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Dilli SCOSSA 
AllA. SVDlTA 

A ppena terminato il Consiglio na· 
zionale della Democrazia Cristia

na, il programma anticongiunturale 
connesso col bilancio di previsione per 
il 1969 è intervenuto a dare in modo 
quasi surretizio la prima delle risposte 
che i socialisti attendevano dal corpu
lento partito dominante. Avrebbe me
ritato maggior attenzione. 

La delusione con la quale l'assem
blea democristiana è stata generalmen
te accolta non è totalmente giustificata 
se si tien conto che numerose e nette 
sono state le disapprovazioni della pra
tica centrista e della sua edulcorata ver
sione morotea. La deludente esperienza 
fatta in questi anni invita a non illu
dersi tuttavia sulla influenza finale del
le posizioni sinostrorse sulla linea poli
tica del partito. Un partito che è ap
parso ancora una volta dominato so
prattutto dal problema della sua in
terna maggioranza, degli equilibri di 
corrente e del controllo del potere. Gli 
ingenui avevano potuto ritenere che 
una lotta elettorale cosl ricca d'interro
gativi inquietanti avrebbe scosso il 
partito nel suo complesso decidendolo 
a ritrovare in una sua 'coscienza collet
tiva alcune risposte d'insieme sui nodi 
critici sociali, civili, economici della so
cietà italiana. 

4 

Un impegno mancato. Non tutto nel
la DC è certo pigrizia e pancia, ma le 
preoccupazioni della gestione di potere 
sono cosl soverchianti da avviluppare 
le scelte con i lenzuoli di quella tipica 
eloquenza ormai cosl convenzionale 
che i democristiani intelligenti dovreb
bero decidersi a torcerle il collo, come 
voleva quel tal francese di un tempo 
antico. De Martino ha cosl seriamente 
insistito sul disimpegno socialista per
ché doveva produrre per logica rispo
sta l'impegno democristiano. L'impe
gno non è venuto; la Democrazia Cri
stiana ha restituito la palla: sceglierà 
tra le sue carte come rispondere a quel
le che il PSU tirerà fuori dopo il suo 
Congresso. Può darsi che se la verifica 
avrà da parte socialista una certa im
pronta demartiniana e se il contraente 
democristiano sarà qualche poco condi
zionato dalla sua sinistra novità e cor
rettivi vengano fuori. 

Ma non sul piano di un indirizzo or
ganico: pallide giustificazioni forse di 
un centro-sinistra « più incisivo e più 
avanzato», non impostazione di un di
scorso nuovo, tanto meno volontà di 
svolta. Era questa l'esigenza che gran 
parte del vecchio PSI, profondamente 
scosso dallo scacco elettorale, sentiva, 
più o meno chiaramente, emergere dal 

basso, non certo soddisfatto di aggiu
stamenti e compromessi, sempre dub
bi sin quando il timone resta in mano 
dell'alleato più grosso. Il « rimescolu
mento di carte » che tiene perplesso 
il nostro mondo politico ha invero spo
stato a sinistra tutto il campo magneti
co, ma non posto in termini attuali i 
dati di soluzione del problema di go
verno. O governo di destra che non 
reggerebbe o nuove elezioni ora impos
sibili, o nuova maggioranza di sinistra 
ancora immatura, o ancora una volta 
alleanza tra i partiti di governo. Come 
nel 1963. 

Non come dopo il 1963, protestano 
i socialisti seri. Una alleanza sincera, 
non una foglia di fico. E De Martino 
non dà altra risposta al dilemma quasi 
angoscioso del centro-sinistra. Ma se 
questa per il grosso dei socialisti è la 
scelta senza alternativa come si riduce 
la forza contrattuale rivendicata col di
simpegno? Dietro le forche caudine at
tende impertubabile la Democrazia Cri
stiana. 

