fedeli all'on. Nenni 
criticavano l'opera di mediazione con 
la DC svolta dal Vice Presidente del 
Consiglio. 

« Tu sai che io ho per te una vene
razione. Ma la prossima volta che fai 
cosl, caro Nenni, io chiudo gli occhi 
e ti sparo». Questa frase dell'on. Aldo 
Venturini (che è da anni uno dei più 
aggressivi sostenitori della politica nen
niana nelle sezioni della Capitale) pro· 
nunciata nei locali della Direzione mer
coledl pomeriggio, ha fatto subito il 
giro degli ambienti politici romani, dif
fondendo l'impressione che il prestigio 
di Nenni, in tante occasioni decisivo 
per le sorti della coalizione governati
va, stesse subendo danni difficilmente 
superabili. 

Il giorno dopo, nuovo colpo per i 
governativi, e anche qui non è solo 
l'« infido» co-segretario De Martino 
a muoverlo: alla camera viene presen· 
tata, a firma di deputati di tutti i set
tori del PSU, una interrogazione sulla 
ripresa dei bombardamenti americani 
sul Nord Vietnam, chiaramente ever
siva nei confronti della politica uffi
ciale del Governo. Accanto ai nom; 
previsti degli amici di Lombardi e De 
Martino, compare il nome di Cattam e 
quello di un gruppo non irrilevante di 
deputati provenienti dal PSDI. Si arri
va cosl alla discussione di venerdl alb 
Camera, con Ferri capo-gruppo parla
mentare del PSU, e governativo ad ol
tranza, il quale, fiutata l'aria che tira 
tra i deputati socialisti, corregge il di
scorso preparato in precedenza intro
ducendo riserve, sottolineando critiche 
e dubbi. Ne viene fuori uno spettacolo 
incredibile che sembra fatto apposta 
per confermare le parole dette il gior-

no prima dall'on. Longo alla maggio· 
ranza: « Non siete d'accordo su nien· 
te ». Infatti se Ferri si disimpegna, 
rinviando a future discussioni la con· 
ferma della fiducia espressa, La Malfa, 
sdegnato con OC e PSU per come la 
crisi è stata condotta, rifiuta addirit
tura di parlare e manda l'on. Montane! 
a leggere un'anonima dichiarazione di 
voto, mentre Piccoli era intervenuto 
giovedl da par suo per fare ben c~
pire, in polemica dura con gli alleati, 
che la OC non ha bisogno della coali· 
zione e che non la si può sottoporre 
a continui ricatti. Sabato, continuando 
a sfogliare le novità socialiste della ser-

INGRAO: lodato dall'Avanti! 

timana, troviamo il citato pezzo del· 
l'Avanti! di lode a Ingrao. Bisogna 
dire che se Moro e Nenni andassero in 
bestia per questo pezzo ne avrebbero 
tutte le ragioni. l ngrao ha infatti of
ferto a Montecitorio quei riconoscime~
ti di cui si è compiaciuto J'Avantt! 
ai socialisti e ai loro obiettivi strategt· 
ci, ma in un contesto espresso dalla 
frase di apertura del suo discorso, con 
la quale, significativamente, l'Avari-



ti! non ha polemizzato; «E' chiaro 
che noi stiamo per andare a quello che 
chiamerei un voto falso, un voto finto. 
Sappiamo... che fra dieci giorni noi 
ricominceremo da capo, Ricominceremo 
da capo non soltanto noi comunisti ma 
ricomincerà questa no:.tra discussione 
sulle sorti del governo, sul programma, 
sulla situazione, sugli sbocchi politici ». 
In fondo Ingrao ha dato atto al PSU 
di perseguire prospettive inconciliabili 
con quelle della DC, e l'organo ufficiale 
del PSU l'ha ringraziato, e gli ha dato 
atto della sua obiettività. 

~ariotti e i giovani. Le novità con
tinuano anche domenica, con un di
scorso del Ministro Mariotti, che fino 

NENNI, TANASSI, CARIGLIA 
il disimpegno li uccide 

ad ora si era segnalato solo come co
raggioso protagonista di scontri con 
la IX: sul terreno delle riforme inte
ressanti il suo dicastero, mentre par
lando nella provincia di Lucca è inter
~enuto criticamente nel dibattito poli
tico più generale. Il Ministro della 
~anità ha detto che l'opinione pubblica 
e attualmente disorientata perchè « lo 
~tata sembra incapace di tradurre gli 
lnteressi delle varie componenti della 
P<>polazione », ha sottolineato che la 
collaborazione con la OC « non può im
I>edire al partito socialista l'elaborazio
ne di un programma a lungo termine 
che miri a creare strutture alternative 
a. quelle neo-capitalistiche, ma anche 
diverse da quelle dell'Est Europeo oggi 
Profondamente in crisi », e ha afferma
to in fine che se di fronte all'even
tualità non astratta di ulteriori ina
?empienze programmatiche della DC 
1 socialisti riprendessero libertà d' azio-
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ne, potrebbero tranquillamente, dal
l'opposizione, «opporre alla logica mo
derata e conservatrice, soluzioni realisti
che ai problemi del Paese che da anni 
attendono una democratica e definitiva 
risposta ». 

Revival di temi ideali della tradi
zione del PSI, attenzione alla dimen
sione politica del problema dello Stato 
(ridotto da Nenni nei termini della pur 
urgente e necessaria riforma burocrati
ca), demistificazione della teoria dell.1 
stanza dei bottoni secondo la quale il 
passaggio all'opposizione sarebbe sem
pre un passagigo ad una posizione di 
impotenza: non è poco per il discorso 
di un ministro in carica. 

Sempre domenica si è svolto il Co
mitato Nazionale della Federazione 
giovanile del PSU, che ha approvato 
a maggioranza un ordine del giorno 
per l'uscita del Partito dal Governo: 
1o hanno votato demartiniani, lombar
diani ed elementi provenienti dalla ex 
sinistra del PSDI. Negli ambienti della 
direzione del PSU è poi corsa voce 
che la votazione avrebbe potuto essere 
quasi plebiscitaria, perchè molti gio
vani provenienti dal PSDI erano orien
tati ad esprimere un voto contrario 
alla prosecuzione della politica di cen
tro-sinistra. Nel documento finale di 
maggioranza sono confluiti 22 membri 
su 30 di provenienza PSI e 13 su 30 
di provenienza PSDI. E' stato un in
contro su una piattaforma di rilancio 
della iniziativa socialista che ha trovato 
d'accordo demartiniani, lombardiani e 
socialdemocratici non tanassiani. 

La trappola del disimpegno. La 
estrema cautela degli osservatori di 
fronte a questi sintomi di maturazione 
di nuove opposizioni al centro sini
stra all'interno del PSU, sembra do
tata di giustificazioni serie. Con una 
sicurezza forse un po' aprioristica si 
sente ripetere ovunque, che la maggior 
parte dei fermenti sorti recentemente 
in campo socialista deve essere inqua
drata nel contesto dei « disimpegni » 
di tutti i partiti di governo nella pro
spettiva delle elezioni del 1968. 

« Il Governo è ora n a fare da CO· 

pertura, nessuno lo sostiene ad alt.1 
voce. Se ne sono viste delle belle al 
dibattito sulla fiducia, e più ancora ne 
vedremo nei prossimi mesi ... », diceva 
venerdl sera a Montecitorio un parla
mentare dc molto vicino a Moro espri
mendo l'attuale amarezza del Presiden
te del Consiglio. 

E' qui la chiave di tutto o di gran 
parte del nuovo che si manifest.i nel 
PSU? Non si può non domandarselo 
di fronte al carattere confuso ed etero-

La vita politica 

geneo di molte delle sortite effettuate 
in nome dell'alternativa alla DC Sarà 
più che lecito dubitare fino a che con 
più impegnativi gesti politici i neo
fiti dell'alternativa non dimostreranno 
di voler davvero avviare un nuovo 
corso politico teso a ridimensionare il 
partito cattolico e capace di utilizzare 
tutte le energie riformatrici esistenti 
nel Paese. 

C'è da sperare che in questa situa
zione anche il patriottismo di partito, 
inteso in senso illuminato e lungimi
rante, aiuti i socialisti indotti solo 
recentemente a criticare il Governo, a 
non offrire alle loro esigenze il con
testo del mero disimpegno pre-eletto· 
raie. La formula che probabilmente 

X . - - ---, 
·'~"' ... ,,_.i . • 
~- -

MARIOTTI 

un ministro impaziente 

gioverà alla DC (che grazie ad essa 
potrà recuperare a destra e magari, 
disimpegnandosi con sufficiente ambi
guità, tenere nel contempo a sinistra), 
potrebbe infatti trasformarsi per i so
cialisti in una vera trappola. 

C'è nel Paese un'opinione riforma
trice che ha già subito dal centro-sini
stra un numero più che abbondante 
di delusioni, e che, dentro o fuori del 
PSU, attende i socialisti ad un banco 
di prova che si chiama ormai alterna
tiva. La gente che ha già subito de
lusioni, in genere, non si accontenta 
di parole, non firma cambiali in bian
co. I settori socialisti più consapevoli 
dovranno cercare di farlo capire al loro 
partito, per evitare che il PSU per
corra, con grave danno, da qui al 
1968, una strada parallela a quella 
imboccata molto accortamente dal
la OC. 

ALBERTO SCANDONE Il 
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RE STIVO 

FEDERCONSORZI 
la sfida 

di Bonoml 

L a sortita di Bonomi contro le 
trattative in corso tra alleati di 

centro-sinistra per la riforma della Fe
derconsorzi rischia, sopratutto, di rom
pere le uova nel paniere amorevolmen
te confezionato da Rumor con lo stato 
maggiore D.C.. Nei giorni scorsi il 
segretario democristiano si era indu
striato, con le sue «note ufficiose», a 
riportare in un clima soporifero d! 
bonaccia il travagliato zatterone pilo
tato da Moro mentre il suo fedele por
tavoce Piccoli si era sbracciato alla 
Camera nell'invito ai socialisti di libe
rarsi dal « provincialismo » delle pic
cole cose, come sarebbe la Federconsor
zi. L'intervento di Bonomi ha cosl com
promesso in gran parte questo astuto 
lavorio di marca morotea, riportando 
allo scoperto la trama grossolana che 
i pazienti tessitori di piazza Beethoven 
si erano tanto indaffarati a nascondere. 

I! primo interrogativo che sorge a 
questo punto riguarda direttamente 
!'on. Moro. Egli non aveva mancato 
di far promesse, sia pure vaghe, sulla 
democratizzazione di due importanti 
feudi bonomiani: Federconsorzi e Mu
tue contadine. Sulla democratizzazione 
aveva anche ottenuto il consenso del
l'intera Direzione DC. Come si con
cilia tutto questo con il perentorio slo
~an di Bonomi: la Federconsorzi non 

8 

La vita politica 

si tocca? Per Moro, una delle due: 
o si fa beffeggiare da Bonomi, o si 
comporta slealmente con i socialisti. 

Per Bonomi, invece, non c'è nem
meno il beneficio del dilemma: il suo 
è soltanto un comportamento sleale e 
lo è nei confronti del centro-sinistra 
nel suo insieme. Egli e i suoi fidi , 
votando al Parlamento per le varie 
incarnazioni del governo Moro, hanno 
votato anche per la riforma e la de
mocratizzazione della Federconsorzi, co
stantemente assunte nei programmi di 
quel governo. Vogliamo ricordarne i 
punti che ci interessano? « Federcon
sorzi e consorzi - ha detto Moro alle 
Camere fin dal dicembre 196 3 e ha 
confermato nelle successive esposizio
ni - dovranno sempre più adeKuare 
la loro opera alla nuova realtà del 
mondo agricolo, realtà che, caratteriz
zata dalla diffusione delle imprese con
tadine, comporta per Kli orKanismi con
sortili la necessità di accentuare dalla 
periferia al centro le caratteristiche 
cooperative». E Bonomi ha votato sl. 

«In OJr,ni caso - citiamo sempre 
dalle dichiarazioni programmatiche di 
Moro, su cui si sono retti tutti i go
verni di centro-sinistra - dovrà essere 
assicurata la efleltir!a aulono>nia dei 
Consorzi aKrari provinciali». E Bono
mi ha sempre votato sL Quando ora 
scende in campo per avvertire minac
ciosamente: << questa riforma non s'ha 
da fare », egli dimostra prima di tutto 
di non volere adempiere agli impegni 
assunti. 

Un modello di democrazia. Ma non 
è certo il caso di attardarsi a discutere 
un simile personaggio. Nemmeno è 
il caso di cogliere la sua difficoltà a 
comprendere cosa si vuole con la de
mocratizzazione della Federconsorzi. 
Fin dal novembre 1944 - quando con 
la benedizione di Pio XII, i dollari 
americani e l'esperienza dei gerarchetti 
dell'appena sciolta Confederazione fa. 
scista dell'agricoltura ha messo in pie-
di la « Coltivatori diretti » - egli è 
rimasto inguaribilmente estraneo al fa. 

• ticoso affermarsi della vita democra
tica nel Paese. Non meraviglia che per 
lui sia ideale la situazione dei Consorzi 
agrari, dove il dfrettore imposto dall.i 
Federconsorzi può imporsi a sua volta 
al consiglio di amministrazione eletto 
dai soci; dove i libri dei soci sono 
rimasti chiusi dal 1949, e col pretesto 
di sbarrare il passo ai comunisti sono 
lasciati fuori anche i socialisti, cd i re
pubblicani. 

Per Bonomi è un modello da pro
porre all'intera Comunità europea la 
Federconsorzi, che - dopo avere di-

strutta l'autonomia dei consorzi pro
vinciali riducendoli in uno stato falli
mentare soprattutto con il furto perpe
trato a loro danno nella ripartizione 
dei rimborsi statali per gli ammassi del 
grano - ha trasferito l'immenso potere 
così accentrato nelle mani del direttore 
generale, il rag. Leonida Mizzi, SJ>O: 
gliandone gli stessi organi dirigenti 
federali; che impone ai consorzi, ~ 
quindi alle centinaia di migliaia d1 
produttori agricoli che di questi sono 
clienti obbligati, il pagamento di « tan
genti » sulle forniture e sulle vendite 
e sperpera i miliardi cosl malam~nt~ 
accumulati in spericolate operaztont 
commerciali e in una sistematica azione 
di corruzione nei confronti di uomini 
politici, enti pubblici e organi d'infor· 
mazione. 

« Impediremo con tutti i mezzi la 

riforma della Federconsorzi » ha pro· 
clamato Bonomi, aggiungendo che nes· 
suno, all'infuori dei soci, può pren· 
dere decisioni che riguardano l'ente. 
Evidentemente, l'isolamento di Bono· 
mi dalle esperienze democratiche ha 
raggiunto limiti da fantapolitica, se 
costui giunge a contestare il diritto del 
Parlamento di modificare la legge spe· 
ciale, varata nel lontano 1948 espres· 
samente per la Federconsorzi e i Con· 
sorzi agrari. Ma il nostro incalza, invo· 
cando il carattere privato dell'organiz· 
zazione, e dimenticando che nel caso 
specifico risulta alquanto discutibile 
l'attribuzione della Federconsorzi al!J 
sfera privata, se è vero che la legge 
istitutiva fa ad essa obbligo di adem· 
piere alle proprie funzioni « con ri· 
f.uardo alle esigenze di carattere na· 
zionale » (art. 3) ed ai consorzi assegna 
il compito di contribuire « all'incre· 
mento ed al miglioramento della produ: 
zione agricola, nonchè alle iniziative dr 
caratlere sociale e culturale (sic!) nel· 



l'interesse degli agricoltori» (art. 2); ed 
attribuisce al Ministero dell' Agricol
tura persino la facoltà «di sospendere 
l'esecuzione di deliberazioni o atti che 
ritenga illegittimi o contrari alle fina
lità degli enti o al pubb/co interes~e ». 
(an. 35) 

L'occasione di un chiarimento. La 
iattanza di Bonomi, tuttavia offre una 
grossa occasione ai socialisti, ai repub
blicani e alla sinistra DC Da parte no
stra siamo convinti, allo stato delle 
cose, che questa occasione non sarà 
lasciata perdere, anche se lascia per
plessi l'assenza dei repubblicani dalle 
battaglie che negli ultimi mesi hanno 
avuto per oggetto la Federconsorzi 
~dall'affare dell'olio d'oliva in qua) e 
ti sospetto silenzio dell'Unione Colti
v~tori Italiani (UCT), la neonata orga
nizzazione che dovrebbe più fedel
mente interpretare ndle campagne il 
verbo c;ocialista. L'o.:casione non è sol
tanto quella di compiere un lungo 
passo avanti sulla strada della moraliz
zazione della vita pubblica. Non è 
s~ltanto quella (coraggiosamente riba
dita in questi giorni dalla ACLI e 
dalla CISLJ di rimuovere, con la de
mocratizzazione della Federconsorzi, il 
principale ostacolo allo sviluppo della 
cooperazione agricola, necessario più 
che mai al nostro Paese mentre sta 
per attuarsi integralmente il Mercato 
Comune dell'agricoltura. La sfida di 
Bonomi a chi reclama la riforma della 
Federconsorzi offre l'occasione di pro· 
muovere quel chiarimento tra le forze 
d~l centro-sinistra che valga ad indi
viduare i sabotatori del programma dì 
governo. Attorno alla greppia della Fe
derconsorzi Bonomi ha mantenuto rac
colti tutti i residui del conservatorismo 
agrario ed ha continuato a consumare, 
a dispetto del centro-sinistra, gli in
trallazzi con la destra dei monarchici 
e .neo-fascisti. Non a caso su ogni que
stione relativa aUa Federconsorzi -
dall'inchiesta parlamentare sui mono
poli al fallito tentativo di allungare le 
mani sugli 80 miliardi dell'olio d'oliva 
-:- il centro-sinistra si è sempre di
~1so: da una parte la DC con la destra 
liberale e fascista, dall'altra tutte le 
sinistre. Se i socialisti intendono rac
comandare le proprie fortune al suc
cesso del centro-sinistra, devono dun
que reclamare dalla DC la fine di que
sto equivoco, pretendendo che la nuo
va politica e le nuove alleanze siano 
valide anche nelle campagne. 

Altrimenti, è megl:o sottrarsi in 
tempo al rischio di apparire tanto 
sprovveduti da essere giocati persino 
da un Bonomi. • 
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PIANO 
procedura 

e burocrazia 

T utto slitta. Il bilancio che la Ca
mera dei deputati ha preso a discu

tere nei giorni scorsi mostra - per me
rito di Orlandi che ha agito in modo 
da consegnarlo alla Camera (per la pri
ma volta nella storia del ricostituito 
Stato democratico) assieme al consun
tivo dell'esercizio 1965, parificato e di
scusso dalla Corte dei Conti - che in 
un anno di congiuntura è slittata per
sino la spesa anticongiunturale stabilita 
con decreto legge a carico del Ministe
ro dei Lavori pubblici e dell'Agricol
tura. 

Tutta la politica economica del cen
tro-sinistra poggia del resto su basi 
slittanti: il Ministero del Bilancio e 
della Programmazione (che quest'ulti
ma qualifica non ha ancora perchè la 
legge che dovrà imporla deve essere ra· 
tificata dal Senato) vive con fondi stan
ziati sul capitolo del Tesoro e graziosa
mente amministratigli da Colombo. Il 
primo Piano quinquennale che doveva 
partire dal 1965 è stato fatto slittare 
all'anno seguente, che nel frattempo è 
già passato: la Camera deve ancora ap
provarlo, poi dovrà occuparsene il Se
nato. Intanto, per programmare demo
craticamente seguendo la linea degli 
accordi di Governo, sono stati istituiti 
i Comitati regionali per la programma
zione. Si dette loro vita nel 1965 con 
un decreto congiunto Pieraccini-Colom
bo: ora sono giunti al termine dei loro 
lavori, si preparano a consegnare i ri
spettivi schemi, ma sono frattanto ri
masti privi - dal 31 dicembre scorso 
- non soltanto di fondi. ma persino di 
personalità, e Pieraccini prepara un di
segnino di legge per renderli giuridica
mente riconoscibili in attesa che si fac
ciano le Regioni. 

Non vi è più provvedimento di fon
do, struttura/e come si dice, che non 
abbia bisogno della sua bra\'a legge pon
te, del suo stralcio normativo. Cosl è an
che per l'urbanistica (ma la OC poi coi 
liberali e i missini s'oppone, alla Came
ra, che ad approvare lo stralcio sia l'ap
posita commissione e rinvia all'Aula 
persino il provvedimento ponte); ora 
Pieraccini ha mandato al Parlamento la 
legge sulle procedure della programma
zione: conta evidentemente che questa 
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legislatura l'approvi e allora, siccome 
le procedure prevedono la consultazio· 
ne delle Regioni, intende creare, attra
verso il riconoscimento per legge dei 
Comitati regionali, un ponte tra la si
tuazione attuale e quella in cui vi sa
ranno (ma vi saranno mai?) le regioni 
ordinarie. 

I tempi stretti della legge. E' pos
sibile giudicare la legge sulle procedure 
in questa situazione, ove le connncssio
ni legislative (tra decreti ministeriali e 
presidenziali, leggi ponte e stralcio, le
gislazione vigente e organismi creati 
per adeguarsi provvisoriamente alla le
gislazione futura) riescono ormai com
prensibili a pochi e quei pochi per 
giunta tirano ciascuno per opposte stra
de e divergenti interessi? Eppure, delle 
tre leggi necessarie a creare i presuppo
sti della programmazione (istituzione 
del Ministero e del CIPE, pia® quin
quennale, procedure) quest'ultima è 
certo la più importante, la più attesa. 

Il disegno di legge Pieraccini dice 
che due anni prima della scadenza di 
ogni Piano quinquennale il Go\'erno 
deve presentare al Parlamento le gran
di opzioni per l'impostazione del pros
simo Piano. Ora ragioniamo: se questo 
Piano sarà approvato prima dello scio
glimento delle Camere, alla primavera 
1968, queste opzioni dovranno essere 
consegnate al parlamento nel gennaio 
del 1969, cioè sei mesi dopo l'apertura 
della quinta legislatura repubblicana. Vi 
sarà stato appena il tempo per il Go
verno di preparare le opzioni. E' in 
questa prospettiva quindi che va giu
dicata la legge in questione e la prima 
cosa che si può dire (ma anche 1a più 
seria) è che la legge può essere buona 
se approvata entro l'anno, in caso con
trario non lo sarebbe più perchè i tem
pi che stabilisce costringerebbero o a 
far slittare il prossimo Piano o a pre
parare anche quello senza tener conto 
di procedure democratiche. 

Ciò detto, si può aggiungere che la 
legge mostra organicità democratica. 
Anzitutto nella definizione (ricalcata 
dall'art. 41 della Costituzione) di quel 
che sia il programma quinquennale: 
« indirizza e coordina a fini sociali l'at
tività economica pubblica e privata », 
definendo « lo schema di sviluppo ge
nerale dell'economia nazionale » nel 
quale sono contenuti « gli obiettivi glo
bali e settoriali assegnati allo sviluppo 
economico per ciascun quinquennio » e 
definite « le politiche che lo Stato e gli 
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altri operatori pubblici adottano per la 
realizzazione degli obiettivi », nonchè 
«l'entità» dei loro « interventi» e« le 
linee generali dci provvedimenti di at
tuazione ». 