La risposta di Lombardi. La risposta 
logica la dà Lombardi. Niente forche 
caudine; opposizione su una forte base 
popolare capace di annullare i ritorni 
obliteranti del sistema. Ma è una ri
sposta che si apre sul problema di una 
nuova articolata sinistra. Una seconda 
rispo~ta potrebbe essere quella dell'ap
poggio esterno su una precisa base con
trattuale. Era la risposta già idonea alla 
situazione del 1963. Sarebbe una ri
sposta accettabile, perché la sua logica 
conduce all'accordo con i comunisti ed 
il PSIUP. Ed infine di fronte alla pro
spettiva di una nuova convivenza liti
giosa e precaria, che dovrà ben urtare 
nello scoglio della NATO, alla oppo
sizione lombardiana potrebbe aggiun
gersi il no dei demartiniani più sinistri 
e meno centristi. 

E' questo un discorso al condiziona
le. Quanti segni, quante nostalgie di 
potere, quanto interessato sottofondo 
quanto silenzioso propagarsi della se~ 
duzione socialdemocratica non confina
no infatti nel regno dell'astratto le so
luzioni logiche. Ed ecco in questa in
certa attesa il ministro Colombo che 
scodella il recipiente adatto a racco
gliere le molte, generiche aspirazioni 
ad un quieto vivere unitario in un cen
tro-sinistra che vada bene sotto la be
nedizione onnivalente del tormentato 
papà Nenni. 

Vi era stato un serio intervento al 
Consiglio nazionale democristiano. Co-



lombo Emilio risponde a Colombo Vit
torino rovesciando posizioni moderate 
o conservatrici che gli erano attribuite, 
e presenta un programma, discutibile 
nella sua sufficienza generale, discu
tibile nelle validità particolari, ma uni
ficato da un proposito d'impulso alla 
attività produttiva, di espansione del 
reddito, caratterizzato dall'abbandono 
sorprendente di certe pregiudiziali, da 
novità di vedute e di strumenti d'inter
vento certo interessanti, come se la 
brezza della contestazione avesse rag
giunto l'on. Colombo avviandolo ai 
« verdi paschi » della socialdemocrazia. 
Non si esce dagli schemi politici, so
ciali e civili del centrismo, ma si pro
spetta un quadro di attività allettante 
per le sue ambizioni di efficienza e di 
modernità. Gli on. Mancini e Pierac
cini applaudono: questo è il centro
sinistra: più lavoro, più reddito, sem
pre CIPE e programmazione. Ci erava
mo ingannati non attribuendo valore 
concreto alle assicurazioni dd Presiden
te Leone di voler creare col suo go
verno condizioni favorevoli all'avvento 
del centro-sinistra. Ecco già pronto il 
confortevole permaBex dell'attivismo 
economico, o ecco il basso continuo 
della sinfonia che la « verifica • dovrà 
faticosamente elaborare, o ecco pronto 
un efficace ammortizzatore della stessa 
verifica. 

La rivincita socialdemocratica. La 
socialdemocrazia battuta alle elezioni 
avrà dunque la sua rivincita al Gover
no? Su un piano storico non farebbe 

meraviglia. E' la formula che per molti 
paesi europei meglio risponde con la 
sua flessibile adattabilità alla ricerca di 
stabilità che è il primo obiettivo di 
questi regimi. Ma è anche certo che 
essa è destinata al consolidamento del 
capitalismo, non alla transizione al so
cialismo, come vorrebbe De Martino, 
mentre questo momento mondiale sta 
velocemente rafforzando la potenza di 
dominio di tutto il sistema. La valuta
zione elettorale del PSU ha svalutato 
insieme la formula del centro-sinistra, 
rivalutato le posizioni di sinistra, at
tualizzato il problema dei rapporti col 
Partito comunista, dato l'aire alle pro
spettive, incoraggiato confusionari e 
pasticcioni, quasi che la Democrazia 
Cristiana potesse trovare nei comunisti 
- Dio scampi e liberi - una maggio
ranza di riserva, l'ultima ruota di 
scorta. 

Il Partito comunista ad una certa 
difficoltà a superare la fase della pro
grammazione tattica, comune a tutti i 
partiti grossi, aggiunge quella partico
lare di un movimento rivoluzionario 
portato dalla sua stessa evoluzione di 
fronte alla necessità della impostazione 
organica ed attuale della riforma di 
una società capitalista. Ma è questo il 
passo decisivo per la costruzione a tap
pe progressive dello schieramento di 
sinistra che permetterà di passare dalle 
carte rimescolate alle carte nuove. E' 
tra esse anche la carta di Praga, valida 
ed incoraggiante per l'avanzata che 
porti dalla scossa alla svolta. 

FERRUCCIO PARRI • 

NENNI 
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ROMA: la protesta degli edili 

ECONOMIA 

le previsioni 
di colombo 

5 ono già note le cifre del bilancio 
di previsione per il 1969 presentato 

alla fine di luglio al Parlamento. Per 
quanto l'attenzione sia stata attirata 
abi~ment.e, sui suoi aspetti di politic~ 
ant1cong1unturale, e sui provvedimenti 
che a questo fine lo oarattenizzano 
qualche parola è dovuta a questa com'. 
plessa e per vari aspetti preoccupante 
rassegna di migliaia di miliardi . 
. Il t~tale della spesa dello Stato è pre

visto m 11.413 miliardi: dieci anni ad
dietro (bilancio 1959~) era di 4.400 
miliardi; venti anni addietro (bilancio 
1949-50) di 1.700 miliardi: Wl bel salto 
pur tenuto conto della svalutazione del
la lira. Sono peraltro le spese cosiddet
te correnti che misurano il costo della 
amministrazione dello Stato: 8.893 mi
liardi, che assumendo a tennìne di con
fronto le e spese di parte effettiva,. 
dei bilanci di un tempo sono riducibili 
a poco più di 6.000 miliardi di lire 
del 1949-50 in confronto a quasi 1.700 
a ci rea 7 500 miliardi di lire del 1959-60 
in confronto a 4.000. 

Il totale delle entrate è previsto in 
9.719 miliardi, date quasi per iintero 
dalle entrate tributarie (9.171 miliardi) 
ed extra tributarie ( 471 miliardi). Se
condo la Jogica della programmazione 
sono queste entrate effettive che de
vono copri.re le spese correnti, lascian
do un margine positivo a copertura 
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La vita poi itica 

delle spese d'investimento. Questo mar
gine, detto impropriamente e rispar
mio P,Ubblico •, si era quasi annullato 
nei bilanci della recessione, era risalito 
a 769 miliardi nella previsione del 1968, 
è previsto in 749 per il 1969. Quanto 
si dice di voler spendere per inve
stimenti? 1828 miliardi, pressoché la 
stessa cifra <lei bilancio precedente 
perché ripete stanziamenti per opere 
pubbliche già programmate e, al so
lito, non eseguite. A ~rtura di que
sta spesa si prevede d integrare il ri· 
sparmio di bilancio col ricorso al mer· 
cato finanziario per 1029 miliardi. 

Una ragione anormale di gonfiamen
to della spesa è data dalle scadenze 
di buoni novennali, che ammontano 
nel 1969 a ben 697 miliardi. Gran parte 
di essi saranno rastrellati dallo Stato, 
riducendo la richiesta di fondi nuovi a 
proporzioni che non faociano strillare 
1 difensori del pascolo riservato allo 
investimento privato (ed accrescendo 
H beneficio riservato al sistema banca
rio). La previsione di questo riflusso, 
del resto normale, è confermata dal 
confronto coi 561 miliardi di ricorso 
al mercato finanziario previsti per il 
1968. E cosl non è stato necessario 
prevedere lM:r il 1969 l'accensione di 
nuovi prestiti. Per ora. La previsione è 
sempre rosea. I guai verranno tra in
verno e primavera quando masse e 
Parlamento si agitano e premono. 