Procedure macchinose. Quanto ai 
tempi e alle procedure, ecco: nel gen
naio del penultimo anno di attuazione 
di un Piano il Governo presenta al Par
lamento alcune grandi «opzioni », cioè 
una serie di interventi possibili e utili 
tra i quali il Parlamento scelga tenendo 
conto delle cifre spendibili. Ad esem
pio: autostrade, porti, infrastrutture in 
genere; oppure agricoltura; oppure si
curezza sociale, ccc. Quindi il Governo 
consulta i sindacati (dei datori e dei 
prestatori di lavoro) e le Regioni, e co
struisce il Piano che poi presenta al 
Parlamento per la trasformazione in 
legge. Tutto questo lavoro impegna per 
due anni il legislativo e l'esecutivo. Ciò 
fatto le regioni hanno sei mesi di tem
po per emanare le leggi di attuazione 
della parte di Piano che cade sotto la 
loro giurisdizione (scuola, urbanistica, 
turismo). Il Governo, nel frattempo, 
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e on la decisione dci gruppi parlamen-
tari della C.1mcra di postergare la 

ùio;cussionc dcl bilancio 1rfi7 a quella del
la programmazione, si ha per lo meno 
un principio di chiarezza nel prossimo 
iter degli avvenimenti politici e legislativi. 

L'agenda per marzo e aprile resta così 
fissata: tra il 20 febbraio cd il 4 marzo 
la Camera sarà occupata dalla discussio
ne del bilancio, che è stato già esaminato, 
piuttosto frcttolos.1mcnte, dalle commis
sioni di settore e dalla crmrnissione bi
lancio. Il 6 marzo riprenderà la discussio
ne della prograrnrn:izionc che dovrebbe 
concludersi prima delle ferie pasquali, 
cioè per il 24 m:u7o. Frattanto il Senato 
discuterà le molte leggi che ha all"ordine 
dcl giorno, e tra esse quella relativa al 
nuovo Ministero del bilancio; nella sccon
d:1 sc:nim:ma di marzo comincerà l'esame 
in commissione degli stati di previsione 
per il 1rfi7: è difficile che possa esser 
coç.1urito in aula prima di Pasqua. 

Tutto aprile, se basterà, sarà poi assor
bito dalla programmazione. Come possa 
riuscir esauriente cd approfondito proce
dendo così a pezzi e bocconi il vaglio di 
una legge di tanta portata è doloroso, an
che se inutile, sottolineare. Si aggiunga 
per questa programm:izionc:, così persegui
tata da implacabile iettatura, che un esa
me ordinato e logico avrebbe dovuto con
siderare insieme e non separatamente la 
riforma del Ministero dcl bilancio e la 
legge sulle pr~edure, finalmente sfornata 
dal Consiglio dci Ministri dopo quasi un 
anni di faticosi e litigiosi "concerti". For-

prepara le leggi di piano, cioè quelle 
leggi - di struttura o di spesa - che 
servano a realizzare effettivamente le 
finalità del Piano. 

Tenuto conto del fatto che, stando 
ai termini attuali. questa attività do
vrebbe iniziare dal gennaio l 969 e 
concludersi, per la parte riguardante le 
Regioni, al giugno 1970, è chiaro che 
la prossima legislatura (con inizio alla 
metà del 1968 e fine alla metà del '7 3) 
una volta varato il secondo Piano non 
ha più nè modo nè tempo per modifi
carlo. Può soltanto non approvare le 
leggi d'attuazione emanate da) Governo 
o proporne di proprie che, per quanto 
differenti, non possono essere tali da 
modificare l'intero disegno programma
tico deciso. Il che, in parole povere, 
significa che ogni legislatura decide, al 
proprio inizio, tutta la via da seguire 
nei suoi due anni e mezzo di vita suc
cessivi all'emanazione del Piano e im
pone, aÙa legislatura seguente, di se
guitare a realizzare il Piano già fatto: 
perchè, infatti, se la legislatura seguen
te volesse modificarlo do\"rebbe impe
gnarsi cosl a lungo che le resterebbe a 
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e r1nv11 

se andrà alla Camera, che ne dovrebbe 
trattare in aprile. 

Questa dcl "concerto" ministeri:ilc è 
diventata una delle jatture più micidiali 
della nostra attività legislativa, uno dci 
fattori della nostra "lentocrazia", data la 
rigida applicazione che ne fa la burocra· 
zia legiferante, strenua difcnditrice delle 
"competenze", e perciò nemica istitu1.io
nale di ogni coordinamento, sempre appli · 
cata a moltiplicare gli adempimenti e la 
carta, che minaccia di seppellire :inchc 
qualcuna di queste procedure. 

Dietro le sfortune dcl pi:ino sta na1u
ralmentc anche la politica e gli umori 
dci partiti. Vi sono fr:izioni import:md 

mala pena il tempo per impostare un 
Piano nuovo che condizionerebbe poi 
l'intera e successiva legislatura. 

Una macchina cosl congegnata sarà 
poi però in grado di funzionare effetti
vamente? Essa in effetti delinea un 
tipo di Governo all'americana - con 
le rappresentanze che si rinnovano a 
metà del mandato presidenziale - ma 
resta il .fatto che questa è - o sarà -
la facciata: perchè all'interno la mac
china funzioni bene occorrerebbe la ri
forma dello Stato e della legislazione 
vigente di spesa. Quando si dice -
come si è accennato all'inizio di questa 
nota - che nel 1965 il Governo non 
riuscl a spendere altro che il solo 56 
per cento delle somme stanziate in bi
lancio per quell'anno dal Parlamento 
con atto di legge, si dice che il vero 
governo d'Italia è per ora nelle mani in 
parte del responsabile del Tesoro e pi~ 
ancora in quelle dei burocrati. In tait 
condizioni può svolgere un ruolo pub
blico sull'economia l'Impresa di Stato, 
non lo Stato. Programma Petrilli, non 
il Governo. 

G. M. 

dcl Parlamento che evidentemente non lo 
amano svisceratamente. I sociafati prote
stano, ma le arri sornione dell'insabbia
mento sono più forti. La pratica dcl rin 
vio non è mai stata così in auge; bastano 
a documentarla i resoconti delle Com· 
missioni permanenti, che hanno i ca~· 

setti pieni di progetti seri ed import:mti 
ma privi dcl benestare governativo, d<·sti 
nati perciò al silenzio. Si aggiung:ino :1 

questa vocazione per il rinvio incidenti e 
verifiche, e quindi interruzioni e ritardi 
che sotto la strc:tt:i provocano esami fret
tolosi e disordinati. Buona volontà e capa
cità, che non mancano, sfJno bloccate o 
sciupate . 

Questa difficoltà di normale rendimen
to della macchina politica va a danno 
particolarmente delle attività di controllo, 
che hanno più di altre bisogno di ordine 
e conùnuità di svilupp'.'. Quest'anno il 
Parlamento aveva dato interessante inizio 
ad un controllo sistematico degli enù sov
venzionati utilizzando i rapporti della 
Corte dei Conù. Le condizioni nelle qu:ili 
si svolge non sembrano promettere i ri · 
sultaù desiderabili. L'esame del bilancio 
di grandi istituti, come quelli previden
ziali, richiederebbe tempo e strutturazio
ne delle commissioni che mancano. Si 
può temere che non diversa sorte tocchi 
:il controllo sui bilanci consuntivi dello 
Stato sui quali, a cominciare da quello 
del 1<)6s, la Corte dei Conti ha avanzato 
una serie di osservazioni che meritereb
bero da p:irte del Parlamento il più at
tcnio intc:rc~sc:. • 
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I AUTOASSICURAZIONE i 
la roulette 

truccata 

T ardi e male nasce anche in Ita
. lia l'autoassicurazione obbligato

na, cioè l'obbligo di legge per tutti i 
proprietari d'autoveicoli di assicurarsi 
contro i danni che possono provocare 
ad altre cose, altri autoveicoli, altre 
P~rsone. Questi danni possono essere 
d1 vario tipo. 

Un tipo frequentissimo è quello 
c?nsueto nel traffico cittadino, con cui 
s1 danneggiano le carrozzerie: s'im
bruttisce cioè la « vetrina » dell'altrui 
prestigio automobilistico. Qualcosa di 
non dissimile dal deterioramento d'uso 
cu~ sono soggette le varie proprietà 
Private: dalla facciata delle case alle 
loro vetrate, dall'interno degli appar
~amenti ai lampioni d'illuminazione, 
alle siepi dei campi ai vari impianti 

pubblici. 
. J?anni del genere non hanno alcuna 
incidenza funzionale non intaccano 
cioè l'uso che si fa

1 

dell'autoveicolo; 
nheppure ne deprezzano il valore, visto 
c e - come ogni esperto del ramo e 
~Ome ormai ogni automobilista sa -
il valore di un'auto usata è stabilito 
~~lla ~ua anzianità di immatricolazione, 
~-cui fa fede il numero di targa. Al 

P~u, per danni alla carrozzeria di mag
g~ore evidenza, si ha un deprezzamento 
di un dieci per cento, al massimo, con
tlo un deprezzamento automatico di 
a m~no il 25 per cento che una vettura 
subisce nel momento stesso in cui vie
~~ immatricolata e prima ancora quin-

1 che abbia percorso un solo chilo
mhetro di strada. Di contro sta il fatto 
c e contrarre un'assicurazione che co
pra ~nche questo tipo di rischi costa 
quasi esattamente il doppio che con
trarne una che tenga conto solo dei 
danni di maggiore entità. 

Gli incidenti che hanno effettiva in
cidenza sull'uso del mezzo comportano 
se~pre spese superiori alle cinquanta
irula lire. Questi incidenti si ripercuo
tono sulla produzione del reddito: l'au
to non è solo un mezzo voluttuario di 
~rasporto, anzi lo è sempre meno; essa 
e ormai da considerarsi un bene con
n~:so alla produzione di ricchezza. Di 
P•u:_ la circolazione stradale produce 
ogni anno, a causa d'incidenti involon
tari, lesioni a centinaia di migliaia di 
persone e la morte di oltre settemila 
Individui, nella sola Italia. Questo se
condo genere di danni è gravissimo 
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perchè le persone rese, per un periodo 
breve o definitivamente, incapaci di 
produrre reddito (per inabilità o per 
morte), vanno sostituite nella produ
zione di ricchezza a pena di lasciarne 
le famiglie prive di sostegno. 

L'assicurazione con franchigia. Un 
paese realmente evoluto trova nella 
sicurezza sociale la corazza contro ogni 
tipo d'incidente (anche naturale) in cui 
i suoi cittadini possano incorrere. Ogni 
famiglia resta garantita; ogni orfano ha 
nello Stato il sostegno della sua vita, 
dei suoi studi. Ma anche in questi 
paesi resta il problema dei danni, del
l'inabilità provocata aJ mezzo meccani
co per causa d'incidente. Anche in 
questi pochi paesi permane quindi la 
necessità di precostituire una centrale 
che paghi tali infortuni, vale a dire 
l'assicurazione contro i rischi civili 
connessi all'uso dell'automobile. L'au
tomobilista infatti assai di rado ha 
ricchezza (o anche volontà) sufficiente 
a pagare i più gravi danni provocati 
dal suo mezzo di trasporto: giusto 
quindi che la società se ne preoccupi 
e gli imponga di effettuare annualmen
te una spesa che, aggiungendosi ai ver
samenti analoghi degli altri automobili
sti, costituisca un monte di denaro 
capace di far fronte ai danni provocati 
dal complesso della circolazione stra
dale. 

Questo tipo di assicurazione - che 
va definita sociale perchè tesa ad assi
curare la continuità dei flussi di reddito 
e non già il mantenimento di valore 
della parte improduttiva d'una pro
prietà privata - costa oggi in Italia 
(per le zone più care: Roma, Mila
no, ecc.) 55 mila lire annue per una 
vettura di 1.100 centimetri cubici di 
cilindrata. Sborsando, anche in due 
rate, tale cifra, l'assicurato precostitui
sce una potenziale riparazione: per 
danni recati alle cose sino a un valore 

di 7 ,5 milioni, per danni recati a una 
persona sino al valore di 25 milioni, 
e per danni provocati a più persone 
sino alla concorrenza di 75 milioni. 
Una polizza che voglia coprire, tenendo 
conto di tali equi massimali, anche i 
piccoli danni vetrinistici, le ammacca
ture e gli sgraffi alle carrozzerie altrui, 
costa per la stessa vettura una cifra 
doppia, almeno più di centomila lire 
l'anno. 

La differenza tra i due premi da 
pagare è notevole. Si pensi a quanti 
acquistano una media cilindrata di se
conda o terza mano per un prezzo di 
250-300 mila lire con cui recarsi al 
lavoro (spesso oggi il mezzo privato 
di trasporto non ha sostituti pubblici 
e diviene pertanto essenziale) o addi
rittura con cui lavorare: è il caso di 
professionisti, commercianti ambulanti, 
negozianti che compiono i loro rifor
nimenti ai mercati o ai magazzini ge
nerali, eccetera. Si vede subito che 1e 
due diverse forme di assicurazione 
(quella esclusivamente per danni supe
riori alle cinquantamila lire - cifra 
che le compagnie dopo qualche tempo 
di buona condotta solitamente abbas
sano - si chiama franchigia) incidono 
l'una fino a oltre il 30, l'altra solo 
per il 15 per cento. 

Cosl stando le cose, sembrava lecito 
attendersi che l'assicurazione fosse resa 
obbligatoria solo per la parte ecceden
te la franchigia. solo cioè per la coper
tura degli effettivi danni sociali. Illu
strando per la prima volta sull'Astro
labio il nostro punto di vista aveva
mo limitato la nostra critica a quegli 
altri aspetti della proposta di legge 
che, dalle prime indiscrezioni, appari
vano deludenti e comunque inefficaci. 
Ci eravamo fermati cioè sulle forme 
del controllo. Presupposto d'una assi
curazione è infatti che gli assicuratori 
siano sempre in grado di fronteggiare 

-+ 
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gli impegni presi, il che è possibile 
solo con aggiustamenti annui: accre
scendo, per l'anno successivo, il valore 
delle polizze ove i danni liquidati nel 
precedente periodo siano stati superio
ri agli incassi; riducendo invece ove 
sia stato effettuato un notevole mar
gine d'utile. 

Dov'è il controllo? I sinistri automo
bilistici, dicevamo allora, sono assai 
elastici, dipendendo da svariate situa
zioni: numero dei mezzi circolanti, stato 
delle strade, even~i metereologici, che 
variano di anno in anno. Pertanto, ren
dendo obbligatoria l'assicurazione, oc
correva rendere efficienti i controlli 
pubblici sulle gestioni assicurative. 
Questi rilievi sono stati accolti dal 
disegno di legge rielaborato dal mini
stro dell'Industria Andreotti ma poi 
sostanzialmente evasi nelle correzioni 
suggerite dall'Assemblea del Consiglio 
nazionale dell'Economia e del Lavoro 
(CNEL). 

Il disegno di legge prevedeva un 
consorzio di gestione (per pagare i dan
ni compiuti da sconosciuti o da perso
ne che evadendo la legge non si fos
sero assicurate) al quale partecipasse 
l'Istituto nazionale delle Assicurazioni 
( INA) che è organismo pubblico, qua
lificato e dotato degli strumenti adatti 
al calcolo. Il consorzio (oltre a garan
tire l'effettiva generalità dell'assicura
zione) costituiva anche un mezzo sta
tistico di controllo delle gestioni. Il 
CNEL ha viceversa suggerito di sosti
tuirlo con un fondo autonomo impro
duttivo da costituire presso l'INA e 
da finanziare con una percentuale (ela
stica e da 1stabilirsi annualmente sino 
al massimo del tre per cento) devo
luta all'INA dalle compagnie private 
di assicurazione. 

L'assicurazione obbligatoria, in tal 
modo, non soltanto verrebbe ad essere 
la sola assicurazione sociale gestita in
teramente da compagnie private, ma 
sarebbe anche totalmente sganciata da 
ogni effettiva possibilità di controllo 
pubblico. Nè il CNEL, nella sua vi
sione privatistica del problema, si è 
fermato qui. Esso suggerisce esplici
tamente che l'assicurazione obbligato
ria sia priva di /ranchigia. Non basta: 
consiglia che vengano assicurati (nelle 
mani delle compagnie private) anche 
tutti i mezzi di locomozione (salvo 
quelli a rotaia) di proprietà pubblica: 
le auto ministeriali e dell'esercito, i 
mezzi comunali o municipalizzati di tra
sporto. Ve<lamo subito di afferrare il 
nocciolo di quest'ultima impostazione. 

L'assicurazione è un meccanismo sta
tisticamente funzionante come un gioco 
d 'azzardo, come una roulette. A ogni 
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cento giocatori corrisponde una cifra 
di perdenti, una di modesti vincitori, 
uno o due grossi vincitori. Talvolta ac
cade che qualcuno sia tanto fortunato 
da far saltare il banco: nel ramo del
l'assicurazione auto, come s'è visto, 
quando ciò accadesse la perdita sa
rebbe riversata dal banco, l'anno suc
cessivo, in misura proporzionale su 
tutti i giocatori assoggettandoli a una 
polizza di maggior valore. Che interes
se ha dunque il proprietario d'un gros
so parco automobilistico a contrarre 
assicurazione per i suoi mezzi? Anche 
per lui gioca nella stessa misura il fatto 
statistico. La differenza tra quanto pa· 
gherà all'assicurazione o quanto <la es
sa sarà pagato per i suoi danni, sarà 
sempre percentualmente pari alla diffe
renza attiva tra il complesso degli in
cassi e quello degli esborsi dell'assicu
ratrice. Cioè il proprietario di un grosso 
parco automobilistico (quale lo Stato o 
una società pubblica di trasporti) pa
gherà agli assicuratori sempre di più di 
quanto sborserebbe se pagasse diretta
mente i danni provocati. 

Il problema, per i mezzi pubblici, è 
quindi diverso. Diverso perchè una 
società privata di trasporto può sem-

non perdiamo 
lanima 

p uò la politica « perdere l'anima »? 
A questo interrogativo inquietante 

la Civiltà Cattolica risponde, in linea di 
principio, positivamente: sì, «al p1ri di 
ogni uomo, anche la politica è continua· 
mente tentata di perdere l'anima». E di 
fatto, spesso, molto spesso, finisce per 
perderla. Piegandosi, per esempio, ai «mi
ti dcl benessere e della tecnocrazia >i, co
m'è avvenuto « in moltissimi Paesi, par· 
ticolarmentc in quelli a regime socialde
mocratico, ma non in C~)Ì soltanto». Il 
fenomeno - secondo l'autorevole rivista 
dci gesuiti - è universale. 

« La soggezione della politica ai miti 
·della tecnocrazia e dcl benessere s'è avu
ta anche in Italia. Ciò ha por12to ad un 
certo appiattimento politico generale, che, 
se non ha annullato, ha però affievolito 
le differenze tra i partiti ... Questo inde
bolimento ideale ha colpito anche la De
mocrazia Cristiana: essa ha risentito, cer
co, dcl logorio di vent'anni di potere; ha 
risentito anche dcl fatto d'aver dovuto in 
questi vent'anni scendere a compromessi 
con i suoi alleati ... e d'aver quindi dovuto 
mettere molta acqua nel proprio vino, col 
rischio di mettere in sordina, talvolt;t, i 
propri principi e le ragioni della propria 
esistenza ". 

pre o fallire o sottrarsi (con scissioni 
giuridiche & ricchezza) all'obbligo di 
pagare. Lo Stato o l'Ente pubblico no, 
non può nè fallire nè scindere la pro
pria responsabilità civile dalla propria 
ricchezza. Nei confronti dello Stato il 
problema e solo quello di imporgli (di
versamente da come sin qui si è fatto) 
di pagare i danni provocati. Accade og
gi invece che lo Stato o gli Enti pub
blici di trasporto invariabilmente man
dino in causa il danneggiato. Ma a 
modificare la prassi basta un atto di 
volontà del Parlamento, addirittura del 
solo Governo. Basterebbe a esempi<' 
stabilire un certo numero di periti 
che, salvo casi rilevanti e dubbi di 
contrasto che richiedano il giudizio 
certo e superiore del Magistrato, sta· 
biliscano sommariamente chi abbia col
pa e in che misura vada liquidato il 
danno. 

Gli interessi delle Compagnie. La 
verità è che sotto questa storia del
l'autoassicurazione obbligatoria (di per 
sè giusta e indispensabile) come viene 
delineandosi nel disegno andreottiano 
e del CNEL, giocano interessi ingentis
simi. 

MORO E I CARDINALI 

Mai quadro così fosco e dcpnmcntc fu 
prt."Sentato della disumanizzazione - ~e 

vogliamo chiamare così la surrogazione 
dci valori etici con quelli meramente uti· 
litaristici - connessa allo spirito dell3 
civiltà dci consumi. Difficile stabilire, in 
\·crit~, dove si fermi, nel mondo mo<lcr• 
no, l'impero dci miti tecnocratici e con· 
sumhtici, se, come pare, tucto il mondo 
civile ne è in varia misura comamin:llo: 
1 Paesi a regime socialdemocratico parti
colarmente, la DC italiana in misura mi
nore e tuttavia già preoccupante, la stes· 
sa Unione Sovietica con una incidcni:i 
crescente. Resta forse la Cina, ma sarebbe 
probabilmente eccessivo immaginare che 
i redattori della Civiltà Cattolzca inten 
dessero contrappore la purezza delle guar· 
dic rosse alla decadenza democratica e 
~ocialdcmocratica. Una decadenza e un•l 
corruzione peraltro indubitabili, se lo su:~· 
so pontefice Paolo VI ha dovuto, in un 



Il totale dei premi assicurat1v1 m
ca~sati in Italia nel 1966 da compagnie 
~rivate è stato pari a 720 miliardi di 
~ire, di cui la meta ( 325 miliardi ) per 
11 solo ramo auto Sono assicurati in 
Italia attualmence 75 possessori d'au
to su cento. E' radicata convinzione 
degli assicuratori che si possa giungere 
anche in I calia ad assicurare almeno il 
95 per cento: con la polizza priva di 
~ranchigia la cifra - fermi restando 
I premi - salirebbe almeno di altri 
7.0 miliardi di lire; l'obbligo legale as
sicurativo ma con franchigia produr
re?be viceversa un incremento assai 
n:imore e, in prospettiva, potrebbe an-
21 addirittura far diminuire lo stesso 
gettito glob.uc" , ". ,.~.,,, 

Dal punto di vista degli utili palesi 
delle compagnie, nulla muterebbe, anzi 
v.errebbero meno molte spese burocra
tic~e di gestione. Ma le compagnie di 
assicurazione non ricavano utili dalla 
sola differenza annua tra incassato e 
r.~gato, ma sopratutto dall'utilizzo del-
Ingente massa liquida di denaro in

c~m.erato con le polizze. I premi infatti 
51 ~1~evono per rate con scadenza fissa 
d?llc~pata rispetto al periodo coperto 

assicurazione, i danni invece si pa-

rc_cc:nte discor)(), adoperare appunto que
su termini per definire la condizione non 
altrimenti definibile dci Paesi che anunct
tono il divorzio. 

.Come, dunque, « la Dcmocraiia Cri· 
Silana rinvigorirà la sua anima cristia
na: "· Davanti alla corrutcela democratica 
e -~?<:ialdcmocratica, davanti all 'impropÒ-
11;1 ilità di modelli comunisti, non resta 
~ha Dc che cercare nella dottrina della 

iesa quella salvezza dell'anima che le 
tentazioni della pol11ica e i compromes~i 
delle alleanze rischiano di farle perdere 
<>grii . 

giorno: " Per parte nostra siamo 
C<m:inll che è oggi dovere dci ~attolici 
Italiani . Il 1. . f d' impcgnau ne a po mca appro on· 
ire la rifle~sione sui documenti conciliari 

J>e.r .trarre indica1.ioni per una politica 
~~istianam~ntc i)p1rata, che è la ragione: 
~~e d1 un partito 1.h cattolici ». 
. c:nintc$0, «al di fuori di ogni inte-

grismo I ' • d . d • . . "• avverte a n\Uta c1 pa n gc· 
su1u. 

, .\fa dietro il rifiuto della formula, guai 
t', se non proprio l'mtrgrahsmo, la so
st:in7.a di tutto il discorso' « [,'anima cri
~Uana della Democrazia Cristiana », una 

.
0 ttrina e una visione cristiana della so-

cietà in . . . 
n . contrappos1z1onc: a una conccz10-

t' laica, ecco il tema di fondo dcll'intc
~ralismo cattolico che ritorna. Un tema 
~'Proposto senza molta originalità e oltre 
•Utto c r' on una certa pesantezza. Come non 
f irnanere infam sbak rditi davanti all'af· 
dermazionc che la DC abbia dovuto «sccn· 

ere a compromessi con i suoi alleati » 
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gano successivamente, man mano che 
si presentano o che, con procedimenti 
legali, si ritardano i momenti degli in
dennizzi. Vi è quindi un ampio mar
gine di tempo per le compagnie nel 
quale sfruttare con vari investimenti 
questa grande manna di denaro liquido. 
Il CNEL, proponendo l'assicurazione 
obbligatoria anche per i mezzi di pro
prietà pubblica, fa in modo che a quei 
325-400 miliardi se ne debbano aggiun
gere molti altri, mai preventivati fino
ra dagli stessi assicuratori. 

Dalla parte opposta c'è il grave di
sagio economico che colpirà centinaic1 
di migliaia di persone, le quali invece 
d'essere obbligate a pagare 40-50 mila 
lire (quante ne bastano a costituire 
un'assicurazione per incidenti effettiva
mente gravi) saranno costrette a sbor
sarne il doppio e più. Già s'intuisce 
quanto successivamente ma rapidamen
te accadrà. Basta guardare alla gestione 
delle altre assicurazioni obbligatorie. 
Costretti a forti esborsi. certi d'essere 
comunque pagati (anche in caso di 
danni autoprovocati ma mascherati co
me se causati da sconosciuti), centinaia 
di migliaia d'automobilisti faranno con
tinuo ricorso all'assicurazione, come 

mettendo " molta acqua nel proprio vino 
col rischio di mettere in sordina, talvol
ta, i propri principi »? Era la vecchiJ 
p :Jlemica dci « professorini » contro Dc 
Gaspcri, sulla quale si fondava la propo
sta politica dossettiana dcl monocolore 
dc. Una polemica riesumata a freddo, 
quando non resta più nulla della carica 
di illusioni confuse ma talora gencro5c 
che ne aveva acccmpagnato il sorgere. 

Che senso ha, oggi, parlare di una DC 
che avrebbe messo in sordina i propri 
principi per compiacere agli alleati? Quali 
principi, anzitutto? La tutela dcl mono· 
polio bonorniano sulle campagne al d i 
fuori di ogni controllo finanziario dcl 
Parlamento, dcl governo e della Corte 
dci Conti? O l'esenzione fiscale dci titoli 
di proprietà del Vaticano? O quella dei 
terreni degli enti ecclesiastici dalla disci
plina urbanistica? O l'esenzione delle 
opere pie dalla riforma sanitaria? O la 
tutela delle sovvenzioni statali alle scuole 
dci preti? O la conservazione di un re
gime matrimoniale che ha riscontro, nel 
mondo civile, soltanto nella Spagna fran · 
chista, nel Portogallo di Salazar e nella 
Repubblica di Andorra; Queste, non al
tre, sono le posizioni che la DC difende:, 
con un vigore che in verità non mcrite· 
rcbbc gli augusti rimproveri della Civi/. 
tcì Cattolica, nei confronti dei suoi alleati. 
Ed è la DC a mettere moira acqua e: sia 
pure acqua benedetta, nel loro vino. Non 
il contrario. 

l. G .• 
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accade con i medicinali gratuiti. Gli 
Enti pubblici di trasporto, d'altro 
canto, spesso saranno in arretrato for
zoso verso le assicuratrici. I premi, 
sotto questa duplice spinta, verranno 
vieppiù cresciuti. Contemporaneamente 
comincerà la lotta ai frodatori delle as
sicurazioni: saranno perizie snervanti e 
sottovalutate, saranno decine di cavilli 
eretti contro il rapido ed equo paga
mento. Tutti i danneggiati soffriranno 
lentezze e decurtazioni, anche quelli 
che avranno presentato oneste denunce. 

Sarebbe invece assai semplice costi
tuire un ordinato andamento dell'auto
assicurazione obbligatoria. Basterebbe 
imporla, ma con franchigia, e nel con
tempo costituire dei periti per la stima 
dei danni: come vi sono scuole auto
rizzate di guida, si potrebbero creare 
officine autorizzate per la stima dell'ef
fettivo costo delle riparazioni da far 
poi eseguire ove il danneggiato desi
deri, ma da liquidare in cifre non 
superiori a quelle effettivamente sti
mate e da pagarsi però con la massima 
sollecitudine. 

Si sta invece procedendo sulla linea, 
purtroppo consuetudinaria, della più 
gretta difesa piccolo-borghese del de
coro di facciata, della concezione ve
trinistica dell'automobile, dell'aspetto 
opulento della proprietà privata tipico 
delle società consumistiche: quello che 
ama il cromo dei fregi, la brillantezza 
delle vernici, la levigata rotondità del
le carrozzerie. Che su questa linea si 
sia posto Andreotti - il ministro del
le commesse militari alle industrie ame
ricane o italiane private - non desta 
meraviglia; che i consiglieri del CNEL 
d'emanazione imprenditoriale abbiano 
accentuato questa linea neppure può 
destar scandalo (anche se non cessa di 
dar fastidio la cecità sociale di tanti 
imprenditori italiani). Ma che vi abbia
no consentito anche i consiglieri del 
CNEL di parte sindacale è cosa che 
stupisce e più ancora addolora. Addo
lora vederli, anche qui, in quella stessa 
posizione di distacco che da un decen
nio osservano verso i problemi pratici 
della contribuzione sociale ai quali in
vero dovrebbero interessarsi sedendo 
- come siedono - nei Consigli d'am
ministrazione degli I stituti previ
denziali. 

GIULIO MAZZOCCHI a 

L'astrolabio informa i lettori che 

da venerdì 3 marzo la redazione 

e l'amministrazione si trasferirà 

in via di Torre Argentina n. 1-8 
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MANCINI 

URBANISTICA 

esproprio e speculazione 
Sugli aspetti più controversi della nuova legge urbanistica pre
sentata dal ministro Mancini pubblichiamo l'intervento di Luigi 
Piccinato alla tavola rotonda tenuta a Roma il 19 febbraio dal 

Movimento Gaetano Salvemini al Ridotto dell'Eliseo 

S ono estremamente imbaraz
zato a parlare perchè sono im

bottito di leggi urbanistiche; ne sono 
imbottito da quindici anni e forse an
cora di più; di regolamenti, di nor
me, di tentativi, di battaglie; abbiamo 
davanti agli occhi una bandiera che è 
stata impugnata da tutti noi urbanisti 
e non urbanisti, e che viene agitata 
sempre, spessissimo, la bandiera della 
legge urbanistica, ma siamo stufi di 
bandiere se non sappiamo cosa c'è 
dietro le bandiere. Non è tanto la 
legge urbanistica che ci interessa oggi, 
quanto quello che c'è dentro; troppo 
facile per i politici dire: abbiamo va
rato la legge urbanistica. Noi voglia~o 
sapere quale legge urbanistica è pos· 
sibile oggi varare, ma soprattutto vo
gliamo una legge urbanistica. 

A me dispiace un'altra cosa: che 
le sedute del Consiglio superiore dei 
Lavori Pubblici non siano pubbliche, 
soprattutto quella che si è tenuta circa 
un mese fa, a sezioni riunitissime con 
rappresentanti, funzionari di tutti i 
dicasteri, di altri dicasteri oltre a quel
lo dei Lavori Pubblici, che aveva per 
tema la discussione di sette punti mol-
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to coraggiosi posti con energia dal mi
nistro dei Lavori Pubblici, da Man
cini; sette o otto punti, i quali po
nevano delle domande, a cui si doveva 
dare risposta con voto, su quanto 
stava succedendo ed era successo nel 
nostro paese a causa di quelle tre
mende alluvioni. E se voi foste stati 
presenti avreste vissuto - del resto 
l'amico Cederna era vicino a me -
delle ore di sgomento. Quando, per 
esempio, abbiamo ascoltato le parole di 
Ferro, rettore dell'università di Pado
va, il quale imputava a Domineddio 
la scarica imprevedibile, imprevista 
dell'alluvione. Ma se un rovescio in
consueto di pioggia che s'abbatte sul 
nostro povero paese ci trova impre
parati, la colpa è nostra Dio non 
c'entra. Non c'entra affatto. Sono de
cenni che la mano destra non sa quel
lo ché fa la mano sinistra. Il 27 per 
cento delle foreste in Francia appar
tengono allo Stato, il 5'i per cento 
in Svizzera appartengono allo Stato; 
il 75, 1'80 per cento delle foreste in 
Germania appartengono :ilio Stato, lo 
0,2 per cento delle foreste 1t.1li:rne 
appartengono allo Stato, il re5tn è 

roba da taglio. E poi parliamo di al· 
luvioni! 

E quando si danno delle concessio: 
ni stradali - non le concessioni d1 
esercizio stradale, ma la progettazione 
- agli speculatori, ai padroni del va· 
pore, e i tracciati di queste strade 
si fanno dove fa più comodo per per· 
cepire un pedaggio; quando si appro· 
vano questi progetti, si accettano que· 
ste situazioni di speculazione, non c'è 
da meravigliarsi se 300 contadini ar· 
mati di pale colmano i canali nel 
Polesine per passare da un1 partr; 
all'altra, perchè non ci sono meui d: 
trasporto. E finchè si creano delle zo· 
ne industriali come la prima, la se· 
conda, la terza zona di Margher1 a 
Venezia, che la puzza va proprio so· 
pra la città e tutto si concentra Il, in· 
vece di disporre le zone industriali n~l 
Polesine, avviando un processo di svi
luppo che avrebbe di per sè reagito 
all'alluvione; e finchè gli argini del
!' Adige sono di proprietà privata . e 
non si possono curare altro che ch1e: 
dendo il permesso, se lo danno, ai 
proprietari, e finchè non si fa la bo;
nifica a monte, e non si pianifica, e 
inutile incolpare Domineddio di quan· 
to succede. 

Urbanistica ed economia. La le~e 
urbanistica che noi domandiamo da 
anni, da decenni ormai, dovrebbe in· 
quadrare e coordinare tutte le attivit~ 
del nostro paese. In fondo, la base e 
data dalla possibilità di operare delle 
scelte, delle scelte politiche, recniche. 
economiche, che poi sono sempre scel· 
te politiche. Ora, l'urbanistica rappre 
senta una sistemazione spaziale del 
paese, l'indicazione di attività, la col: 
locazione di certe determinate fonti di 
produzione, certi strumenti di vinco!~ 
del paesaggio, la salvezza dei centr~ 
storici delle città, l'espansione dei 
centri residenziali, collegati con i cen
tri di lavoro; configura insomma un 
mondo programmato di vita sociale. 
E' chiaro perciò che l'urbanistica non 
può non tenere conto della base 
economica; ma non può accettare 
nemmeno l'economia, così come vie
ne enunciata. Quale economia: quel· 
la dei padroni del vapore, come dicev:i 
Ernesto Rossi? No. C'è, quindi, un!! 
economia che è accettabile, e un'altra 
che non è accettabile; ecco perchè !'ur
banista è in un certo senso il con· 
trollore degli economisti, e se gli eco: 
nomisti configurano un programma d· 
interventi, questo programma dev'e$· 
sere controllato e anche contestato dal· 
l'urbanistica; altrimenti non avrebb<= 
senso. In questa visione operativa uni· 
taria, è chiaro che per l'economist:t 



può sembrare interessante, per solle
vare il tenore di vita di una regione, 
supponiamo Capri, costruire un aero
po~to facendo una piattaforma di due 
chilometri e mezzo di cemento arma
to sopra Capri ; l'urbanista dice no, 
tu sei matto. E per l'economista tipo ... 
Cassa del Mezzogiorno riesce molto 
s~mplice tagliare rutto il bosco di Pa
ligoro. Vero? riesce tanto comodo; 
tanto comodo che l'hanno infatti ta
gliato. Ecco, voi vedete che non ci 
può essere una frattura tra economisti 
e urbanisti. Gli uni hanno bisogno 
tegli altri, con questa differenza di 
ondo: che l'economista non può an-
d~~e più in là di cinque anni di pre
~1~tone, quattro cinque anni; una po
h~!ca economica non può configurarsi 
pru a lungo, sarebbe ridicolo; i nostri 
governi restano in piedi ancora me
no; mentre una strada, una qualunque 
autostrada dura ottant'anni una fer
rovia un secolo probabil~ente; noi 
urbanisti progettiamo con una visione, 
u.na. configurazione di programma che 
richiede un arco più lungo di tempo. 

Quindi i veri protagonisti siamo 
~~oprio. noi alla fine, e allora doman-

1am0C1 se la legge urbanistica che è 
Stata presentata in questi giorni con
sente ai padroni del vapore di non 
rn~ttere le zone industriali dove vo
gliono loro; se consente ai concessio
nari della progettazione stradale di fa
~e solo gli appaltatori, e non anche 
1 Progettisti delle autostrade, passando 
~el centro di Rovigo, di Padova, di 
, errara, ecc., sfasciando il mondo; se f a~cora possibile che i porti vengano 
~tt1 dove devono essere fatti e non 
5 ~ Pensi di fare un porto legando in
sieme le tre isole Tremiti, solo per 
spendere alcuni miliardi, e cosl via. 

riano ed enti locali E' la nuova 
egge urbanistica in grado di fare que
~to? Oppure la matita dell'urbanista 
e ancora nelle mani degli immobiliari, 
come è stato fino ad oggi? 

Dobbiamo dire subito una cosa: 
f.he il quadro operativo tracciato dal-

attuale legge urbanistica configura 
veramente alcuni dei postulati tecnici 
che gli urbanisti hanno sempre avan
zato: una piano nazionale - un pia
no non un programma, il programma 
s~no i politici che lo fanno -, un 
~~ano regolatore nazionale delle gran-

1 strutture, delle grandi infrastruttu
r~: distribuzione dei porti, distribu
zione degli interventi per le industrie, 
Per l'agricoltura. 

Ci sono anche altre indicazioni. Noi 
volevamo configurare il quadro che 
iarebbe scaturito con la creazione del
e regioni, che cioè da un quadro na-
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zionale si passasse a un quadro più 
articolato, in cui le responsabilità del
la pianificazione puntuale siano attri
buite alle regioni stesse. Abbiamo sem
pre pensato che spettasse alle regioni 
coordinare gli interventi a una scala 
più precisa, sempre nel quadro di una 
pianificazione nazionale delle grandi 
infrastrutture. 

Da qu! scaturisce il problema degli 
Enti locali. Ogni comune è una re
pubblica nella repubblica, cosl come 
ogni azienda di Stato è un regno nella 
repubblica; l'ANAS per conto suo, 
le Ferrovie per conto loro, i demani 
chi li tocca? Per questo una pianifi
cazione su scala precisa, più bassa, 
chiamiamola cosl tanto per intenderci, 
è stata impossibile fino ad oggi. Ab 
biamo sempre rilevato che la scala 
del comune è microscopica; è la sca
la delle città-stato greche, di Atene 
e di Sparta. Oggi è ridicola Città con
tigue, attaccate una all'altra, che han
no interessi comuni, richiedono la sop
pressione dei piani comunali, nel sen
so ordinario della parola, salvo che 
in casi speciali in cui veramente c'è 
un comune con un suo quadro di vita 
economica particolare. Noi chiedeva· 
mo un territorio intercomunale, un 
qualche strumento di pianificazione in
tercomunale, in m"odo che i comuni 
potessero pianificare in armonia l'un 
con l'altro, e fosse possibile creare 
un ente di gestione urbanistica inter
comunale. Comprensorio: è il com
prensorio che può essere fatto anche 
da un solo comune, da due, da tre, 
da dieci, da venti, ma che ormai su
pera le distanze e i confini tradi
zionali e permette una visione unita
ria del problema. E questo nella 
legge c'è. 

L'esproprio. C'è qualcosa di più: 
noi abbiamo sempre chiesto che il 
plano fosse reso operativo attraverso 
dei piani particolareggiati, capaci di 
configurare non solo le strade e i lotti 
di fabbricazione, ma tutti gli strumenti 
della vita sociale che oggi mancano 
completamente: giardini, campi spor
tivi, campi da gioco, mercati, scuole, 
scuole, scuole, scuole ... Per questo noi 
chiedevamo l'esproprio generalizzato. 
Quell'esproprio generalizzato che nel
la legge è accennato, c'è; solo che le 
eccezioni alla generalizzazione sono 
tali, che si potrebbe dire con catti
veria che è l'esenzione dall'esproprio 
ad essere generalizzata e non l'espro
prio. Ne sono esenti tutti, da chi vuol 
farsi la casetta per conto suo, ni grandi 
istituti di beneficienza. 

Questo pone un altro problema. 
E' chiaro che se un Comune - arti-

La v ita pol itica 

c<•lo 18 della vecchia legge urbanisti
ca - costituisce un demanio di ter
reno, è assurdo che questo demanio 
venga messo in vendita al valore del
l'esproprio, più il costo di urbanizza
zione, più il valore di posizione, più 
la densità di fabbricazione: si rica
drebbe nel circolo vizioso. 

Cinque anni fa l'ONU ha indetto 
a Rio de Janeiro un importante con
vegno internazionale sul «Regime del
la proprietà privata nel mondo inte
ro ». Erano presenti urbanisti, giuri
sti, sociologi. La risoluzione finale del-
1 '0NU dice: i! terreno deve apparte
nere alla comunità, non deve a•w:-lu
tamente essere messo in vendita e 
semmai solo il diritto di superficie può 
essere oggetto di scambio, ma 1:t pro
prietà deve rimanere al Comune, al-
1 'ente alla società. 

Questo è un punto fondamèntale. 
Il diritto di superficie manca C..)nip~e
tamente, nella nuova legge urbanistica, 
e c'è nella 167, c'è nel codice civile. 
Questa è una delle carenze più gravi 
di questo progetto di legge urbanistica. 
E' la carenza di fondo. Il piano par· 
ticolareggiato, cioè i! piano di detta
glio, operativo, dovrebbe essere basato 
sulla libertà dell'uso del terreno da 
parte dell'ente che pianifica. 

Questo, grosso modo è il contenu
to del progetto di legge urbanistica: 
accettabile nelle sue enunciazioni pro
grammatiche, inaccettabile se lo si 
legge attentamc.::nte. E' un bellissimo 
vaso pieno di buchi, che fa acqua 
da tutte le parti. 

11 caos della speculazione. Ora su 
questa base chiunque sia capace di in
tendere le esigenze del mondo di do 
mani, chiunque conosca qual è il mon
do di oggi ne! paesi civili, non p11ò 
non vedere come l'avvenire de! nostro 
paese dipende da un certo numew di 
scelte di fondo, senza le quali n0n si 
supererà mai più il dramma delle 
nostre città e delle nostre campagne. 
Ma la scelta è impossibile, perchè la 
scelta, la matita, è sempre in mano 
al padrone del vapore, e non c'è 
niente da fare. Questo è il dramma: 
possiamo portagliela via questa mati
ta, possiamo adoperarla noi? Natural
mente, io spero di sì, credo che an
cora sia possibile. Al di fuori di que
sto non c'è che il caos, che paghia
mo noi, che paghiamo tutti. Ora gli 
urbanisti sono ancora fermamente con
vinti che sia possibile combattere per 
impedire questo caos, il quale, chia
matelo come volete, in qualunque ma
niera, si chiama speculazione fon
diaria. 

LUIGI PICCINATO • 
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W ilson passa per un fortissimo 
realista: anche in Inghilterra, 

il dubbio suJla sua statura politica ri
mane, ma non uno dei suoi critici o 
avversari gli contesta il gusto per il 
contatto operoso e la partecipazione più 
attiva alla realtà politica quale essa si 
presenta, senza alibi idealistici o uto
pistici. Ama lui ~tesso definirsi un 
pragmatista, senza sospettare forse co
me questa parola, passata dalla filoso
fia alla politica, abbia assunto qui una 
sua sfumatura spicciola di opportuni
smo. Noi le vogliamo conservare, nei 
riguardi di Wilson, il suo significato di 
origine, quello di un metodo di lavo
ro che « verifica » (cioè cerca il crite
rio di giudizio) le sue impostazioni dai 
risultati dclJa prassi, anziché commisu
rarli a principi e pregiudiziali teoriche 
prestabilite. E' su questa base, credo, 
che il politico inglese pii1 a lungo avver
so a vinçoli « europei » della Gran 
Bretagna si è convertito all'europeismo 
ed è ancora su questa base che, senza 
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La nuova W ermacht 

;---------------- -------------

L'EUROPA DIFFICILE 
DI WILSON 

Dai colloqui di Wilson con Kossighin è uscita la conferma che. 
per mandare avanti la propria politica mondiale, l'U.R.S.S. deve 
alla fine intendersi con gli Stati Uniti; esistono però settori di 
questo contrastato avvicinamento per i quali Mosca ha bisogno 

della mediazione britannica nel campo americano 

timore di esporsi a critiche anche trop· 
po diffuse, Wilson resta fermamente 
legato al carro della politica estera ame
ricana, sicuro che non gli sarebbe al
trimenti possibile influire (in quanto 
sia ancora una impresa tentabile) su di 
essa, nè diverrebbe più semplice restau
rare stabilmente il valore della sterlina. 
Ma che la verifica pragmatica costi a 
Wilson esperienze amare e risalite fa. 
ticose, questo credo che egli non ne
ghi nè a se stesso, nè al partito nè, 
dopo tutto, alla Camera dei Comuni. 

In febbraio, di queste esperienze ap· 
parentemente involutive, Wilson ne ha 
avute due: quella dei colloqui angloso
vietici di Londra, e la missione a Bonn. 