Il disavanzo formale tra entrata e 
spesa risulta pertanto di 1699 miliar· 
di. Una cifra formidabile: il 15 per: 
cento della spesa totale. Togliamo il 
saldo passivo tra rimborsi di prestito, 
nuovi prestiti e varie entrate non ef
fettive, che è di 689 miliardi: resta 

invocare il e contenimento della spesa 
pubblica ,., ed in particolare delle spe
se correnti. Quanti moniti, quante cas
sandre da ogni parte! Faceva coro an
che l'on. Colombo. Ora non si spaventa 
più dei disavanzi, né degli ingenti e 
crescenti impegni di spesa pubblica, 
né del moltiplicarsi dei suoi strumenti, 
che manovra e punta sul debellamento 
della congiuntura. Quantum mutatus 
ab ilio! Per conversioni successive e 
progressive, visibili in questa previsio
ne finanziaria, che presenta da solo 
anche come Ministro del Bilancio, egli 
è arrivato all'orizzonte della socialde
mocrazia. Più in là - lo giureremmo 
- non andrà. 

Un merito di questo bilancio, segui
tando l'indirizzo del 1968, è la ricerca 
di unità riconducendo al bilancio tutti 
gli oneri che gli competono, e di ordi
nata chiarezza nei complicati conti del· 
la finanza statale, che si ricapitolano 
in questo saldo passivo complessivo: 
spesa effettiva non coperta: 1079 mi· 
liardi; saldo passivo prestiti 620. ~i· 
liardi; ricorso al mercato finanziano 
1.029 miliardi; disavanzo aziende auto
nome 318 miliardi. Totale 3.046. 

Non è una previsione allegra, anche 
se quel certo giro di conti contenuto in 
queste cifre ridurrà l'indebitamento 
nuovo a 2.500 miliardi, ed anche meno. 
Anche l'indebitamento slobale del pae
se è stato oggetto di deplorazi<?ni che 
in passato sono sembrate eccessive. Ma 
ora che sta mangiando il nu~~o rc:ddi· 
to nazionale annuo, con ut1bzzaz1one 
produttiva in parte dubbia, certa spen
sieratezza può diventar eccessiva. Tan
to più che il bilancio tace s~mpre mo!· 
te cose. Si dovrebbero considerare um· 

CotoNllO 

un disavanzo di parte effettha di 1079 
miliardi. il 10 per cento della spesa 
effettiva- L'anno IClOl'SO era ~ 
sullo steuo livello, notevolmente in
feriore nel 1967. 

...... , .... :=.Al tempo ~ 
padri della finaDzi«rta, 
quando si venerava il miraaio solare 
del oarealo. sopo del mUitatrkD&S-
saia: si rftineva ~con l'= 
tibrio della finanza ~Uca e 
moneta un diaavamo lino al 4-5 per 
cento della speaa dfettl.VL I tempi son 
cambiati. Ma oal l'i corre per le spese 
correnti. per certo tipo di spese C#r· 
renti, con troppa facllltà. 

Qualche anno addietro era dt moda 

• 

tariamente al bilancio dello Stato i bi
lanci delle sei aziende autonome (Fer
rovie, Poste, Telefoni, Monopoli, ANAS, 
Foreste) che nella previsione del 1968 
~rtavano una spesa complessiva di 
1924 miHardi (875 le FerroVie, 509 le 
Poste); non si CODOSCODO ancora le p~ 
visioni per il 1969: suDDODiamo, s81vo 
sorprese, un amnento aei 10 per cento. 
Ed annotiamo che il disavamo, preva
lentemente delle Ferrovie e delle Po
ste, è del 17 per cento della spesa. 

Le ieetlonl lnconbollate. Ma poi non so
no compresi in questi conti i risultati 
di gestioni statali tenute ancora fuori 
bilaDcio; non purtroppo almeno le ra
te di ammortamento dqli insenti d~ 

biti dovuti al fondo adeguamento pea. 
sioni dell'INPS, del debito grosso e 
crescente per gli ammassi granari. Pal 
verranno i conti del FBOGA e deHe Jar. 
ghe elargizioni per integrazioni di Pl9-
zo dell'AIMA. E poi matureranno sii 
incubi di fine d'anno: le pensioni di""'°' 
chiaia, i disavanzi dei grandi istituti 
previdenziali, gli interventi nece11ad 
per evitare il collasso della finanza Jo. 
cale, la disoccupazione per chiusure 411 
aziende, rispetto alle quali è una IDC> 
desta pecetta la revisione dei tr'Mta
menti di disoccupazione inserita ..a 
pacchetto di provvedimenti an~ 
giunturali. 