Il nodo vietnamita. I colloqui con 
Kossighin, non c'è dubbio, qualche co
sa hanno reso: ne è uscita una mode
sta conferma che, per mandare innanzi 
la propria politica mondiale, l'URSS 
può, e alla fine deve esclusivamente in
tendersi con gli Stati Uniti; ma esisto-

no settori di questo contrastato avvici· 
namento per i quali Mosca ha ancora 
bisogno di una interposta mediazione 
nel campo americano: la Gran Breta· 
gna di Wilson si rende disponibile, aP: 
punto, a questo scopo. Vi sono molti 
modi per formarsi una coscienza di me· 
dia potenza, e la Gran Bretagna di 
Wilson è impegnata in questa ricerca. 
WiJson la fa consistere eminentemente 
in due punti chiave: la mediazione di 
parte nei confronti degli Stati Uniti: 
e lo sforzo tecnologico, di primato eu· 
ropeo, della industria e della ricerca 
britannica. La « verifica » si opera, tut· 
tavia, rispondendo alla domanda: è sta· 
sto compiuto sinora un concreto avan· 
zamento della stabilizzazione (e del pro
gresso) inglese su questi due piani? 

Non crediamo vi sia una particolare 
malignità nel rilevare che tale progres· 
so, sino a questo momento, non è anco
ra tangibile, almeno nel suo confronto 
internazionale. Restando legata alla im· 
postazione americana della guerra del 



Vietnam, la Gran Bretagna di Wilson 
non è riuscita in nessun momento a far
si accettare come mediJtricc diretta. 
~~ ricordo della ripulsa nordvictnamita 

i un inviato di Londra (e neppure in 
Proprio nome, ma addirittura e soltan
t? come leader dcl CommonweJlth) 
risale solo all'anno scorso: e l'L RSS 
stessa, pur nan respingendo la funzio
ne di Londra come operatrice di co
rn~nicazioni fra Hanoi, Mo~ca e \X'a
s?ington, non ha mai nascosto che la 
riunione d::lla conferenza di Ginevra, 
spesso richie:.ta dal go\'erno inglese, 
non pote\•a aver luogo sotto l'egida di 
Uno stato, che sceglieva di patrodnare 
h~nza un giudizio autonomo dd pro-

erna, la posizion:: americana. 
. A questo punto, è d,l chiedersi ob

biettivamente se il metodo <li Wilson 
(fondato sul concetto che ~rn:he la mi
nima incisione sulle direttive •tmcricale può aver luogo solo dall'interno dcl 
or? orizzonte) abbia migliori giustifi

cazioni di coloro che come Sartre o 
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agenda internazionale 

Mendès-France pensano che l'America 
possa modificare o attenuare la propria 
scommessa asiatica in base alla pressio
ne e alle controproposte «esterne» della 
opinione critica dell'Europa. I fatti di 
febbraio non hanno comunque dato ra
gione a \Xlilson: infatti, se egli ha dav
vero creduto che il prolungamento del
la tregua aerea sul Vietnam del Nord 
fosse un inizio di queUa sospensione, 
che a Hanoi si richiede per dare il \'ia 
a un inizio di negoziato, si è perfetta
mente sbagliato. Washington, che non 
ha mai precisato che cosa intenda per 
« azione reciproca » da parte di Hanoi, 
ha fatto finta, anche in questa occasio
ne, di non avvedersi che da I Ianoi era 
venuta (come ha rilevato subito « Le 
monde» proprio l'espressione di un 
nuovo « aggancio». Per la prima volta, 
il governo del Nord Vietnam offriva di 
iniziare il dialogo con gli USA, previa 
la sospensione definitiva dci bombarda
menti, senza tirare in mezzo quella che 
costituisce la più grossa difficoltà poli 

STRAUSS 

tica per gli USA: la trattativa congiun
ta con il Vietcong che implica tutta una 
dive1'$a impostazione giuridica e politi
ca del rapporto con il governo di Sai
gon. Ma il fatto grave, se non siamo 
privi di informazioni (e lo siamo di 
certo, data la complessità della questio
ne) è che Wilson non abbia fatto va
lere, dall'interno della posizione ame
ricana », in cui egli si pone, questa age
volazione offerta da Hanoi, come « se
gnale per il negoziato». Delle due l'una, 
dunque: o non se n'è accorto, e non lo 
crediamo (infatti, subito dopo il suo 
riconoscimento di sconfitta, Wilson ha 
soggiunto che basta per sempre un 
nulla, per rovesciare la situazione del 
conflitto vietnamita, da guerra guerreg
giata a negoziato in atto); o il metodo 
della pressione dall'interno è svalutato 
e squalificato, nel senso che non la 
Gran Bretagna, ma solo enormi e de
cisive forze americane contano sulle de
cisioni di Johnson: oltre alla sua per-

-+ 
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sonale risoluzione di « non farsi gioca
re », conta la volontà del Pentagono 
di arrivare alla trllttativa attraverso una 
vittoria, e quella dell'elettorato, che, 
dopo aver dato a novembre il suo mo
nito da destra, non sembra desiderare 
che gli Stati Uniti diano la prova su
prema del loro prestigio internazionale 
con un atto di democrazia mondiale, an
zichè con :.uccesso di forza, di tipo tra
dizionale. 

Le spine di Bonn. li secondo «guaio» 
incassato da Wilson, ci pare sia venu
to da Bonn. Wilson era stato prece
duto da una delle frequenti gaffes del 
suo impetuoso ministro degli Esteri, 
quella del riconoscimento inglese della 
Oder-Neisse: diciamo gaffe e non er
rore, pcrchè certo Brown ha espresso il 
punto di vista della maggioranza degli 
inglesi. Solo che questa presa cli posi-

KIES IN<.iER 

zione meritava di essere « trattata » a 
Bonn, anzichè buttata Il gratuitamente. 

Appena arrivato a Bonn, Wilson ha 
dunque dovuto retrocedere, e confer
mare i termini corretti del trattato di 
Parigi del 1954, secondo il quale i con
fini definitivi della Germania verranno 
stabiliti solo all'atto di un trattato di 
pace pantedesco. Privato cosl dall'ini
zio, di una carta che avrebbe potuto gio
care nel corso della discussione, \X'ilson 
non aveva molto da offrire al momento 
in cui si è passati a dibattere il pro
blema dell'appoggio tedesco all'ingres
so della Gran Bretagna nella CEE. 

Ora, e:.atta o approssimativa la tesi 
dell'« Ob:.erver », che la Germania que
sto appoggio non lo darebbe per una 
intesa precedente e contraria con la 
Francia, la quale lascerebbe a De Gaulle 
l'ultima parola a quel proposito, sem
bra comunque sicuro che la promessa 
di una spinta e di una sicura agevola
zione \Xlilson, a Bonn, non è riuscito 
a strapparla. Il dialogo si è anzi appe· 
santito dinanzi alla dura obiezione te· 
desca contro i termini del trattato al 
l'antiproliferazione progettato tra USA 
e URSS, e appoggiato senza difficoltà 
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dalla Gran Bretagna. Così, all'improv
viso, Wilson ha avuto Ja rivelazione 
che la via che egli si è prefisso, di en
trare in Europa senza abbandonare nè 
sciogliere i « rapporti speciali » con 
gli Stati Uniti, se non è errata, è certo 
assai più lunga del previsto; e più ric
ca di incognite. 

Non vogliamo entrare qui nel discor
so tecnico, ma in realtà decisamente po· 
litico, che la Germania avanza contro 
il testo, ora sotto riesame, dell'art. 3 
del progetto di non proliferazione, che 
attribuisce all'agenzia atomiéal di Vien
na un diritto di controllo sulle ricerche 
nucleari dei paesi sprovvisti di armi 
atomiche, mentre vi sarebbero sottrat
te le potenze planetarie del club ato
mico. Ma ciò che Wilson ha dovuto 
constatare, è che questa Europa « a 
braccia aperte », che gli si era rivelata 
a Roma e a Bruxelles, cioè nelle capi
tali che dopo tutto contano meno, è 
molto più spinosa e complicata, molto 
più irta di riserve e prospettive nazio
nalistiche, di quanto era dato presume
re all'inizio del « rilancio » europeistico 
laburista. In certo senso, anzi, si po
trebbe dire che le posizioni, rispetto al 
'6.3 siano invertite: allora la Gran Bre
tagna offriva poco o nulla in fatto di 
sovranazionalità, e chiedeva tutto o 
quasi circa la persistenza delle preferen
ze imperiali in fatto di agricoltura. 

La restaurazione del capitalismo 
tedesco. Ecco 1'«Europa difficile» che 
Wilson si trova dunque dinanzi. La cri
tica antigollista ha le sue ragioni di 
additare, nell'esempio della « indipen
denza » esibita dal Generale, il « mau
vais maitre » del risorgimento nazio
nalistico tedesco. C'è qualche cosa di 
vero in tale interpretazione, in quanto 
si può ammettere che De Gaulle abbia 
fornito, con il suo distacco dalla NATO 

e la sua ambizione di grandeggiare in 
una più vasta Europa, il segno, l'occa· 
sione, il tempo, di una politica nazio
nalistica a carte scoperte, non solo per 
la Francia, ma per gli altri paesi in 
attesa (Romania, Germania). 

Ma noi abbiamo l'impressione che 
l'antigoUismo incomincia a costituire 
uno di quegli strumenti interpret_ativi 
che si adoperano quando si ignorano 
altre componenti di una situazione datn. 
e si lascia sfogo a un certo astio anzichè 
ricercare a fondo le ragioni di deter· 
minati comportamenti, spiegabili con 
diverse motivazioni, assai più vicine e 
pertinenti. 

In questo dopoguf!11ra è capitato a 
noi tutti, che ci occupiamo di problemi 
internazionali, di seguire la crescita eco· 
nomica e la restaurazione del ~apita· 
lismo tedesco. Se mi è lecito rievocare 
un'analisi personale, dirò che quando 
mi recai, nel 195.3, in Germania occi
dentale, a seguire quella campagna elet· 
torale che diede ]a maggioranza assoluta 
al tandem Adenauer-Erhard, mi diven· 
ne subito evidente che l'europeismo 
era la copertura di uno sforzo in atto 
della grande industria tedesca al fine 
di tornare a primeggiare sul mercato 
europeo grazie ad una ricostruzione, 
tecnicamente sin da allora superiore a 
quella di tutti gli altri paesi industria· 
lizzati dell'Occidente, e grazie ad una 
stabilità sociale ottenuta dal sistema 
non delJa cogestione, ma della rego· 
lamentazione sociale delle aziende (Be· 
triebsverfassungsgesetz) predisposta dal
la liberistica Democrazia cristiana al 
potere. Era dunque chiaro, e avrebbe 
potuto esserlo a qualunque altro os· 
servatore, che, sin da allora, in un gra
vissimo vuoto ideologico di democra· 
zia socialista, l'europeismo ufficiale te· 
desco dissimulava una ben reale vena 
di espansionismo tecnico-economico. 
che poteva valere come preambolo a 
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una riaccentuazione « nazionale •, qua
le adesso diventa ogni giorno più evi
dente. Devo anche rammentare che 
quando tentai (venne intanto il mo
mento della CED, poi caduta per me
rito di Mendès-France) di riferirne in 
qualche servizio giornalistico nel mio 
Paese, mi caddero addosso a valanga 
le imprecazioni e le ingiurie dei demo
europeisti più di buona fede (lo rico
nosco tranquillamente), decisi a giurare 
sulla « conversione ,. tedesca della qua
le si rendevano loro garanti valentuo
mini insospettabili come Eugen Kogon 
o Carlo Schmidt. 

Se ora rammento questa polemica e 
questa discussione, non è già per rival
~a contro comunitari e federalisti, verso 
1 quali ho sempre nutrito una diffiden
t~ ma rispettosa considerazione, o per 
?1plomarmi in antiveggenza; ma perchè 
1.d~ti della Germania di oggi erano vi
sibili e prevedibili da quindici anni a 
questa parte, e, ~econdo me, dal mo
mento in cui i socialdemocratici si fe
cero sopravanzare dai democristiani 
nella legislazione del regime interno di 
fabbrica, e rinunziarono ostentatamen
te alla lotta di classe pur di inserirsi 
~rima o poi neUa gestione del capita
lismo più coraggioso e aggressivo d'Eu
ropa. A «questa,. Germania, che cre
devo di aver capito sin da allora e non 
trovo da pentirmene, può anche darsi 
che De Gaulle abbia indicato tempi e 
situazioni utili per « dichiararsi »: ma 
una cosa mi pare certa: non solo essa 
gU preesisteva, ma Dc Gaulle stesso 
non ne ha forse apprezzato tutto il ri
schio, o, se lo ha apprezzato, ha rite-
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nuto di poterlo « contenere » non da 
solo, ma in associazione con l'URSS. 

Quale Europa? Ed ecco ora Wilson, 
che « scopre ,. la Germania non golli
sta, ma straussiana Non dico che que
sta Germania che punta i piedi contro 
la non-proliferazione non abbia moti
vazioni tecniche da prendere in consi
derazione. Molti lo negano con serie 
ragioni, altri (la Svezia ad esempio) ne 
condividono perplessità e riluttanze. 
Ma la sostanza politica del problema è 
quella dichiarata da Strauss, e cioè che 
l'industria tedesca non intende sotto
stare, nel settore delle ricerche nucleari, 
a controlli « anche » sovietici, che po
trebbero rallentarne l'espansione - e 
che contrasterebbero comunque il sor
gere di una « potenza atomica euro
pea ». Ma chi conosce le idee di Strauss, 
sa che questi, quando emette simili pro
getti, li concepisce inizialmente come 
una simbiosi franco-tedesca, sapendo 
però, che da cosa nasce cosa. In breve, 
sulla non proliferazione la Germania 
lascia chiaramente vedere che il suo eu
ropeismo è fatto di due sezioni: il pro
posito di un armamento atomico « eu
ropeo»; e la massima, indiscriminata e 
incontrollabile ascesa nucleare e tecnolo
gica tedesca. 

E' allora il momento di chiedersi: ha 
constatato ora Wilson in « quale ,. Eu
ropa desidera entrare? Ha incominciato 
ad analizzare quali forze, quali tenden
ze statali la costituiscono? Si è chiesto 
« perchè » la Germania Federale si ri
senta « soltanto » di un controllo so
vietico (lo ha detto papale papale il 
vecchio Adenauer, con la cinica fran
chezza degli anziani) - mentre questo 
è proprio il solo in cui tutti riporreb
bero fiducia contro un terzo esperi
mento nazionalistico tedesco? Tutto si 
riduceva sino a ieri alle importazioni 
agricole dalla Nuova Zelanda; ma tutto 
sale oggi a ben altro livello di equili
brio - o squilibrio - di potere in 
Europa 

Wilson, si dice, ha occhio prontissi
mo, e parola prudente. Perciò, tornato 
a Londra, ha detto che « anche que
sta », la visita a Bonn, era andata bene. 
Ma da buon pragmatico, si sarà almeno 
reso conto che a Bonn si parla già in 
termini di congiuntura risanata, men
tre la Gran Bretagna va, nella ripresa 
produttiva interna, ad un ritmo meno 
spedito. Vorremmo che l'esperienza e 
i rilievi inglesi sulla situazione europea 
avessero da servire anche da le7.ione 
agli ultimi europeisti semplificatori, che 
continuano a dissertare anche nel no 
stro paese. 

FEDERICO ARTUSIO • 
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Enzo Sciacca 
Riflessi del 
Costituzionalismo 
Europeo in Sicilia 
(1812-1815) 
Vita ideologica e forma giuridica del
l'esperienza costituzionale siciliana ispi
rata al modello inglese, in antitesi con la 
voga delle carte costituzionali di tipo 
francese. Un antecedente storico il cui 
significato rimane operante sino ai nostri 
giorni. Edizioni Bonanno. L. 2500 

Mario Mazza 
Storia e ideologia 
in Livio 

La storiografia liviana esaminata nei suoi 
moventi ideologici sullo sfondo culturale 
e politico dcl Principato di Augusto. Edi
zioni Bonanno. L. 2500 

Enrico Rambaldi 
Le origini della 
sinistra hegeliana 
La critica 
antispeculativa 
di L. A. F euerbach 
Presentazione di Mario Dal Pra. La Nuova 
IWia. L. 3500 e L. 2000 
Due rilevanti contributi alla ricostruzione 
dcl cammino che porta da Hegel a Marx. 

lA NUOVA IIAUA 
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STRENNE LATERZA 
GIORGIO BOCCA 
STORIA DELL'ITALIA PARTIGIANA 
Settembre 1943-Maggio 1945 

Dopo venti anni la Resistenza esce dal mito in una storia che ha l'evi
denza narrativa del reportage e la spregiudicatezza del giudizio critico. 

"Storta e società», pp 680, L. 4.000 

JOHN H. LAWSON 
TEORIA E STORIA DEL CINEMA 
Una storia dell'arte cinematografica nei suoi rapporti con l'industria e 
la politlca: ed un contributo alla fondazione teorica di un cinema lm· 
pegnato a conoscere la realtà e ad intervenirvi. 
« B1blto1ua dt cultura moderna», pp. 440, rii. t con astuccio, L. 4500 

GIOVANNI MACCHIA 
VITA AVVENTURE E MORTE DI DON GIOVANNI 
Un viaggio affascinante alla r icerca delle più diverse incarnazioni del 
personaggio di Don Giovanni: da Molière a l aclos e a Baudelaire, da 
Mozart a Richard Strauss e a Straw insky. 
«Universale Lalt!na », pp. XXIV-352, L. 900 

BENEDETTO CROCE 
LETTURE DI POETI 
A lle letture critiche di Calder6n e Cervantes, di Mallarmé e Verlaine 
seguono gli scritti • in polemica cont ro la cosiddetta poesia pura • . 
«Opere di B Croce in tdtl. economica•, pp. 320, L. 900 

IL SOGNO E LE CIVILTA' UMANE 
Dal sogno come profezia e rivelazione del sacro nelle culture primi· 
ti ve al sogno come oggetto d'indagine scientifica nella psicanalisi, 
attraverso saggi di M. Eliade, A. Brelich, R. Bastide, E. Servadio, R. Cail· 
lois. E. Pacl ed altr i. 
« Biblioteca dz cultura moderna •, pp. 300, L. 2500 

CARL A . WILLEMSEN 
PUGLIA 
I castelli. le chiese, le torri romaniche nel paesaggio pugliese, attra
verso una sequenza di immagini suggestive. 
«Opere fuori collana•, 2• edi%., pp. 90 con 231 tavv. /.I .. L. 13.500 

SINDACATI 
la rlbelllone 

di Reuther 

L e dimissioni da vice presidente 
dall'AFL-CIO di Walter Reuther 

e il contemporaneo ritiro dagli incarichi 
direttivi ricoperti nella Confederazione 
di altri dirigenti dell'UA W (il sinda· 
caco dei lavoratori dell'automobile, for
te di un milione e mezzo di aderenti, 
di cui Walter Reuther è presidente) 
hanno aperto una grave crisi nel sinda
ci1lismo americano, che potrebbe, al li
rm te, sfociare in una scissione. 

Quest'ultima ipotesi non è da scar· 
tare, e gli stessi esponenti dell'UA W 
vi fanno dei riferimenti espliciti: Wal· 
ter Reuther sembra intenzionato a chie
dere al Congresso del suo sindacato, 
convocato per la metà di aprile, l'auto· 
rizzazione a un eventuale sganciamento 
dall'AFL-CTO. A giudizio di molti com· 
mentatori, si tratta, peraltro, più di una 
forte pressione che di un preavvi!\o di 
!\CÌssione, una sorta di braccio di ferro 
col gruppo Meany-Lovestone (presiden
te dell'AFL-CIO il primo, responsabile 
del settore internazionale il secondo) d:1 
spingere fino al limite di rottura, ma 
non oltre. 

Se, comunque, gli sviluppi del con· 
trasto sono imprevedibili, è invece pos· 
sibile valutarne i contenuti, che riguar· 
dano prevalentemente, ma non esclusi· 
vamente, la politica sindacale interna
zionale. 

T n sintesi, si può dire che all'antico· 
munismo oltranzista del gruppo Meany· 
Lovestone si contrappone l'anticomu· 
nismo più «equilibrato» di Walter 
Reuther e di suo fratello Victor (che 
dirige l'ufficio internazionale della 



DAW). I dirigenti del sindacato del
l'auto ritengono che il comunismo si 
combatta lottando contro gli squilibri 
economici e sociali e non sostenendo 
Posizioni scopertamente reazionarie. 
Così, l'UAW non risparmiò giudizi 
critici in occasione dell'intervento ame
ricano a Santo Domingo, che viceversa 
l'AFL-CTO approvò passivamente. 

l 'esigenza de ll 'autonomia. Con una 
t~rminologia «europea», potremmo 
dire che i fratelli Reuther e l'UA W 
avvertono l'esigenza di stabilire un rap
porto di autonomia fra sindacato e go
verno, esigenza che il gruppo dirigente 
dell'AFL-CIO non vuole far propria, 
Per preconcette « chiusure » ideologi
che e per l'esistenzJ di rapporti più 
equivoci e occulri (ma non troppo) col 
Dipartimento di Stato e con la stessa 
CIA. Il caso più clamoroso e scanda
loso è quello dell'AmericJ Latina, dove 
l'organizzazione regionale della CISL 
Internazionale, l'ORJT, è di fatto un 
appannaggio dell'AFL.CIO e si carat
terizza come uno strumento dell'in
fluenza e dell'invadenza statunitense, 
c?ntrapponendosi alle organizzazioni 
sindacali di orientamento cristiano riu
nite nella CLASC (organizzazione regio
nale della CISC' Intt:rnJzionale ), nei 
confronti delle quali rinnova continua
mente l'accusa di filo-comunismo. 
L'ORIT co~titui~ce un terreno ideale 
P_er gli intrighi della CIA nel Sud Ame
rica e la sua polemica coi sindacati cri
stiani contribuisce non poco ad aliena
re le residue simpatie per gli USA degli 
ambienti democratici IJtino-americani. 
E' significativo che recentemente una 
Posizione pubblica in difesa del!J 
~LASC sia stata presa, negli Stati Uni
ti, dal direttore del dipartimento di 
azione sociale dcl!J conferenza episco
pale americana, mons. IJiggins, che pu
re è sempre stato assai vicino alla 
AFL-CJO. 
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Non può certo stupire che un sinda
calista intelligente e « aperto » come 
Walter Reuther avverta i pericoli di 
una linea sindacale subalterna rispetto 
alla politica di potenza degli USA e di 
cui non solo l'AFL-CIO, ma la CISL 
Internazionale nel suo complesso, scon
ta le negative conseguenze con un inde
bolimento di prestigio non limitato al 
Sud America, ma esteso ad altri Paesi 
in via di sviluppo e in particolare al-
1' Africa. Sembra, del resto, che le im
postazioni di politica internazionale 
dell'UAW, divergenti rispetto a quelle 
dell'AFL-CIO, non ubbidiscano soltan
to a considerazioni di ordine tattico, 
ma esprimano una differente concezio
ne strategica dei rapporti fra i blocchi 
e dell'equilibrio mondiale. 

L'UA W è favorevole a una soluzione 
negoziata del conflitto nel Vietnam e 

IL segretario de/l'AFL-CIO, Meany 

« prende atto » dell'esistenza dei Paesi 
comunisti, senza nostalgie per una rigi· 
da « cortina di ferro>>. Così, quando a 
Ginevra, nel 1966, il delegato della 
AFL-CIO abbandonò la Conferenza In
ternazionale del Lavoro dopo che un 
rappresentante polacco era stato eletto 
presidente della sessione, Walter Reu
ther espresse pubblicamente la sua di-
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sapprovazione per questo atto di rot
tura. 

Crisi nell'AFL-CIO. Ora la tensione 
(che si era manifestata all'interno della 
delegazione statunitense anche in occa
sione del Congresso di Amsterdam del 
1965 della CISL Internazionale) si è 
accentuata ed è esplosa in un dissenso 
aperto e generalizzato. Le divergenze 
di ordine internazionale si sommano a 
critiche che investono l'azione organiz
zativa dell' AFL-CIO, i cui iscritti si sa
rebbero ridotti, le carenze nel settore 
agricolo e in quello degli immigrati, le 
insufficienze nella programmazione di 
un'organica politica salariale, l'inade
guatezza dell'azione per una completa 
tutela dei diritti civili dei lavoratori di 
colore. La polemica di Reuther e del
l'UA W, insomma, investe tutto l'arco 
della politica, internazionale e interna, 
dell'AFL-CIO, per cui lo scontro non 

Picchetti di fronte alla « Chrysler » 

appare facilmente componibile sulla 
base di compromessi formali. 

Si tratta solo di un fatio « interno » 
del sindacalismo americano? La rispo
sta non può essere che negativa, non 
solo da un punto di vista politico gene
rale (l'influenza e il potere contrattuale, 
ed elettorale, che il sindacato ha negli 
USA ne fanno una componente di ri
lievo della stessa politica estera ameri
cana), ma anche da un punto di vista 
specificamente sindacale. L 'AFL-CIO, 
infatti, è una delle grandi forze della 
CISL Internazionale, assieme ad alcuni 
sindacati socialdemocratici dell'Europa 
occidentale, quali le Trade Unions e la 
DGB tedesca. Lo scarso dinamismo del
la politica internazionale della CISL 
deriva dall'esistenza di molti « freni », 
ma certo l'azione frenante del gruppo 
Meany Lovestone è particolarmente in
tensa e potente, anche se non isolata. 
Un seguace compiacente della linea 
AFL-CIO è certamente il segreti:trio del 
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segretariato europeo della CISL Inter
nazionale, Harm Buiter, che si distin· 
gue per oltranzismo anticomunista, e 
lo stesso presidente della CISL Inter
nazionale, on. Storti, non è probabil
mente insensibile a tale linea, forse più 
per esigenze « diplomatiche » di equi
librio interno che per intima convin
zione, quando in sede europea manife
sta atteggiamenti discriminatori nei 
confronti della CGIL estranei al com
portamento « nazionale » della CISL 
italiana. 

Un eventuale « disgelo » nei sinda
cati USA, unendosi ad ancor timide ma 
non trascurabili tendenze al supera
mento di vecchi schemi e di discrimina
zioni ormai anacronistiche che si deli
neano in settori non marginali del sin
dacalismo socialdemocratico europeo 
(ed anche nelJa CISL italiana, a giudi
care dalle reazioni negative che in vasti 
settori di questa organizzazione ha su
scitato il « veto » opposto a Bruxelles 
dall'Esecutivo del segretariato europeo 
all'ingresso dei due sindacalisti sociali
sti della CGIL membri del Comitato 
economico-sociale della CEE nel « grup
po lavoratori » del Comitato stesso, 
veto contrastato da Viglianesi e patro
cinato da Storti), potrebbe largamente 
contribuire a muovere le acque ancora 
piuttosto stagnanti della CISL Interna
zionale, a sollecitare dialoghi costrutti
vi con forze sindacali esterne, nella pro
spettiva di un rimescolamento di carte 
che appartengono ormai a mazzi assai 
frusti: mentre la « partita » che il mo
vimento sindacale è ormai chiamato a 
giocare a livello sovrannazionale richie
de carte rinnovate e giocatori abili e 
sganciati da inibizioni paralizzanti. 

GIORGIO LAUZI a 
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CIA 
girotondo 

Intorno al mondo 

S embra che la notizia non :ibbia 
sorpreso molti americani : la C.I.A. 

non è più un dinosauro, come erano 
in molti a credere dopo il vergognoso 
insuccesso della « Baia dei porci ». Si 
è trasformata in una specie di gigante 
dalle cento braccia, un gigante benefico 
che si prodiga a diffondere la cultura 
e promuovere gli scambi con l'estero, 
che finanzia il sindacato USA dei gior· 
nalisti, alcune associazioni internazio
nali di lavoratori, certi partiti « atlan
tici » di alleate nazioni più o meno le
vantine e fra tante altre cose ancora che 
non si posson dir, secondo il vecchio 
ritornello. 

Una simile poliedrica attività, a ben 
guardare, potrà scandalizzare soltanto 
noi europei, abbrutiti come siamo dalle 
pellicole 007 in cui gli agenti segreti 
stappano ancora bottiglie di Dom Pe
rignon, si contendono le bionde al pla
tino e fanno fuori gli avversari impie
gando - unica variante concessa ai 
tempi nuovi - veicoli di morte non 
convenzionali. E' difficile infatti che 
facciano troppe storie i « non impegna
ti » africani nell'apprendere che forse le 
scuole operaie che verranno costruite in 
Nigeria ed in alcuni paesi del versante 
orientale - per interessamento di de
mocratici di sinistra della tempra di 
lrving Brown, direttore del Consiglio 
afro-americano del lavoro - sono state 
finanziate dal « Gigante buono ». Que
sto perchè quando si ha fame, non si 
può badare in che genere di piatto si 

Una copertina di « Ramparts » 

mangia. Non si faranno neppure storie 
in Sudamerica, dove tutti sono abitua
ti da tempo alle attenzioni della C.I.A. 
Chi finanzia l'Istituto latino-america
no? E chi sovvenziona tanta stampa 
(conservatrice e no) nel Venezuela, 
Brasile, Cile, ecc.? Si sono scritti libri 
su questo argomento. 

Il u buon affare • di Dulles. Da 
quando un coacervo di rivelazioni s· 
sono susseguite su certe strane inizia
tive dei servizi di informazione, nei cir
coli politici di Washington e New York 
non si è registrato uno sbandamento 
apprezzabile. 

« Un buon affare », cosl l'ex capo 
della C.I.A. Alleo Dulles ha definito il 
finanziamento delle associazioni univer
sitarie da parte della centrale spionisti
ca. E Bob Kennedy, che si è sempre 
dilettato di turismo politico ad alto 
livello, ospite di volta in volta di papi, 
monarchi ed uomini politici in via di 
pensionamento, ha dichiarato con tran
quillità ai giornalisti che era stato il 
Presidente (quale? Johnson da parte 
sua ha smentito) a pregare la C.I.A. di 
elargire finanziamenti alla N.S.A. (Na
tional student association). Sam Brown 
il dirigente dell'associazione, in una 
conferenza stampa tenuta a Washing· 
ton il 17 febbraio ha confermato di 
aver ricevuto finanziamenti per il tra
mite di 20 « fondazioni» (a copertura 
del1'80 % circa del Bilancio); si è scu
sato dichiarando che gli studenti forag
giati non avevano il compito di fornire 
informazioni militari ma quello più mo· 
desto di prendere contatti e raccogliere 
notizie relative ai dirigenti delle asso· 
dazioni studentesche straniere ed agli 
orientamenti politici di queste. La par
tecipazione di studenti americani ai 
« Festival della gioventù » tenuti a 
Vienna nel '59 ed a Helsinki nel '62 
era avvenuta sempre a spese del servi· 



~io segreto USA. Nello stesso giorno 
1~ cui si teneva la conferenza stampa 
d1 Brown la Sottocommissione Difesa 
delJa Camera dei rappresentanti ha pub
~li~ato - dopo aver ascoltato la depo
s1z1one del direttore della C.I.A. Ri
chard Helms - un comunicato con cui 
si « felicitava » per l'aiuto accordato dal 
servizio informazioni a « studenti ame
r~cani indipendenti desiderosi di parte· 
c1pare a riunioni internazionali e di im
pedire ai comunisti di prendere il con· 
trollo di organizzazioni studentesche 
straniere ». Espions pour la bonne cau
se ... ha scritto con prudente ironia Le 
Figaro del 20 febbraio. 

Viaggi a spese della C.l.A. Buona 
o cattiva che sia la causa, rimane certo 
c~e le « ricognizioni su ordinazione » 
d1 cui sopra costituiscono uno dei più 
grossi scandali che abbiano mai mac
chiato l'amministrazione Johnson. Di 
esse si è occupata per prima una rivista 
delJa sinistra radicale, Ram parts, par
lando nel suo numero di febbraio dei 
rapporti che la C.I.A aveva avuto cura 
di alJacciare con la N.S A Il resto è 
venuto subito dopo, e si è creato un 
caso che ha assunto proporzioni gigan
tesche pari del resto alle enormi strut
ture dell'ente spionistico americano. 
~li sviluppi più gustosi ce li ha narrati 
11 Washington Post del 17 febbraio pre
sentando su tutta pagina il titolo: « I 
n;iei viaggi a spese della C.I.A. ». Un 
giornalista, W. P., parla della sua vita 
di_ universitario, quando era spedito a 
Vienna, Accra o Nuova Delhi per di
fendere il sistema politico americano 
davanti ai colleghi delle democrazie po
polari e del terzo mondo. Doveva esse
re un tipo sveglio fin da allora W. P., 
a~che se preferiva la professione del 
giornalista a quella dell'avvocato che 
gli avrebbe reso tanti quattrini. Par
lando con distaccata indulgenza dei bei 
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tempi andati egli si sforza col suo pezzo . 
di far comprendere la necessità che ave 
va il paese di mandare all'estero giovani 
preparati ed estrosi, che non si sareb
bero mai fatti mettere nel sacco dai 
colleghi addottrinati nel verbo comu
nista. Giunti alla fine dell'articolo non 
si sa bene se sia il caso di parlare di 
cinismo o del pudore di usare parole 
grosse. 

Un secondo gruppo di rivelazioni 
scottanti le ha passate poi il New York 
T imes del 19 febbraio, con la lista det
tagliata dei vari enti, americani e stra
nieri, che vengono pagati dalla C.I.A. 
C'è dentro tutto, dalla CISL Interna
zionale (che ha smentito) alla sezione 
femminile dell'Y.M.C.A., dagli studen
ti della « Libera università di Berlino » 
alla DC italiana {che ha smentito), al 
l' A.N.G., il sindacato dei giornalisti 
aderenti all'AFL-CIO che, per sdehi· 
tarsi dei sovvenzionamenti, aveva ac
cettato con disinvoltura l'incarico di 
« influenzare » i giornalisti stranieri. 
« Manca solo l'Esercito della salvezza 
- è il commento di un giornalista 
- e l'associazione dei boy scouls » ... 

Naturalmente a questo punto non ci 
si poteva aspettare che Senato e Camera 
dei Rappresentanti reagissero passiva
mente alla campagna di stampa che 
aveva messo in allarme l'opinione de· 
mocratica del paese. Di fronte alla le
vata di scudi (del tutto prevista) ora 
dà subito prova della sua abilità di ma
novratore di assemblee parlamentari. 
Nominata una commissione d'inchiesta 
con a capo H umphrey (gli altri mem
bri sono il ministro del Lavoro Gardner 
e lo stesso direttore della C.I.A. Helms) 
egli provvede parallelamente all'apertu
ra di « interrogatori » a porte chiuse 
al Senato. Mentre Humphrey e Gardner 
non nascondono il loro disappunto per 
l'operato dei servizi segreti il sen. 
Russell, presidente del gruppo parla
mentare che controlla la C.I.A., dichiara 
dal canto suo alla stampa ( 21 febbraio) 
che sarebbe un errore politico ed uno 
« spreco di denaro » proseguire i gene
rosi finanziamenti alle varie associazio
ni. E' troppo poco e c'è da dire di peg
gio che non sembra probabile che si 
ottenga molto di più, dato che indiscre
zioni filtrate probabilmente attraverso 
la C.I.A. hanno svelato come tutte le 
manovre poco pulite di cui si è parlato 
sono state autorizzate dal Consiglio per 
la sicurezza nazionale presieduto dallo 
stesso Johnson. 

Dato che l'autocritica non è di mo
da al suo paese non riusciamo proprio 
ad immaginare che il presidente U.S.A. 
riesca a recitare il mea culpa. 

DINO PELLEGRINO • 
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Il premier SATO 

GIAPPONE 
Il fascista 

In camicia bianca 

T re fattori hanno contribuito alla 
riconquista del potere da parte del 

primo ministro giapponese Eisaku Sato 
dopo le elezioni di fine gennaio: il tra
dizionale monopolio feudale dell'eletto
rato agricolo, la rivoluzione culturale 
cinese che ha impaurito i conservatori 
giapponesi, infine l'ingresso al Parla
mento per la prima volta del Komeito, 
il partito buddista della setta Sokagak
kai, capeggiato da Daisaku Ikeda. Que
sto ultimo fattore è forse quello poli
ticamente più rilevante dato che il par
tito di l keda contribuirà certo notevol
mente per tutta la legislatura a dar man 
forte, con i voti dei suoi 25 nuovi 
eletti, alla politica del partito liberalde
mocratico d1 Sato. 

Per capire la gravità politica dell'in
gresso alla Camera del Komeito, diven
tato ormai la terza forza politica del 
Giappone dopo i liberaldemocratici e i 
socialisti, è necessario fare un'attenta 
radiografia di questo partito, che dispo
ne come massa di manovra degli adepti 
di una potente setta religiosa che ha 
chiare coloriture fasciste. Unica diffe
renza: i suoi squadristi si chiamano 
« camicie bianche ». 

Il dente di Nichiren. Ai piedi del Fuji 
Yama sorge un grande tempio rosso. 
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distante poco più di due ore da Tokyo. 
E' il tempio maggiore della setta reli
giosa Sokagakkai. Una volta al mese i 
fedeli vi si recano in pellegrinaggio per 
prostrarsi davanti alla reliquia (un den
te) di Nichiren, il monaco buddista che 
nel 13° secolo fondò la loro setta reli
giosa. Inaugurato nel 1964, il colossale 
tempio è costato oltre due miliardi di 
lire italiane, raccolti tra i fedeli in me
no di quattro giorni. La Sokagakkai, 
che nel 1950 non contava che 9.000 
adepti, è diventata dieci anni più tardi 
un movimento di massa quando Daisa
ku Ikeda, un professore di 30 anni, ne 
è stato nominato presidente. Sul finire 
del 1964 poi Ikeda fonda un partito 
politico, appunto il Komeito che sem
bra essere il braccio secolare della Soka
gakkai. Alla base di questa setta v'è la 
famiglia. 15 famiglie formano una 
squadra, 6 squadre una compagnia, 
dieci compagnie una sezione locale, 
trenta sezioni locali un capitolo regio.' 
nale. Alla sommità di tale piramide, il 
quartier generale con sede a Tokyo in 
un sontuoso palazzo del centro. 

La Sokagakkai è articolata in varie 
sezioni, femminili, sportive, culturali e 
dispone inoltre di 17 programmi tele
visivi. Nel 1968 aprirà un grande liceo 
con 10.000 posti e ancora un'univer
sità. Da dove provengono le sue risor
se? Ogni fedele, pur non pagando alcu
na quota di iscrizione, deve abbonarsi 
alle pubblicazioni della setta, ben dieci 
giornali, tra cui il quotidiano « Seyko 
Shinbun » che vende più di tre milioni 
di copie. Altri introiti sono costituiti 
dalla vendita di oggetti religiosi; in tut
to si raggiunge la cifra record di un 

guadagno netto di 500 miliardi di lire 
ira liane. 

Con un bilancio simile il signor Ike
Ja può organizzare con facilità squadre 
<li giovani in camicia bianca. Attual
mente gli iscritti sono tre milioni, ma 
i fedeli ammontano a oltre venti mi
lioni. cioè un quinto dell'intera popo· 
!azione giapponese. 

Un programma popolare. Un pro
gramma del Komeito è semplice: ridu
zione delle imposte; un alloggio per 
ogni famiglia; organizzazione del siste
ma di distribuzione del pesce (alimento 
primario per i giapponesi) per calmie· 
rare il mercato; sicurezza sociale per 
tutti (solo due milioni di giapponesi 
sono assicurati); creazione di un mini
stero delle piccole e medie industrie 
per salvaguardarle dai fallimenti (nel 
solo anno 1966 ve ne sono stati sei 
mila). Nazionalista ad oltranza, il nuo· 
vo partito chiede nel suo programma 
di politica estera il riconoscimento del
la Cina comunista, il ritiro delle truppe 
americane dal Vietnam e la dissoluzio
ne progressiva del trattato di sicurezza 
con gli Stati Uniti d'America a partire 
dal 1970. Nello stesso tempo rigetta la 
« democrazia capitalista europea » e la 
« democrazia comunista ». 

Spesso Ikeda fa presente - nel cor· 
so delle sue frequenti conferenze stam· 
pa - che il Komeito non ha propositi 
espansionistici e militaristici. Ma an· 
cora più spesso le sue « camicie bi.in · 

li lt:aJi:r soC1alistu SASAKI 

che » si riuniscono in gran numero 
negli stadi cittadini sfilando e lancian· 
do il loro grido di guerra: « H ai». Non 
si deve dimenticare che il 75 % degli 
appartenenti alle squadre sono giovani 
al di sotto dei 20 anni. 

ENZO BAUER a 



La centrale nucleotermoelellrica di Foce Verde 

EURATOM 
le spese 

della crisi 

P iù che d1 crisi, è orm,ai lecito par: 
lare d1 sfacelo dell Euratom: 1 

normali contatti tecnici fra gli Stati 
membri sono attualmente interrotti, a 
seguito del ritiro dei rappresentanti ita
liani dal Gruppo Questioni Atomiche, 
organo di esperti del Comitato dei rap
presentanti perm3nenti. Ne è seguita 
anche la sospensione del lavoro di que
st'ultimo, per quanto riguar~a l'Eura
tom, e quindi tutto il meccanismo nor
male di consultazioni è venuto ad arre
starsi. 

Intanto il centro di Ispra langue ed 
il famosissimo programma ORGEL -
che avrebbe dovuto dotare l'Europa 
comunitaria di un reattore efficiente e 
standardizzato, è rimasto in una fase di 
immaturità tecnica, al di qua delle so
glie industriali. 

L' « Economist ,. fa il punto della si
tuazione con questo lucido mmmento: 
~ Il declino dell'Euratom dimostra 
quanto l'Euratom sia divenuto un ac
cessorio dei programmi nazionali piut
tosto che come avevano sperato i suoi 
fondatori: un complesso comune di 
attività ». 

La goccia che ha fatto traboccare il 
vaso è quella dei reattori veloci, per i 
quali i programmi nazionali (o bilate
rali come quello franco-tedesco) proce
dono a briglia sciolta, sopravvanzando 
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di molte leghe tempi e livelli comuni
tari che semmai, sono al rimorchio 
dei 'prog;ammi naz~onali, ~on f.unzi~ni 
complementari o d1 semplice finanzia
mento. 

A spese dell'Italia. A fare le spese 
più forti di qu.esta. sir1;1azione, ancora 
una volta è I Italia, m conseguenza 
della sua ~onfusione programmatica in 
campo nucleare sposata ad una acri
tica retorica europeistica: oggi si apro
no gli occhi anche ufficialmente. Ma 
gli ci è volu~a la botta in testa dall'e
sclusione dal finanziamento del progetto 
PEC (prova elementi combustibili). e 
quindi l'estromissione pura e semplice 
dell'Italia dalla collaborazione sui reat
tori veloci. 

Di questa situazione fallimentare si 
fa eco la relazione che il ministro Fan· 
fani ha recentemente presentato al Par
lamento: l'analisi è crudamente reali
stica, ma, alla fine, non sono indicate 
vie d'uscita, se non quella generic3 del
l'auspicio che sia ~ccelera~a l_a fusi?n~ 
degli Esecutivi e siano evttatt ulteriori 
ritardi verso l'obiettvio dell'unità euro· 

pe~.n quanto alle critiche che la relazio
ne muove all'Euratom, ne esce un pa
norama, per noi, sconfortante, anche se 
la presa di posizione di Fanfani. appar~ 
tardiva rispetco alla formulazione dt 
analoghe critiche, che risalg~no -:- e 
furono inascoltate - da molti ann1. 

Vale comunque la pena di indicare 
succintamente i punti rilevanti della 
relazione di Fanfani: dopo aver accen
nato alla modesta entità delle realizza
zioni compiute dall'Euratom l'anno 
scorso il documento sottolinea l'inca
pacità ,dimostrata dalla Comunità di ri-
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~olvere, in modo equo ed efficace, i 
problemi sorti nel qu.adro d~lla .colla
borazione sui reattori veloci. S1 rac
.:onta quindi estesamente la amara vi
cc.:nda del PEC (che ha sostituito il vec
chio RAPTUS, nato evidentemente ma
le) per concluderne che l'esclusione dal 
finanziamento ha segnato, tra l'altro, 
un peggioramento della posizion~ de~-
1 'Italia per quanto riguarda la ~tparu~ 
zione dei contratti Euratom fra t Paesi 
membri. 

Uno specchietto che correda la rela
zione ci dà, a questo proposito, il s.e
gucnte quadro (in milioni di dollari). 
La f. rancia dà contributi per 57 ,70 e 
riceve 71,90 in contratti ( 124,6 % ). 
I .3 Germania dà contributi per 57 ,70 
e riceve 56,05 in contratti (97 ,1 % ). 
TI Belgio dà contributi per 19 ,05 e 
riceve 22 ,40 in contratti ( ll 7 ,6 % ). 
L'Olanda dà contributi per 13,30 e 
riceve 12,50 in contratti (93,9 % ). 
L'Italia dà contributi per 44,30 e 
riceve 29 ,60 in contratti ( 66,8 % ). 

Dove resta definitivamente dimo· 
strato che l'Italia, malgrado tutte le sue 
disavventure nella ricerca nucleare. fi
nanzia con oltre un terzo del suo con
tributo all'Euratom la ricerca francese 
e tedesca, oggi rivolta prevalentemente 
verso il settore dei reattori veloci: lo 
dimostra la ripartizione dei contratti 
per i «veloci», che attribuisce 47,2 
milioni di dollari alla Francia e 21,2 
alla Germania (in pratica la quasi glo
b3lità dei contratti). 

cc Gli elementi che perfezionano la 
crisi '" In definitiva - afferma la re· 
!azione di Fanfani - «si può afferma
re che nel 1966 si sono delineati con 
chiarezza tutti quegli elementi che per
fezionano (si noti l'eleganza del verbo) 
la crisi di Euratom ... ». Questi elemen
ti consentono di concludere che « l'av
venire della collaborazione nucleare co
munitaria appare oramai subordinato 
ad un approfondito esame critico di 
quanto finora compiuto, al ridimensio
namento o all'eliminazione di strumen
ti e obiettivi di collaborazione che si 
sono rivelati insoddisfacenti o superati, 
ad un'adeguata ristrutturazione interna 
nel quadro della fusione degli esecutivi 
ed infine ad una scelta realistica delle 
basi di intesa per il futuro ». 

Per dirla con una frase: tutto da 
rifare. 

E quali sono gli elementi che « per
fezionano» la crisi? La relazione cosl 
li indica: 

- massima concentrazione delle at· 
tività comunitarie sui contratti di asso 
dazione e di ricerca che si sono rivelati 

~ 
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uno strumento atto a portare vantaggi 
quasi esclusivamente al Paese con· 
traente; 

- forte squilibrio nella ripartizione 
dei contratti, a favore dei Paesi indu· 
strialmente più avanzati, con il risul· 
tato di accrescere anzichè attenuare le 
differenze inizialmente esistenti nel 
grado di sviluppo nucleare degli Stati 
membri; 

- diminuzione proporzionale degli 
stanziamenti destinati al Centro Comu· 
ne e concentrazione delle attività del 
principale stabilimento di tale Centro 
(quello di Ispra) su di un programma 
(ORGEL) la cui scelta, motivata dal 
desiderio di ricercare una soluzione 
europea che assicurasse all'Europa dei 
sei uno svjluppo industriale autono· 
mo ed autosufficienza di approvvigio· 
namento - si rivela attualmente ina· 
deguata; di qui le perplessità manife. 
state recentemente dai produttori di 
elettricità e dalle industrie comunitarie 
sull'opportunità di sviluppare detto 
programma - che oltretutto non è an· 
cora giunto ad una completa maturità 
tecnica - su basi industriali; 

- inerzia pressochè totale non sol· 
tanto nel suscitare sforzi industriali co
muni ma anche nell'assicurare un certo 
coordinamento degli investimenti. 

Le buggerature subite. Fanfani ci 
viene a dire, in altre parole, che 
l'ORGEL è un ferro vecchio e che Ispra 
ha funzionato da specchietto per l'allo
dola italiana. 

Lo si rileva con trasparente linguag· 
gio laddove il rapporto afferma che 
« Euratom ha mancato allo scopo per· 
chè gli strumenti pubblici della sua at· 
tività hanno troppo subito l'influenza 
dei paesi più sviluppati, ptopensi a 
impostare le attività comunitarie come 
un complemento all'azione da essi con· 
dotta sul piano nazionale e sviluppata 
con carattere prioritario ». 

Certo è meglio accorgersi tardi che 
mai delle buggerature subite, ma que· 
sta ha compromesso profondamente lo 
sviluppo embrionale della ricerca nu· 
cleare italiana (altrochè le casette di 
Ispra addebitate ad Ippolito!). 

Del resto la stessa iniziativa italiana 
per una collaborazione sul piano della 
ncerca scientifica nell'ambito della 
NATO pare prendere atto, da un lato, 
di questa situazione, mentre dall':iltra 
ripropone, in altra sede (probabilmente 
la peggiore, per le implicazioni militari) 
gli stessi vizi d'origine dell'Euratom, 
che si riprodurrebbero con un ulterio· 
re allargamento del «divario», a be
neficio ancora degli USA. 

MARIO DEZMANN • 



Federalisti al Quirinale: PARRI, CALAMANDREI, Rossi 

ERNESTO ROSSI 

la battaglia federalista 
11 federalismo di Rossi è stata una 

generosa illusione, un altro dei fi
loni utopistici indubbiamente presenti 
nella sua personalità? O è stata un'altra 
battaglia perduta, ma che valeva la 
Pena di combattere? E' qualcosa di 
d~initivamente perduto, nel patrimo
nio delle lotte democratiche, o qual
losa da rivalutare e riconquistare? Qua
e che sia la risposta a queste doman

de, è certo che è stato un momento 
importante della sua vita, che ha 
assorbito in maniera dominante la sua 
attività d! pensatore e di uomo d'azio
ne durante il confino e negli anni del 
?opoguerra, gli ha suscitato qualche 
incomprensione fra i suoi stessi com
pagni di lotta, lo ha indotto più 
avanti a scelte politiche che molti 
non hanno condiviso. E' anche certo 
che questa generosa illusione, questa 
« utopia », quest'altra battaglia per
duta è stata un'altro dei canali attra-
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(a colloqulo con Altlero Splnelll) 

verso i quali questa grande, indimen
ticabile figura di democratico e di 
antifascista è riuscito a parlare ai gio
vani. «E' morto un capo e un mae
stro », ha detto di lui Ferruccio Parri. 
Molti di noi, come capo e come mae
stro, lo hanno incontrato per la prima 
volta, all'inizio degli anni cinquanta, 
nelle stanzette piene di fumo e di 
animazione dove si svolgevano le atti
vità e le riunioni del movimento fede
ralista: alcuni per ritrovarlo negli anni 
seguenti alla testa di altre battaglie 
democratiche, quelle radicali, antimo
nopolistiche, anticlericali; altri, per 
continuare a coltivare senza di lui, 
quella « generosa illusione ». 

L'incontro con Spinelli . Parlare di 
Rossi federalista, significa innanzi tut
to parlare del periodo del confino a 
Ventotene, del sodalizio che in quel 
luogo di costrizione venne stahilendo 

con Altiero Spinelli. A loro due si 
deve infatti la stesura e la diffusione 
tra gli antifascisti di quel « manifesto 
per l'Europa libera e unita », che fu 
il primo documento federalista del 
secondo dopoguerra ed è ormai cono
sciuto come il «Manifesto di Vento
tene ». Quando Eugenio Colorni ne 
curò a Roma la pubblicazione vi ap· 
pose le sigle di A. S. e E. R., nono
stante che lui stesso avesse partecipato 
alle discussioni del confino e insieme 
ad altri confinati lo avesse condiviso 
e sottoscritto. 

La redazione dell'Astrolabio aveva 
chiesto a Spinelli un articolo, un suo 
ricordo di Ernesto Rossi. Gli impegni 
precedenti gli avrebbero impedito di 
farlo pervenire in tempo per questo 
numero del giornale. E' nata cos} l'idea 
di questo colloquio. 

Chiedo ad Altiero Spinelli come 
ha conosciuto Rossi. «Ero già da 
qualche mese a Ventotene, dove erano 
anche numerosi giellisti: Fancello, Ca
lace, Traquandi ed altri. Io avevo 
rotto a quell'epoca ormai definitiva
mente con il Partito comunista e que
sto significava essere messo al bando 
dai miei ex compagni. E' un prezzo 
che chi stava al confino doveva pa
gare, quando decideva di cambiare 

~ 
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Cronache ital iane 

idea. Si tratta di un atteggiamento 
istintivo, spiegabile, neppure molto 
riflesso: in fondo chi va in carcere 
ci va per te~timoniare della bontà e 
della superiorità delle proprie idee 
e della sua fedeltà a queste idee. In 
un clim:i di pressioni. quando bastava 
una mezza p!lrola di ossequio per es
sere liberati, chi sottoponeva a revi
sione critica le proprie idee, era guar· 
dato con sospetto come chi si mette 
su una strada che può alla fine por
tare all'accettazione del regime. Cosl 
vivevo quasi esclusivamente a contatto 
con pochi ex comunisti, con i quali 
avevamo organizzato una mensa co
mune, ma avevo anche stabilito buoni 
rapporti con i confinati di "Giustizia 
e Libertà", che avevano essi pure una 
loro mensa, come loro mense aveva
no gli anarchici, e i comunisti. Le 
mense avevano grande importanza nel
la nostra vita perchè erano il modo 
con cui i diversi gruppi politici esi
stevano pubblicamente e si organizu
vano autonomamente nel confino. Di 
Rossi avevo avuto notizia in carcere, 
ne conoscevo il carattere, le avventu
re, gli atteggiamenti, anche perchè il 
processo Rossi-Bauer aveva fatto scal
pore. Montato dal fascismo come un 
processo che doveva servire d'esempio, 
aveva fatto temere che potesse con
cludersi con due condanne a morte. 
La sua conoscenza mi confermò l'im
magine che mi ero fatto di lui: magro, 
scanzonato, con i capelli al vento, con 
quel pizzetto nero che si era fatto cre
scere in carcere, si capiva che Ernesto 
aveva fatto tutto ciò che aveva fatto, 
aveva corso i rischi che aveva corso 
certamente per un forte senso del do
vere, ma anche con gioia e allegria, 
perchè farlo corrispondeva profonda
mente ad una sua maniera d'intendere 
la vita. C'era indubbiamente "l'impe
rativo categorico" dietro la sua azio
ne, una forte spinta morale e un forte 
senso del dovere, ma c'era anche un 
notevole spirito d'avventura, quell'at
tivismo che lo spingeva a gettarsi im
mediatamente nell'azione, una volta 
convinto che qualcosa dovesse essere 
fatto, e a studiare i mezzi per realiz
zarlo. Fra noi ci fu all'inizio una simpa
tia reciproca, qualche scambio d'opinio
ni, ma nulla di più. Fu solo nei mesi 
successivi che si strinse la nostra amici
zia, dopo un periodo di intense discus
sioni e di lavoro comune». 

Per molti dei confinati, la condanna 
è una pausa forzata nell'azione, che 
deve essere utilizzata per approfondire 
le conoscenze, proseguire gli studi e 
le ricerche, pensare e scrivere. L'am
biente favorisce il dibattito, il confron-
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to e lo scontro delle idee. Il distacco 
dalla realtà spinge verso le imposta· 
zioni di carattere generale, le costru· 
zioni sistematiche. Si ricostruiva il 
mondo e lo si demoliva . 

La formazione economica. Accanto 
a Rossi, e sotto la sua guida, Spinelli 
riprende gli studi di economia E' il 
periodo in cui giunge a maturità il 
pensiero economico di Ernesto Rossi . 
« Rimase ferma - mi dice Spinelli 
- la sua concezione liberista, ma i 
problemi che lo appassionarono in 
quegli anni erano gli stessi che porta· 
rono in Inghilterra alla formulazione 
del piano Beveridge. A questi proble
mi lui dette una soluzione teoric;1 
senza dubbio originale, anche se ha 
alcuni aspetti di utopia e in alcune 
parti arriva a proposte estreme. Il 
liberista puro non si accontenta del· 
l'uguaglianza dei punti di partenza, 
quando affronta i problemi della redi
stribuzione del reddito. Afferma che 
esistono bisogni il cui soddisfacimento 
deve essere garantito a tutti e che 
l'economia di mercato non è in grado 
di garantire. Si tratta non di bisogni 
individuali, ma di bisogni collettivi, 
scelti cioè dalla collettività in base ad 
una scala di valori. Cosl, come già era 
giunto a teorizzare l'intervento dello 
stato quando perturbazioni del mer
cato e situazioni di predominio ostaco
lino la competizione economica, teo
rizza ora un'economia a due settori: 
un settore rigidamente collettivistico, 
destinato a produrre i beni per il 
soddisfacimento dei bisogni collettivi 
{case, scuole, trasporti, ospedali) deve 
coesistere ad un sistema di assoluta 
libertà di mercato, senza sconfinamenti 
fra i due settori ». 

La genesi del federalismo. In que
sti anni e in quel clima, l'idea di una 
iniziativa per l'unità dell'Europa nasce 
quasi spontaneamente dall'incontro di 
tre uomini: « Nell'ambiente del con
fino Rossi, Colorni ed io eravamo tre 
spiriti eretici, pronti sempre a rimet· 
tere in discussione tutto, a non accet· 
tare mai come definitive le politiche 
che venivano proposte dai rispettivi 
gruppi di appartenenza. Rossi per il 
suo illuminismo che lo spingeva a una 
costante verifica, Colorni per quel suo 
atteggiamento di uomo che ha studiato 
psicanalisi e che vuole sempre cercare 
di capire cosa c'è dietro certi compor
tamenti, dietro le azioni degli uomini 
e delle forze politiche; io che ero 
ancora preso dal processo di revisione 
e di critica che mi aveva allontanato 
dal comunismo ». Erano gli anni del
l'avanzata trionfante delle truppe hitle-

riane su tutti i fronti europei. Il nazio· 
nalismo, che nel passato aveva divbo 
e contrapposto gli stati del continen· 
te, aveva raggiunto ormai con il na· 
zismo la sua forma estrema e aber· 
rante. La resistenza dell'Inghilterra. 
l'intervento dell'America alimentavano 
le speranze degli antifascisti, ma Po
nevano anche il problema di quale 
avrebbe dovuto essere il futuro del· 

' l'Europa dopo l'auspicata ed attesa 
sconfitta hitleriana. 

« Io ero arrivato al comunismo con 
una forte aspirazione internazionalista 
e questa posizione avevo mantenuto 
anche dopo l'esperienza comunista. Po· 
nendomi il problema della lotta al na· 
zionalismo e del suo superamento, pen· 
savo a qualche forma di unità euro· 
pea. Fu Rossi a portarmi a conoscenz:t 
dei primi documenti federalisti: le 
lettere di Junius, il libro in cui Luigi 
Einaudi contrapponeva l'idea di uno 
stato federale europeo alla fallimentare 
società delle nazioni, e le tesi della 
Federai Union, i federalisti inglesi del 
primo dopoguerra. Grazie a queste 
letture e alle discussioni con Rossi, 
la vaga aspirazione all'unità europea 
si trasformò e si venne precisando 
nel problema concreto di come co
struire un potere unico, una democra· 
zia unitaria e articolata, insomma uno 
stato federale. Non erano idee nuove. 
Di nuovo c'era, una volta che ne pren· 
demmo coscienza, la volontà di lan· 
ciare subito, già allora, dall'isolamento 
del confino, la proposta federalista e~· 
me obiettivo immediato di lotta poli· 
tica. Nonostante l'estraneità dell'espe
rienza federalista nella storia europea, 
pensammo che di fronte alla crisi ca· 
tastrofica che ·sconvolgeva l'Europ~ 
quello fosse il momento adatto. D1 

qui nacque l'idea del manifesto ». 
Quale fu il contributo di Rossi al· 

l'elaborazione del documento? «La 
parte più sistematica, più teorica, quel· 
la in cui si cerca di prefigurare il fu: 
turo stato federale, oltre alle parti d! 
politica economica. Mia è invece so
prattutto la parte relativa all'azione 
politica che i federalisti dovevano svol· 
gere per contrastare il processo di re· 
staurazione nazionale ». 

Gli europeisti e gli altri. Come fu 
accolta l'iniziativa dagli altri confinati~ 
« Per quanto riguarda il giudizio degh 
altri compagni di prigionia, bisogna 
distinguere due fasi. In una prirnn 
fase, quando il manifesto non era stato 
compilato ed esponemmo le nostre 
idee generali, si ebbe una simpatia 
piuttosto larga da parte dei giellist~, 
dei democratici e degli ex comunisti. 
Lo stesso Pertini si mostrò abbastanza 



favorevole all'idea. Le cose cambiaro
no e il dibattito si accese quando con
cludemmo la ste:.ura del manifesto, e 
soprattutto quando esprimemmo la 
nostra intenzione di farlo pervenire 
all'esterno per diffonderlo e farlo ccr 
noscere fra le file dell'antifasci:;mo mi
litante. Si ebbero discussioni accanite, 
come accadeva spesso nel confino, e i 
consensi iniziali si restrinsero a poche 
persone. Pertini trovò che il manifesto 
non era marxista, e non si poteva one
st.amente dargli torto. Altri ci accusò 
d1 presunzione nel voler stabilire e pro
porre, distaccati come eravamo dalla 
realtà, un obiettivo cosl ambizioso e 
cosl preminente. Ma soprattutto le 
resistenze erano quelle stesse che, ne
gli anni successivi, dovevano dividere 
i federalisti dagli europeisti. L'idea 
della federazione europea non appariva 
inaccettabile agli antifascisti democra
tici, i quali erano anzi disposti ad ac
cettarla come una prospettiva che do
vesse coronare il processo di ricostru
zione democratica degli stati europei. 
Ciò che era inaccettabile era che essa 
~enisse proposta come problema poli
tico immediato della nostra epoca e 
come alternativa al processo di rico
struzione degli stati nazionali. Fu a 
conclusione di queste discussioni che 
ci ritrovammo in pochi a costituire 
una mensa federalista, la quinta mensa 
che la coincidenza volle fosse contras
segnata dalla lettera E ». 

Il manifesto viene inviato all'ester
no, scritto in caratteri minutissimi, 
nei sottofondi delle valigie delle mog1i 
e delle sorelle dei confinati. Sono Ada 
Rossi, le sorelle di Altiero Spinelli, la 
rnoglie di Colorni, Ursula, che poi 
sposerà Spinelli dopo la morte del 
rnarito durante la resistenza, a mante· 
nere i contatti con l'esterno e a far 
conoscere il manifesto fra gli antifa
scisti: La Malfa, Rollier, Ginzburg 
sono fra i primi ad averne conoscenza. 
A Milano stampato clandestinamente 
appare il primo numero di "Unità 
Europea". 

Dopo il confino. Si interrompe qui 
la vicenda del confino Rossi viene di 
nuovo, con Bauer, trasferito in carce
re. Si pensa a un altro processo dimo
strativo, si teme da parte della ditta
tura un'azione di terrorismo ideologico 
nei confronti dei due noti e temuti 
antifascisti. Con Spinelli si rincontrano 
a Roma dopo la caduta di Mussolini. 
Sono solo pochi giorni di pausa fra la 
liberazione e la ripresa della lotta, ma 
giorni anch'essi intensi, pieni di attività 
e di dibattito. Si forma, intorno a Ros
si, Spinelli, Colorni un gruppo di fede-
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ralisti: Ginzburg, Rossi, Doria, Ven
turi, Rollier, altri; si discute l'azione 
da intraprendere; si pubblica il secon
do numero di "Unità Europea", il 
primo organo di stampa clandestino 
che alla parola d'ordine dell.1 pace 
sostituisce l'invito ad entrare in guerra 
contro j) fascismo e il nazismo; si pre
para l'azione da intraprendere soprat
tutto per entrare in contatto con fede· 
ralisti di altri paesi. « Non li conosce· 
vamo ancora, ma dovevano ben esi
stere da qualche parte, poichè il de. 
stino e i problemi dei paesi europei 
ormai erano dovunque identici. Ed 
eravamo convinti che li avremmo in
contrati. In una riunione si decise 
che Rossi ed io ci saremmo recati in 
Svizzera, che era allora una delle gran 
di centrali internazionali dell'antifasci
smo e della resistenza europea. Ciò av
venne alcuni giorni dopo 1'8 settembre. 
Colorni e Ginzburg rimasero invece 
a Roma dove pubblicarono il manifesto 
di Ventotene e altri documenti fede
ralisti. Rollier a Milano fece uscire al
tri numeri di "Unità Europea" » 

Rossi si sistema a Ginevra, Spinelli 
a Bellinzona. I contatti di Rossi sono 
soprattutto con gli ambienti dei fucr 
rusciti democratici, liberali e socialde
mocratici. Lo aiuta in questo Einaudi, 
con cui si ritrova in quel periodo in 
Svizzera. Spinelli si muove invece so· 
prattutto negli ambienti degli ex CO· 

munisti. Con le cautele della clande
stinità, poichè l'attività politica è proi
bita ai fuorusciti, promuovono alcune 
riunioni, utilizzando la casa di un 
alto esponente del consiglio ecumenico 
delle Chiese. Nell'ultima di queste riu· 
nioni, nel luglio del '44 fu approvato 
il primo documento internazionale del 
federalismo europeo, preparato e pro
posto da Rossi e Spinelli. Comincia, se
condo le regole della clandestinità, sen
za l'indicazione dei nomi e neppure del· 
la città: « alcuni militanti dei movi
menti della resistenza della Danimarc.1, 
della Francia, dell'Italia, della Norve· 
gia, dei Paesi Bassi, della Polonia e il 
rappresentante di un gruppo di mili
tanti antinazisti in Germania si sono 
riuniti in una città d'Europa ... ». 

A questo punto il loro compito in 
Svizzera era esaurjto. Per strade di
verse raggiungono l'Italia, dove si uni
scono alla lotta di liberazione, entram
bi nelle file del Partito d'Azione. La 
resistenza prima, l'impegno e le divi
sioni interne del Partito dopo, una 
lunga permanenza a Parigi di Spinelli 
allo scopo di organizzare un altro con· 
vegno internazionale, li separano. Poi, 
nel '46 e nel '47, Rossi è prevalente
mente assorbito dalla breve parentesi 

Cronache ital iane 

di governo (sottosegretario alla rico
struzione), e successivamente dalla 
presidenza dell'ARAR. Colorni è mor
to, gli altri federalisti si sono dispersi, 
i partiti - e anche il Partito d'Azione 
nonostante le solenni dichiarazioni di 
principio - dimostrano di non rece
pire e di non volere la battaglia fede
ralista. Il movimento, fondato il 27 
agosto, è ormai in mano ad altre per
sone. 

Chiedo ancora a Spinelli in quale 
misura l'interesse federalista abbia as
sorbito Rossi, rispetto agli altri inte
ressi, che hanno caratterizzato la sua 
personalità di uomo politico e di pen
satore. « Quando l'ho conosciuto Rossi 
era già un uomo maturo, la sua perso
nalità di pensatore era ormai definita. 
Da allora in poi le sue idee sono 
rimaste le stesse: l'opposizione alle 
baronie e ad ogni forma di privilegio, 
il laicismo e l'anticlericalismo coesiste
vano accanto all'interesse per il fede
ralismo ». Mi ricorda che nel manife
sto di Ventotene fu Ernesto Rossi a 
voler inserire, nel capitolo dedicato alla 
analisi della situazione italiana, l'esi
genza della lotta al clericalismo e la 
denuncia del Concordato. « Il suo tem
peramento politico lo portava a dare, 
a seconda delle situazioni, maggior 
peso e maggiore importanza a questa 
o quella delle sue convinzioni, senza 
mai abbandonarle. Attenuò, senza ab
bandonarlo, il suo anticlericalismo nel 
periodo di maggiore impegno federa 
lista. Accentuò la sua battaglia antimo
nopolistica quando venne meno la 
sua fiducia nella prospettiva federalista. 
Riprese e sviluppò negli ultimi dieci 
anni la sua lotta anticlericale. La vasta 
gamma dei suoi interessi era come 
una tastiera i cui tasti potevano muo
versi variabilmente, senza venire cam
biati. A ciò lo portava da una parte 
la sua forte tempra morale e la sal
dezza delle sue convinzioni, dall'altra 
la sua concretezza di uomo politico. 
Il carattere comune di tutte le sue bat
taglie è l'impronta radicale che vi· 
portava. Questò è accaduto anche per 
il federalismo, che grazie soprattutto 
a lui acquistò e mantenne il carattere 
di lotta intransigente contro le restau
razioni nazionali, dandosi come obiet
tivo irrinunciabile, in un periodo in 
cui appariva possibile e realizzabile, 
quello della convocazione di una co
stituente europea. Per quanto riguarda 
la mia collaborazione con Rossi, penso 
che egli, da solo, non avrebbe promos
so la battaglia federalista; senza Rossi 
però il federalismo non avrebbe pro
babilmente avuto questa caratteristica». 

GIANFRANCO SPADACCIA • 
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Manifestazione per il divorzio 

divorzio 
e anticlericalismo 

L o scritto di Leopoldo Piccardi 
« Laicismo o anticlericalismo » pub

blicato nel numero 7 dell'Astrolabio 
ha procurato lettere di dissenso e di 
consenso. Non dispiacdono neppure 
le prime. Alcuni degli amici che le 
scrivono ci invitano ad una « franca 
discussione »: pienamente d'accordo; 
si tratta di un tema centrale per una 
politica democratica. Nessuno più di 
me desidera sia chiarito a fondo senza 
residui di zone d'ombra. 

Discussione franca, ma anche sere
na. Non giovano alla serenità alcuni 
degli astiosi e gratuiti rimproveri che 
si muovono a Piccardi. Proprio la coe
renza di pensiero è una delle ragioni 
della grandissima stima che, amicizia 
a parte, io e gli scrittori di questo fo
glio sentiamo di dovergli. Proprio 
Piccardi ha sentito il bisogno di ri
chiamare, scrivendone anche recente
mente sull'Astrolabio, contro cedimen
ti, facili nella vita politica, al dovere 
del laicismo, e la collezione del no
stro settimanale, se i censori lo cono
scessero meglio, come la storia del 
Movimento Salvemini, mostrano come 
Piccardi sia stato sempre in prima 
linea nelle battaglie di sostanza contro 
le manomissioni clericali. 

Spiace di non poter riportare inte
gralmente le lettere ricevute. Troppe, 
non brevi, e poco lo spazio di cui di
sponiamo. D'altra parte i dissenzienti 
necessariamente si rifanno alle stesse 
motivazioni di fondo. Ci scuseranno se 
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siamo costretti a tagliare e riassumere, 
spero non infedelmente. Non è una 
lettera lo scritto di Domenico Settem
brini; voleva essere un articolo: mi 
scuso in modo particolare se lo unifi. 
chiamo con gli altri testi e se lo com
prendo nella stessa risposta globale. 
Per i consenzienti pubblichiamo par
zialmente la lettera di Ruggero Galli
co, che più direttamente risponde al
l'invito di Piccardi. Quanto a me, io 
devo agli interlocutori una duplice 
risposta: come direttore dell'Astrola
bio, e come Ferruccio Parri. 

la funzione dell 'Astrolabio. L'Astro
labio non ha altro denominatore poli
tico comune per i suoi scrittori abi
tuali che quello di una democrazia 
laica. Non vuole essere strumento par
ticolare di nessuno dei partiti, tenden
ze, gruppi che operano sulla sinistra 
della politica italiana. Vuol essere utile 
a tutti contribuendo come può a forni
re elementi di giudizio critico sui pro
blemi d'Italia e del mondo, a chiarire 
le posizioni delle forze che partecipano 
alla lotta politica e le impostazioni che 
si danno ai nostri problemi economici 
e sociali, con un proposito costante di 
concretezza, con un nobile finale che è 
la formulazione in termini concreti e 
positivi di una comune linea di azione 
liberatrice e rinnovatrice, proponibile 
in questo tempo. 

Non è dunque affar nostro la pre
dicazione missionaria, anche se ne 

comprendiamo la ragion d'essere e h Jl 
utilità. Nulla ci interessa di pitt che 
capire i giovani e come si muovono. 
Vorremmo aiutarli a intendere che la 
ribellione generica, anche in fatto di 
anticlericalismo, è uno stato provviso-
rio che si deve cercare di superare. 

Gli amici che fondarono l'Astrola
bio - Rossi, Parri, Piccardi, Umbert~ 
Segre, Sylos Labini, Ghersi - e quelli 
che si aggiunsero poi, tutti convenner? 
che entro i lati confini del denomi
natore comune ciascuno avrebbe par· 
lato a modo suo, secondo la propria 
\responsabilità. Anche Parri qua~d? 
scrive a favore di un certo centro-sin•· 
stra e contro la edizione attuale im· 
pegna soltanto la sua responsabilità 
personale. Anche Piccardi, quando pro· 
pone quella prima soluzione del pro· 
blema del divorzio che ha sollevato 
le proteste che qui sotto riferiamo. 
Condivido le idee di Piccardi sul modo 
d'intendere una politica laica; non so
no d'accordo sulla sua proposta, ren· 
dendomi peraltro conto che la valuta· 
zione di realizzabilità che la giustifica 
nella situazione italiana merita di es
sere attentamente considerata. Altri 
dissensi si sono verificati nella breve 
storia del nostro giornale. Non hann~ 
mai informato la ·unità di spirito ~· 
fondo che, oltre l'amicizia e la reci
proca fiducia, ha permesso la nascita 
dell'Astrolabio e ne governa la colla· 
borazione. Semplici regole reggon~ 
questa casa: porta aperta ai dialoghi 
ed agli incontri non parolai, buona 
fede e anche tolleranza. Dedico questo 
« an~he » al domenicano Settembrini. 

Quanto ai « tradimenti» dell'Astro 
labio, spero che la parola abbia tradito 
il pensiero. Supporci affossatori fret· 
tolosi delle idee di Ernesto Rossi nel 
momento in cui egli, cosl tragicamen 
te per noi, scompariva è ingiuria che 
ci offende. E non si concilia con le 
espressioni di stima e cordialità che 
ci sono rivolte. 

Il laicismo oggi . Nella schiera del
l'Astrolabio, il direttore sottoscritto è 
giustamente considerato il più tempera: 
to, alieno dalle polemiche anticlerica~1 
generiche e globali, attente ai movi· 
menti del mondo cattolico. Non poche 
le discussioni con Rossi su questo sog· 
getto, talvolta amichevoli semilitigi. Le 
visuali diverse non alteravano certo la 
collaborazione nelle iniziative recipro
che; tanto meno incrinavano l'affetto 
antico. 

Lascio al manicheo Settembrini giu· 
dicare dei reprobi e degli eletti: o con 
Mussolini o contro Mussolini, o col 
Papa o rontro il Papa. Contro Musso
lini vi era una lotta elementare che 



troppo pochi italiani sentirono, pochis
simi in un certo momento. Contro il 
Papa, dopo il 1870 non vi è più una 
lotta elementare da combattere, anche 
se sono da rimpiangere le leggi laiche 
dei Risorgimento. 

Mi sembra che se io sarò riuscito a 
definire esattamente origini ragioni e 
contorni del mio accomodantismo e so
stanza del mio laicismo avrò dato ai 
critici una risposta che la mia posizione 
può rendere tipica ma vuol essere so
prattutto utile per tutti per una limpi
dezza priva di reticenze e di evasione. 

La superstizione religiosa, in tutti i 
tempi presso tutti i popoli, è indice di 
sottosviluppo civile, ma non è il solo: 
razzismo, fanatismo empiono la storia 
del mondo e la sua vita attuale. La in
~olleranza su tutti i piani, religioso, 
ideologico, politico, è sempre strumen
to di oppressione. Anche l'avversione 
contro i dogmi confessionali cala quan
do si constata quanto valgono dogma
tismi, superstizioni, pregiudizi che do
minano società laiche e ne bloccano il 
progresso cosl come la crosta clericale. 
Ouesta è uno dei miei nemici, non è 
il solo. 

So che cosa vuol dire la religione 
Per una larga parte degli strati popo
lari, anche di sinistra. Perciò la rispet
to e non voglio offenderla come tante 
altre fedi che non sono le mie. Duran
te la lotta della resistenza mi son tre>
vato con molti preti: parecchi gli eroi 
con l'animo dei martiri cristiani; molti 
i bravi compagni, anch'essi figli del po
polo, che non rinnegherò mai. Poi in 
questo mondo cattolico, come tutti san
no, molte cose sono cambiate. 

Redigendo questo settimanale il no
stro interesse primario riguarda il mon
do politico, gli schieramenti, i loro in
dirizzi e trasformazioni. Saremmo catti
vi osservatori e giudici se non conside
rassimo con la dovuta attenzione quan
to può influire sugli orientamenti di 
una grande massa di italiani. Quando il 
Vescovo di Roma avverte che se resta 
soltanto il capo religioso di alcune so
cietà capitaliste occidentali tradisce la 
sua pretesa all'ecumenismo, questo è un 
grande passo, anche per un'azione in
ternazionale, utile, se pacifica, da qua
lunque parte venga. Sul facile piano 
della polemica dottrinaria, che non è 
mio mestiere, i passi avanti del cattoli
cesimo conciliare possono parere trop
Po modesti ed equivoci; certe acquisi
zioni liberali possono parere irrilevan
ti, oltre che ritardatarie, per la nostra 
coscienza democratica: tutto ciò non 
toglie che sul piano politico attuaie 
vadano pesati senza prevenzioni. 

la contestazione del temporalismo. 
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Non credano gli arru.:i che io mi fac
cia illusioni sull'avvento di un cattoli
cesimo liberale. So quale è il peso degli 
interessi temporali. Dopo la Liberazie>
ne la Democrazia Cristiana, con l'aiuto 

·della Chiesa e l'appoggio della politica 
anticomunista di Washington, ha creato 
una grande macchina che ha incanalato 
l'Italia ex-fascista, congelato le vecchie 
strutture statali, costruendo dentro di 
queste l'edificio sempre più imponente 
della potenza temporale anche della 
Chiesa, riguadagnata dopo la sconfitta 
ottocentesca con gli strumenti di uno 
stato democratico ma non laico. 

Non mi illudo, ma so che la lotta, 
laica per me, anticlericale per gli amici 
radicali, non si combatte sulle basi libe
ral.borghesi del Risorgimento, nè con la 
propaganda massonica e social-massima
lista dei tempi di Podrecca e Galanta
ra, nè con le forze radical-borghesi di 
Clemenceau. Si può combattere con mi
sure, modelli ed obiettivi alla scala del 
1960-70. Altre forze sono in campo, a 
cominciare dalle masse lavoratrici, ora 
organizzate che vogliono anche altre lot
te, altre mete. Mi pare, a giudicare da 
alcune loro frasi, che gli amici nutra
no ingenue illusioni sulle masse in at
tesa di esser trascinate, salvo l'esercito 
disperato degli aspiranti al divorzio. 

Mi rallegro del successo dell'Adria
no. Mi rallegro dello spirito combattivo 
dei dirigenti e dei giovani che non po
tranno non dare frutti. Sono d'accordo 
sulla importanza della battaglia per il 
divorzio, sono d'accordo che vada com
battuta, con decisione: anche se la me>
desta legge Fortuna non passa, è bene 
per l'avvenire abbia il massimo d'inten· 
sità. Sono d'accordo con Carlo Oliva 
- come del resto con quasi tutta la sua 
lettera - che sia giusto preparare, 
orientare la opinione pubblica sulle di
mensioni reali e sulla portata politica 
del problema. 

Non sono d'accordo su un punto cen
trale, sul quale con amici stimabili e 
di buona fede è necessaria la maggiore 
chiarezza. Anche il problema del divor
zio va inquadrato in una visione unica 
e globale dei problemi dominanti di una 
società moderna. Altrimenti si ha an
chilosi o amputazione della visione po
litica, che può servire in sede polemica, 
ma non è la mia. Per questo, a diffe
renza di Rossi - a parte la forzatura 
che io trovo infelice dell' « anno anti
clericale » non ho aderito alla manife
stazione dell'Adriano. 

Divorzio e altro. La legge Fortuna è 
sacrosanta. Ma assai più efficace per 
sradicare la Democrazia Cristiana da 
una delle sue basi di potere è la bat-
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taglia per la Federconsorzi e la Feder
mutue, che ci tiene ora in ansia (a 
proposito della infedeltà alla memoria 
di Rossi). Si discute di alcuni emenda
menti sulla scuola, ma non si è nep
pure proposta la legge paritaria; e de
mocristiani e preti dopo aver conqui
stato la scuola elementare si stanno si
lenziosamente, sornionamente impadro
nendo della scuola media dell'obbligo: 
è assai più redditizio formare i futuri 
presidi che ottener contributi per gli 
istituti religiosi. Dobbiamo parlare del
la organizzazione dell'assistenza? Bene
merito l'amico Anderlini per la sua 
campagna contro la esenzione fiscale del 
patrimonio mobiliare ecclesiastico. Ma 
sarebbe ormai tempo di occuparsi di 
quella pesante manomorta ecclesiastica 
che sta soffocando Roma. 

Siamo tutti per l'ideale laico della 
separazione della Chiesa dallo Stato, e 
lo sono almeno in cuor loro molti cat
tolici sinceri, convinti del guasto inevi
tabile die il maneggio d'interessi tem
porali porta in qualunque organi7.zazio
ne a intenti ideali. E' bene parlarne; 
peraltro senza illusioni, poichè le forze 
politiche che mirano 2lla conquista del 
potere devono proporzionare gli obiet
tivi ai mezzi disponibili. E sono anche 
purtroppo convinto che in Italia, abo
lito il Concordato, la Chiesa, anzi il 
Vaticano, non perderebbe la sua po
tenza materiale. 

Mi preme ricordare che le campa
gne anticlericali dei tempi passati sono 
servite ai massoni anche come diversivo 
per evitare battaglie di altro genere. Mi 
permetto di avvertire che si può arri
schiare di commettere lo stesso errore 
di fronte ai grossi problenù, nodi di 
problemi, incombenti ormai sul nostro 
paese. 

Alcuni anni addietro si è data la prio
rità alla possibilità di realizzare proble
mi di nazionalizzazione, riforma scola
stica e regionale con una alleanza che 
implicava necessariamente il compro
messo su altri punti. Credo si sia fatto 
bene. Quelle riforme per il bene del 
paese valevano di più che certe batta
glie anticlericali. Che le riforme si siano 
realizzate o non, non altera, per oggi 
e domani, la logica politica di questo 
discorso. Nella quale pertanto rientra 
l'attenta considerazione che l'Astrolabio 
intende dare alle forze e a gruppi demo
cristiani più chiaramente sollecitati, og
gi e domani, dagli interessi popolari. 

La lotta contro il clericalesimo è an
che la mia, come di ogni democratico 
sincero. Ma essa non esaurisce certa
mente la più ampia battaglia per una 
società democratica. 

FERRUCCIO PARRI• 
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6 lettere sul divorzio 
Quest'anno l:i. ricorrenza dc:i Patti Latera

nensi, insieme alla doloror.a nouz1a della 
scomparsa di Ernesto Rossi, che a ribadire 
le ragioni dell'anticlericalbmo in quen'Italia 
clericalissima ha dedicato tanta parte di sé, 
ci reca pure un numero dell'Astrolabio, dove 
Leopoldo Piccardi pacatamente si adopra a 
stendere su anticlericalismo e laicismo il ve· 
lo dell'oblio. 

Per la vcriù Piccardi dice di optare per il 
composto e civile laicismo contro il chias
soso e: retorico anticlericalismo, ma la disùn
zione in concreto non regge. Quando c'è il 
fascismo o si è fascisti o si è antifascisti: 
terti11m non datur. Determinarsi indipenden
temente dal fascismo è possibile e doveroso 
solamente quando il fascismo è stato vinto, 
è dietro le nostre spalle. Così è dcl clericali
smo. Quando esso impera, come oggi Pic
cardi non vorrà certo negare che accada in 
Italia, essere laici sul scrio vuol dire essere 
anticlericali. Ma l'anticlericalismo rievoca 
l'Asino con le vignette di Galantara e la 
prosa sguaiata di Podrecca, e noi con questa 
tradizione non vogliamo avere niente a che 
fare. Giusto. Chi l'ha detto però che l'anÙ· 
clericalismo si identifica di necessità con 
quel tipo di anticlericalismo? Guarda caso, 
questa è proprio la tesi dei preù, per i quali 
poi ogni forma, anche la più timida e ri
spetto'la, di laicismo, purchè dia loro un mi
nimo di fastidio, non è che view anticlerica
lismo. Dell'Asino gli itali:rni che oggi sono 
sotto i settant'anni sanno poco e niente, men· 
tre conoscono assai bene per esperienza quo
tidiana lo strapotere dcl clero nella vita pub
blica, e gli ostacoli insormontabili che da 
questo potere vengono ad ogni rinnovamcn· 
to della nostra società. A che serve nascon
dersi dietro un dito) Se ci opponiamo a que
sto potere, se lo combattiamo, se ci adope
riamo per crescere nuove generazioni educa
te ad una concezione veramente liberale e 
moderna dei rappJrti Stato-Chiesa, StatcrRc:
ligionc, non c'è niente da fare: 5arcmo bol 
lati come anticlericali, anche se per i valori 
a cui ci ispiriamo e per il tipo stesso di pole
mica che conduciamo, tra noi e l'anticlerica
lismo podrecchiancrmassone-mussoliniano non 
c'è proprio nessun rapporto. Qui bisogna dc· 
cidersi. O rifiutiamo l'etichetta di anticleri· 
cali perchè temiamo ci si appiccichi addosro 
un po' del discredito di quel tipo di anti
clericalismo, cd allora 1 nostri ùmori non 
hanno nessun motivo di ci;sere, pcrchè l'opi
nione pubblica ci giudicherà non in base a 
riferimenti storici o al vestito che i nostri 
avversari clericali troveranno comodo di im· 
p:irci, ma in base alle lotte che faremo, agli 
obiettivi cui mireremo, al tono che daremo 
alle nostre polemiche. Oppure respingiamo 
l'etichetta, perchè in realtà intendiamo rifiu· 
care il contenuto, perchè non vogliamo con
testare l'egemonia che la Chiesa esercita in 
Italia attraverso la DC (chè questo è oggi 
il clericalismo), ma ci contentiamo, anzi ci 
contenteremmo, d i renderla meno soffocan
te, più sopportabile. Ed allora, in questo ca
so, occorre parlare chiaro, e smetterla non 
solo di fare gli anticlericali ma anche di sban
dierare il laicismo, di fare la predica a scr 
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tutte le questioni che mettono in gioco di · 
rettamente o indirettamente intcres>i della 
Chiesa. Smetterla, pcrchè anche noi in fon
do non aspiriamo a fare altro. 

E valga il vero. Cosa propone in merito 
al divorzio Piccardi, se non una vc:cchi:i 
tesi comunista, cioè di\'orzio per i matrimoni 
ci\'ili e: indissolubilità per quelli conconla
tari) Si tratta di un:i " solu1.ione » inventata 
dai comunisti per conciliare 1:1 ri\Cndica1jo
ne dc:! divorzio con il voto dell'art. 7 e col 
proposito di non rompere i ponti ccn la DC 
e la Chiesa. Un compromesso che per quan· 
to attiene alla difesa delle prcrogati\'c dello 
Stato è peggio dcl male:. Infatti con esso i 
<<laici» non solo sancirebbero un'interpre,a 
zione dc:! Concordato che è proprio quella 
dei clericali, ma accetterebbero in forma so
lenne il principio della doppia giurisdizione 
e della subordinazione dello Stato alla Chie
sa. L'indissolubilità del matrimonio religioso 
non sarebbe infatti affidata al libero con· 
senso dei fedeli, ma garantita sul piano ci
vile dalla for1.a dello Stato, che cml per 1 
cittadini cattolici si farebbe esecutore del di · 
ritto canonico. Questo accade anche oggi sen· 
za divorzio, ma domani col ,li\orzio per i 
soli matrimoni c1v1li la funzione di hraccio 
secolare dello Stato riceverebbe un'evidenza 
che oggi non ha, per di più con la sanzi<;nc 
dei partiti e delle forze laiche. 

C'è da chiedersi poi se que5ta <( soluzione » 
abbia almeno il pregio del realismo. E' mol
to dubbio, e l'intervento del Papa, che eufe· 
misùcarnentc Piccardi definisce " una scon
venienza >>, sta ad indicarlo. La Chiesa avreb
be a temere infatti che col tempo ave>sero 
a crescere i matrimoni civili, e dal numero 
di questi si suole giudicare il grado di « scri· 
stianizzazione » di un Paese. Allora, si dirà, 
non è vero che il compromesso non avrebbe 
aspetti utili, e in p~litica, si sa, bisogna mi· 
ra re al possibile. Un momento. Non nego 
che se i democristiani fossero coMrctti dalle 
necessità dci tempi e da una vigorosa cam· 
pagna d'opinione pubblica affiancata e stimcr 
lata dai partiti laici, a ripiegare dalla loro 
intransigenza attuale ed a concedere il dive r· 
zio ai soli matrimoni civili, ciò creerebbe una 
situazione nuova con a~petti negativi per 
certi rispetti ma anche con aspetti positivi, 
che sarebbe nostro compito valorizzare, in
ducendo con una propaganda capillare tutti 
i non credenti a rifiutare il matrimonio re
ligioso .. Ma per questo occorre che i laici 
non avallino in nessun modo col loro con
senso Ulla soluzione così assurda cd anticc
sùtuzionale; che facciano il loro mestiere, 
che è quello di chiedere il divorzio per tut· 
ti e di rifiutarlo sennò, opponend05i ad ogni 
umiliazione della S'lvranità dello Stato; la· 
sci.mdo ai clericali di fare il loro mei.t:ere, 
che è quello di difendere la validità civile 
del diritto canonico, e, quando questo non 
sia possibile al cento per cento, di trovare 
soluzioni di ripiego che salvino il più po~si · 

bile dei «diritti » della Chiesa. Oltretutto, se 
ci mettiamo noi a fare il loro mestiere, come 
fa Piccard i in quel suo articolo veramente 
inopportuno, il risultato sarà che indeboli
remo tutto il fronte divorzista, facendo man
care sui clericali quella pressione che sola 
potrebbe indurli ad uscire dall'immobilismo. 

Se la tesi di Piccardi prevalesse e divcni>se 
la linea su cui in parlamento i laici si :ll!C· 

~teranno, da quel momento verrebbe a man· 
care ogni contatto tra parlamento cd opinio· 
ne pubblica, quel contatto che solo è s1a10 
capace di fare uscire la questione dcl divor· 
l.io dal limbo dell'accademia. éhe interesse 
avrebbero a battersi infatti quei milioni d1 
italiani per cui il divorzio non rappreS('.11ta 
solamente una rivendicazione ideale, ma an· 
che una necessità, e che onnai hanno avuto 
il torto di essersi sposati in Chiesa? Peggio 
ancora, con quale animo continuerebbero :1 

lottare e con quale fiducia nei partiti «laici», 
se questi sanzionassero col loro voto una 
soluzione che sottrarrebbe per sempre i ma· 
trimoni concordatari alla giurisdizione dello 
Stato? 

Sarebbe veramente necessario che l'Astro· 
lubio aprisse su queste questioni un dibanito, 
anche per appurare: se l'obiettivo a cui 1ni· 
rano quei gruppi d'opinicne pubblica che 
attorno ad esso si raccolgono è di contestare 
l'egemonia cattoliccrdc:mocristiana sulla no
stra vita pubblica (contestazione: che certo 
nessuno s'illude possa dare risultati a bre,·c 
~adenza, ma che se non viene condotta con 
impegno e coerenza fin da oggi, non ne darà 
mai) pungolando in questo senso e il PSU 
e il PCI; o se invece esso intende solamente 
preparare il terreno per un allargamento a~ 
PCI del centrcrsinistra. Da molteplici indizi 
questa pare la linea che va prevalendo nella 
rivista, nel qual caso l'esperienza della lung:i 
battaglia condotta per il centr<Hinistra, cioè 
per rallargamento ddl'allora maggiopm:.I 
centrista al PSI, nella speranza che ciò \:1• 

le$se a restaurare almeno in parte la sovra· 
nità dello Stato, speranza poi andata amara· 
mente: delusa, ci induce a disperare. L'anti· 
clericalismo (leggi: laicismo) sarebbe allora 
veramente ben morto per mancanza di so
st<::1itori, chè non sarà mai possibile instau· 
rare: la laicità dello Stato, abolire il Concor· 
dato e separare la Chiesa dallo Stato, con 
una maggioranza di governo in cui i cattolici 
organizzati in partito occupino una posi1io
ne non dirò preminente, come oggi accade, 
ma anche solamente cospicua. 

Domenico Settembri11i 

L'avv. Piccardi nega il valore di un richia· , 
mo alla lotta anùclericale, ritiene che ess.1 
meriti di essere combattuta s:iltanto « quan: 
do coloro che vi prendano parte sono certi 
di \'Olere le stesse cose », si riserva di « riaf· 
fermare gli ideali del laicismo ogni volra 
che la realtà, vista con i suoi cechi, gliene 
offrirà l'cccasione ». 

E' nel suo diritto fare queste precisazion~ 
e riserve, anche se non riesco a capire quah 
siano i compagni di strada che Piccardi te· 
mc d'avere a fianco in un'ipotetica camp:i· 
gna anticlericale. Sono forse quei vecchi 
compagni che hanno scelto di mantenere una 
posizione di lotta politica, nel Partito Radi· 
e.ile, che l'avv. Piccardi ha ritenuto più op
portuno lasciar perdere? Ma il rifiutare con 
essi qualsiasi associazione, anche su singole 
battaglie comuni, mi sembrerebbe, non che 
ben poco laico, addirittura ben poco scnsa· 
to, com'è sempre insensata ogni chiusura a 
priori. O sono forse quelle masse sempre 
cresçenti di cittadini che, oggi che la batta· 



glia laica si concreta nella richie~ta di dirit· 
ti e di i~tituzioni, quah quella dcl divorzio, 
che concretamente interessano vasti settori 
della cittadinan7~1, st:inno trasformando il 
laic:ismo stess:> da esigenza tipicamente c:li
tana a motivo politico capJcc di fare da 
sotto~ondo a lotte:, appunto, di massa? An· 
c~e m questo caso non ,·cdo ragione della 
d1ff:idenza che potrebbe provare un laico di 
anuca e provata fede qu:il è l'a\V. P1Ccardi. 

Pc:rchè, signor dirc:ttorc, in realt:ì non è 
~ibile distinguere i due momenti dcl lai· 
CIS!':o .e dell'anticlericalismo. ::\'on è possìbì· 
le d1~tmguerlì nt"lnche dopo il Conc1ho, nel· 
I~ nusura in cui la Chiesa cattolic;i, ad onta 
di ogn! buona dichi:1r:1zione di principio, ad 
~ny1 di ogni suo mutamento di opinione po
huca ~avvertibile, oggi, soprattutto nel c:lm· 
po dei rapporti internazionali) ~i mo~tra in· 
cap~ce di rinunciare, in Italia, ad una con· 
ct-z1~ne politica tempJralhta. E che questo 
oggi accada lo dimostra pii1 d'un fatto con
cr~to: essa mantiene la delega ;id agire po
hucamente in suo nome ad una forza nel 
suo complesso reaz1onari:i e conservatrice, 
q~alc non può non ~ere la Democrazia Cri
suana, mostra l'inten7.ione di continuare: ad 
avvalersi dello strumento concordatario, con
scrv.a la sua rete d1 partecipazione e di inte
r.es,1 nd capitalismo nazionale (come giudica 
I.a~\·. P1ccard1 la battaglia che l'on, Ander· 
h!li ~·a combattendo sul tema delle agevola
zioni fiscali che 13 Chiesa pretende dal g~ 
ver?o i~liano? ~on è questa una battaglia 
anticlc~xalc:?), 5i oppone insomma ad ogni 
~0?cezione laica d ·Il lotra politica e delle 
istnuzioni dello Stato italiano, cui al pre
~tc: nega la possibilità stessa di regolare 

d~ocraucamente il diritto dci suoi citta-
1n · 1 .m un campo importante quale quello 

matrimoniale. 

S Che significa « difesa della laicità dello 
tato" se non difesa da quei corpi che con

creta"!e~te a questa laicità ~·oppongono? E 
qual e ti maggiore di questi corpi se non 
appunto la Chiesa cattolica? 

h N~n si tratta, signor direttore:, d1 voler 
andire una «crociata » anticlericale. !\on è 

~.crociata ii la difesa della possibilità stessa 
.
1 un'ordinata convivenza civile e democra 

~ca. Non è «crociata 11 il chiamare tutte le 

1°rze .non confessionali a difendere, contro 
a~ Chiesa, la sfera della propria autonomia, 
lai~rrnd~nd?. la propria fiducia nello Stato 

0 1 dimto. Fu una .i crociata " la Res1-
~t~za? Pur~, tutte le forze impegnate nel
d~ ona anufascista, non erano certo sicure 
1 «volere tutte le stesse cose "· 

Ceno, il dibattito anticlericale moderno 

l~on .ha da essere più quello dell'Asino: se 
anu 1 • 1· 

1 .. c erica 1smo non può essere distinto dal 
a1cismo •• 1 • - h . gu • ua e sue caranensuc e c'e conse-

entemente quella di saper distinguere, di 
~per scegliere i propri avvenari. La lotta 
n temporalismo non è lotta alla Chiesa se 
?0 nella misura in cui la Chiesa stessa ogf. v.uo) essere temporalista. Il laicismo (e 

;nuclericahsrno, quindi) deve essere (cd è) 
ticatta/orma c~m1111e di ogni forza dcmocra· se:· anche d1 quelle che si richiamano, 
era:\ voler rinunciare all'essere dem~ 
gio ic e, ad esperienze di pensiero rcli-

so o dd. . )' Q vec h' ~ 1rmura cano 1co. uesto è un 
e 10 discorso, che nessuno ha posto in di-
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scussione, ma che sarebbe sleale fingere d'i· 
gnorare. Oggi la battaglia per la democrazia 
resta battaglia per 1{ laicismo: le forze rea· 
zionane vanno battute anche perchè non lai· 
che, il regime democristiano deve finire an· 
che perchè è basato su premesse non laiche. 

E' sintomatico che questo regime Sia en
trato in crisi, e in una crisi profonda, tale 
da giustificare la pe,..inte ingerenza d'oltre 
Tevere, in seguito ad una battaglia laica: 
quella divorzista. Ma è doloroso, oggi 
che questa battaglia può e deve esser con· 
dotta più avanti, che l'avv. Piccardi pr~ 
ponga alle forze che la sostengon.o u~a de
vÌtlzìone, il ripiego su una battaglia di com· 
promesso, non laica per definizione, in quan
to presuppone la divisione dei cittadini in 
due categorie giuridiche distinte ~l~ll'appar· 
tenenza, o meno, ad un corpo rehg1oso, an
zi, dall'accettazione di un rito religioso, quel· 
la - cioè - per il raggiungimento ~cll'ipo
crita soluzione matrimoniale asburgica, che 
preveda il divorzio ~lo. per .i .cittadini ~niti 
in matrimonio con 1) nto c1nle. (Soluzione 
analoga, per quello che mi risulca, vige oggi 
in Portogallo, il che mi sembr~ abb.astanw 
significativo). Può u~u. Stato. laico nservare 
il godimento di un -~mtt<_> ci~ilc .solo a.d un~ 
frazione, per di p1u mmomana, dei suoi 
ciradini? 

Sono queste le conseguenze, non laiche 
- lo ripeto - anzi anti-laich.e,, cui ~i .giu~· 
ge volendo distingue:e a tu~u 1 cosu _11 lai· 
cismo dall'anticlericahsmo, nfiutando, m no
me di una presunta purezza i~eologica, lo 
scontro con il comune: avvcr~no. 

Curio Olfr.i 

Riportiamo alc11n1 briJni significativi' dcli~ 
lettere di Franco Sircana, Franco B11011cn
sti1111i ed Anna Maria Murgia, 111tti di Roma. 

« Il punto non è già quello di essere "lai· 
cisti" e "non anticlericali'', ma semmai di 
chiedere ai democratici cattolici di essere 
(non è una battuta) anch'essi ?i~ticleri~ali, 
contro cioè l'abuso della loro rehg1one a1 fi
.ni di mondana potenza; e, seppur non molti, 
sappiamo tutti che esist~n.o siffatti c~ttolici 
(e non allignano nella sm1stra dcl). E però 
J'avv. Piccardi è convinto si debba giungere: 
alla soppressione del Concordato "anche con 
una denuncia unilaterale, quando la situa
zione politica lo consentisse". Ma quando lo 
consentirà? 

Quando il meccanismo dello ~toria nel suo 
evolversi ci paleserà che è giunto il momen
to? E chi ci dirà che quello è il momento, 
se non avremo ricreato nella sua interezza 
la nozione e la dimensione del problema, se 
non avremo preparata la coscienza? 

Oggi v'è certo più larga unione nella si
nistra nel volere uno Stato laico con tutto 
ciò che esso comporta di battaglia politica 
(e lo si vede proprio sul tema del divorzio) 
che non, per esompio, cinque anni fa, quan· 
do non c'era un presidente della Repubblica 
laico; quando il P.S.I. parlava di incontri 
storici tra lavoratori socialisti e cattolici; 
quando il P.C.L difendeva con decisione il 
suo art. 7, cosa che non fa più; quando un 
segretario del P.C.I. non diceva ai congressi, 
come è accaduto all'ultimo, che la garanzia 
di libertà offerta alla Chiesa è l'affermazione: 
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dello Stato laico anzichè ideologico. E l'opi· 
nione pubblica democratica è forse oggi più 
attenta e pronta che non i suoi panìti 6UI 

terna dell'anticlericalismo. Infine, e ancora, 
come giungere a palesare quell'identico sen· 
tire che si va formando, se rifiutiamo di or
ganiu.arlo? 

Senza dimenticare, volendo confrontarci 
con la storia, che per esempio in Francia 
confluirono anticlericalismi di matrice assai 
diver'3 a deternunare nel 1905 quella felice 
separazione tra s~ato e Chiesa ». 

Franco S1rcana 

" Io cd i miei am1c1 siamo certi che certe 
aperture giovannee o conciliari - peraltro 
rimaste spesso, almeno in Italia, allo stato 
di intenzioni - non debbano essere consi
derate: se non alla stregua di faticosis<imi 
adeguamenti della Chiesa cattolica a principi 
ckmcntarissimi di libertà, uguaglianza e 
tolleranza ormai acquisiti - almeno in teo
ria - da tutti anche senza il crisma del 
riconoscimento del Vicario di Cristo. 

Credo che rallegrarsi ed esultare per l'abo
lizione dell'Indice {oggi divenuto perfetta
mente inutile) equivalga a rallegrarsi per la 
riabilitazione da parte della Chiesa cattolica 
di Galileo cd a complimentarsi con essa per 
la liberalità nella accettazione delle teorie 
copernicane. 

Dovrebbe invece costituire preoccupazione 
per tutti coloro che si dicono laici il fatto 
che, alla scarsa efficacia delle riforme, faccia 
invece riscontro il loro pieno, inesorabile, 
abilissimo sfruttamento ai fini di una mag
giore penetrazione nel tessuto della Nazione 
attraverso il facile entusiasmo dei benpen
s,anti. 

11 Concludo esortandola a riflettere su que
sto: i giovani, oggi, sono per la chiarezza 
e la lealtà. I comunisti, ai quali tutti guar
dano come i campioni della sinistra, sappia
no che, quando tutti gli operai avranno il 
frigorifero e la televisione, della loro politica 
attuale non resterà nulla, se non il dispetto 
di quelli che, come me, li hanno sostenuti 
invano. La pace del lupo non ci interessa . 
Se oggi ci si batte per il divorzio, o me
glio "per il diritto dello Stato a decidere au
tonomamente sul divorzio'', tutte le sinistre 
debbono sostenere questa causa, senza ten
tennamenti. Noi giovani già lo facciamo e, 
indipendentemente dalle nostre qualificazi~ 
ni politiche, subiamo fianco a fianco perfino 
le violenze della polizia "· 

Franco Buoncristiani 

« Perchè, mi chiedo, tanti riguardi verso 
ciò che si è dimostrato nel corso della st~ 
ria l'unico vero nemico dcl progresso (e, 
particolarmente del nostro progresso)? Per· 
chè patteggiare pacificazioni e dialoghi men
tre tutto il peso di una organizzazione ra
pace e antidemocratica tuttora ci opprime 
e ci deruba? Perchè non chiedere, anzi pre· 
tendere, che lo Stato istituisca un vero e 
completo divorzio, così come in tutti i Paesi 
civili?"· 

Arma Maria Murgia 

C1 hanno scritto, sempre da Roma, 11na 
lettt:riJ collt:ttiva Paolo Cannavò, Renato Spel-
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lanzoni, Giorgio Scarn111e11c/11; ed un'altra 
intt:re.<rante lcttrra lo studente 11111versttano 
Daniele Mar/ori di Roma. Ci sembra che le 
loro ossert•azioni siano msorbite dagli 1critti 
precedenti, r trovi110 risposta nel pezzo di 
!'arri r nella rrplica, soprattutto per Marfori, 
di uopo/do /'1rcardi. 

Diamo infine la parola a Ruggero Gal/1co, 
drlla ::-;uova Ri\'ista Internazionale. 

« I.e dirò subito che tali conclusioni e tali 
proposte coincidono in pieno con la posizicr 
ne cui alcuni miei amici cd io eravamo e 
siam:) giunti. 

,\nche sc-condo noi - infatti - sarebbe 
oggi un grave errore il non operare, in modo 
concorde e tenace, in tutte le sedi adatte, 
allo scopo di far approv;1re al più presto una 

lrgge chr preveda la pouibilità di sciogli. 
mento dei matn"moni cfrili. Su questa posi· 
zione si potrebbero a\'crc: le più ampie con· 
\"ergenze, come appunto lei dimostra e come 
i fatti hanno in parte già confermato. Si 
tratterebbe di una battaglia, certo, non fa. 
cile, ma c n buone probabilità di successo. 
E' da augurare che: tutte le for7.c laiche -
e fra queste vanno annoverati numer~ssimi 
credenti - comprendano l'importan1.a di 
questo obiettivo nella fase auualc della lott.'I 
politica in lcalia, e per esso si impegnino 
rinunziando ad ogni diversivo massimalistico. 

Forse, proprio l'Astrolabio potrebbe prcn· 
dere !'iniziativa di coordinare i vari punti di 
vista e di far superare le eventuali divergen
ze. Le rivolgo i miei saluti molto cordiali "· 

Ruggero Gallico 

le ragioni di una proposta 
di LEOPOLDO PICCARDI 

11 mio articolo, pubblicato su 
!.'astrolabio del 12 febbraio sotto il 

titolo « Laicismo o anticlericalismo », 
ha provocato alcune lettere di dissen
so e di protesta, insieme ad altre di 
consenso. Il tema è grosso e meriterà 
che ci si ritorni sopra con ampi di
scorsi. Per intanto, a commento delle 
lettere che L'astrolabio giustamente 
pubblicherà, faccio alcune precisazioni. 

1°) Il titolo dell'articolo « Laici
smo o anticlericalismo » non è mio ma 
redazionale, come naturalmente è re
dazionale l'interrogativo che figura 
sulla copertina del fascicolo « Bisogna 
essere anticlericali? ». Non dico questo 
per muovere rimproveri agli amici del· 
la redazione, nè per attenuare quello 
che ho detto. Le parole contano quello 
che contano, ma anche nell'uso delle 
parole non vorrei essere accusato di 
incoerenza. Non ho mai rifiutato di 
chiamarmi « anticlericale» e non cre
do che si possa contrapporre « laico» 
ad « anticlericale ». Chiunque sia av
verso alla pretesa clericale di predo
minio dell'organizznzione ecclesiastica 
sul potere civile è « anticlericale ». E 
chi si chiama « laico » o « laicista » 
non può non essere « anticlericale ». 

2°) « Anticlericale )> non vuol dire 
«anticattolico», anche se sia lecito 
essere « anticattolici ». Per parte mia, 
non tralascio mai, per chiarezza, di 
dire che non professo la fede catto-
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lica: è quindi naturale che, sul piano 
delle idee e della critica storica, mi 
accada di prendere posizioni anticatto
liche. Ma, se parliamo di rapporti tra 
Stato e Chiesa, l'anticattolicesimo, co
me il cattolicesimo, sono fuori causa, 
perchè si tratta di un discorso politico, 
nel quale un « laicista » non può pre
tendere di far prevalere la propria 
personale ideologia. Ed infatti abbia
mo il piacere di vedere schierati su 
posizioni anticlericali molti - o pochi 
- cattolici. 

3°) Non so perchè qualcuno ha 
visto nel mio articolo una condanna 
di quello che spesso si chiama il « vec
chio », « vieto » anticlericalismo Que
sto, nel mio articolo, non c'era. Ho 
sempre riconosciuto il significato sto· 
rico di posizioni anticlericali del pas
sato, anche se non rispondenti al no
stro modo di sentire e di pensare. Per
fino L'asino di Podrecca ha avuto la 
sua funzione. Ho detto però e ripeto 
che ciascuno, in ogni tempo, ha il 
dovere di ripensare il motivo anticle
ricale, di farne un'espressione della 
propria cultura. 

4°) Mi si rimprovera di aver cam
biato registro. Le cose che ho dette 
nel mio articolo e le cose che ho dette 
sopra rispondono esattamente a quello 
che è sempre stato il mio modo di 
pensare e di parlare. Ancora una volta, 
nel mio articolo, ribadivo la mia con-

vinzione che si debba giungere, in Ita· 
lia, alla cessazione del regime concor· 
datario, protestavo contro le ingerenze 
ecclesiastiche nella vita pubblica its· 
liana, qualificando come una « sconvc 
nienza » il discorso del papa alla S. 
era Rota, riaffermavo la mia posiziom 
favorevole al divorzio. Qualcuno fa 
dell'ironia perchè io ho parlato di una 
possibile denuncia unilaterale del Con· 
cordato, quando non fosse possibile 
un'abrogazione consensuale del regime 
concordatario e quando la situazione 
storica lo consentisse. Mi pare una 
riserva non contestabile, dal momento 
che il Concordato non posso denun· 
ciarlo io, nè può denunciarlo l'amico 
che trova troppo prudente il mio at· 
teggiamento. 

5°) Veniamo al progetto Fortuna. 
Qui si pone un'alternativa: il progetto 
Fortuna deve essere soltanto un'affer· 
mazione di principio oppure va consi· 
derato come un atto di iniziativa par· 
lamentare, capace di produrre un risul· 
tato sul piano legislativo? Nel primo 
caso, qualsiasi formula di compromesso 
è da scartare: anzi si deve forse b· 
mentare che l'on. Fortuna non sia stato 
più coraggioso nella previsione dei ca:i 
di divorzio. Nel secondo caso, è ine.~· 
tabile una concreta valutazione p0ht1· 
ca delle condizioni che potrebbero con· 
sentire al progetto Fortuna di diven: 
tare, in tutto o in parte, legge e de! 
« sacrifici » - così li avevo chiamati 
nel mio articolo - che possono essere 
fatti perchè il progetto non rimanga 
lettera morta. 

6°) Se è vero, come molti pensa· 
no, che il progetto Fortuna non ha 
nessuna possibilità di diventare legge. 
nè in tutto nè in parte, se è vero che 
su di esso non può essere neppure if!1· 
postata una seria battaglia politica. io 

ho torto, torto marcio. Se si tratt3 
soltanto di tenere viva una posizione 
divorzista e anticlericale, qualsiasi com· 
promesso è fuori luogo. 

7°) Ma io, e forse qualcun altro. 
abbiamo pensato che il progetto for· 
tuna avesse avuta una fortuna inspC· 
rata e insperabile. I clericali hannl 
commesso un grosso errore dando 8 

problema un'impostazione costituzionn· 
le, che ha reso possibile il suc~essf 
ottenuto alla Commissione per gli a · 
fari costituzionali della Camera: sue· 
cesso che non si dovrebbe lasciar cJ· 
dere. Inoltre vi sono stati segni, che 
è inutile ricordare ancora una volta. 
di una minore intransigenza da part~ 
della Chiesa sul divorzio limitato ~l 
matrimonio civile. Se è vero che 1 

progetto Fortuna, cosl limitato, ha una 
possibilità di diventare legge, ho rll· 

1 



gione io e hanno torto, torto marcio, 
quelli che predicano l'intransigenza, 
perchè l'introduzione del divorzio in 
Italia, sia pure limitatamente al ma
trimonio civile, è un grande passo. 

8°) Non ho neppure preso in 
considerazione un'altra ipotesi, che è 
contro di me. Avrei torto, non sol
tanto nel caso che il progetto Fortuna 
non abbia nessuna probabilità di di
ventare legge, ma anche nel cc1so che 
~i fossero serie probabilità di una sua 
integrale approvazione, nella sua for
mulazione, comprensiva sia del matri
monio civile, sia del m.ltrimonio con
cordatario. Se c'è qualcuno che lo pen
sa, si faccia avanti: avrà diritto al
l'universale ammirazione. 

9°) Per parte mia, non ci credo. 
E non sono neppure sicuro, come di
cevo nel mio articolo, che si riesca a 
far approvare il progetto Fortuna limi
tatamente al matrimonio civile. Ma, 
sul progetto, così delimitato, si può 
dare una battaglia politica seria. nella 
quale si possono veramente chiamare 
tutte le forze laiche a prendere posi
zione. Sul divorzio esteso al matrimo
nio concordatario, oggi, non si dà nes
suna battaglia politica. 

10°) Nel mio articolo, facevo del
le riserve - mi pare, educate riserve 
- sul carattere e sul tono delle manife
stazioni anticlericali organizzate dal 
Partito radicale. Credo che sia una 
libertà, da riconoscersi a ciascuno, quel
la di valutare a quali manifestazioni si 
voglia aderire, a quali no. E, per 
quanto mi risulta, quelle mie riserve 
non contrastano con la linea direttiva 
del giornale. 

11°) Alcuni fra coloro che disap
provano il mio articolo, ricordano il 
nome di Ernesto Rossi, per lamentare 
che questo giornale non sia fedele a! 
suoi insegnamenti. Con Ernesto Rossi 
ho avuto il piacere di combattere mol
t~ battaglie, e anche battaglie anticle
ricali. Ma tutti sanno che il suo anti
cl_ericalismo aveva forme e aspetti che 
d1ff erenziavano la sua posizione anche 
da quella di altre persone, facenti parte 
del gruppo che aveva la fortuna di la
vorare con lui. E certamente è una 
nuova ragione di rimpiangere la sua 
Perdita che egli non sia fra noi, per 
P~rtecipare a questo dibattito. La per
d1ta di una persona amica si sente non 
s?l~anto perchè ci fa mancare la pos
s1b11ità di unirci a essa in un comune 
~odo di pensare, ma anche perchè 
c1 priva di quel confronto di opinioni 
che è uno dei p iaceri dell'amicizia. E 
chi è stato amico di Ernesto Rossi que
sto piacere l'ha sempre provato. 

LEOPOLDO PICCARDI • 

L'ASTROLABIO - 26 febbraio 1967 

Dibattito 

CALAMANDREI 
SCRITTI 
E DISCORSI POLITICI 

a cura di Norberto Bobbio 

Discorsi parlamentari 
e politica costituzionale L. 5.000 

Storia di dodici • anni L. 10.000 

LA NUOVA ITALIA 
Questi Scritti ci fanno riconoscere in Cala
mandrei qualcosa che va oltre il suo ingegno, 
la sua maestria, il suo fascino: un esempio 
di quegli uomini che concentrano in sé una 
civiltà e un ideale di purezza morale. 
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