Già altri bilanci di previsione ml 
pas~to, com~ q1;1ello per il 1967, ai'°' 
no dimostrati disastrosamente pl"OV91-
sori. E i bilanci dello Stato ltali•no 
adatti ai tempi che Berta filava, avraD! 
no sempre per la loro crescente trza. 
zionalità questo carattere pro~ 
tanto più accentuato quanto piti sono 
aleatorie le circostanze nazionali ed 
internazionali. Non si può dire che l 
Governi se ne preoccupino troppo: il 
Parlamento è come il popolo: vuole ... 
sere ingannato. Importante ~ passare 
l'esame parlamentare del bilancio dl 
previsione: poi si vedrà. 

Alcune costanti guidano i redattori 
del nostro bilancio: un incremento dl 
reddito nazionale intorno al S per -. 
to permette di contare su un increaaear 
to del gettito fiscale intorno al IO PII' 
cento, che regge una spesa del IO :pw 
cento almeno superiore. Il limite c::oa. 
tabile del disavanzo conta sino lld • 
certo punto: interviene a ridurlo la -. 
capacità degli organi esecutivi a ..,.._ 
dere i soldi stanziati secondo l Jll9ìo 
grammi. E se per anentura l'Am'Dllllo 
strazione si facesse troppo dDf•• 
pensa il Tesoro ad aggiungere l 3 
motivi tecnici ai e tempi tecnici • 
Lavori pubblici, dell'ANAS e c1e11~ 
coltura, ritardando i pagamenti CIUllllt~ 
necessario. 

Praln11• ...na art8. Passata l'llPJPl"!llii'-'1 
zione del bilancio e lo Santo • 
sempre pbbato perchè non ha ~ 
tudine di confrontare i conti della 
sa con le previsioni di bilancio. 
Parlamento italiano non è riuscito lllt: 



La vita politica 

cora ad organizzare servizi di control
lo sull'Esecutivo che gli permettono di 
accorgersi quanto le promesse della 
programmazione siano rimaste sulla 
carta a beffa degli elettori e dei fio
rentini, che quando gli capiterà. tra 
capo e collo un'altra alluvione s1 ac
corgeranno a loro spese che il disordi
ne e idro-geologico ,. è rimasto allo stes
so punto. Quanto si sono sbracciati i 
miei amici dell'estrema pcrchè nel pia
no gli stanziamenti del disordine fos
sero impinguati a 200 miliardi; quante 
discussioni sui capitali da sacrificare. 
Si potevano lasciare i miliardi dove 
erano scritti: uno degli inganni del 
piano è che anch'esso è regolato da 
bilanci di competenza i quali accerta
no gli impegni di spesa, non i paga· 
menti. " Lo Santo • non si è ancora 
ben persuaso che nel 1975 dovremo an
cor vedere le meraviglie promesse per 
il 1970. 

Dai, dai, da qualche tempo l'inf~azio
ne veramente abnorme dei residui pas
sivi è diventato per tutti lo scandalo 
numero uno della finanza pubblica. 
Anche l'on. Colombo da qualche tem
po se ne è accorto, e presentando que
sto bilancio lo denuncia, senza peraltro 
voler introdurre almeno nei bilanci 
delle opere pubbliche un avvicinamen
to degli stanziamenti alla parte ese
guibile nel corso dell'anno. Un avvici
namento cioè al bilancio di cassa, al
meno per « le spese in conto capitale •, 
riforma ormai stramatura non fosse la 
riluttanza dei Governi che per « gab
bare lo Santo,. hanno bisogno di scio
rinare cifre maestose. 

Una visione più razionale dovrà tro
vare una impostazione più severa per 
la spesa di amministrazione dello Stato, 
più moderna ed elastica per il finan· 
ziamento delle spese di sviluepo, più 
unitaria, come è qui dimostrato da Bo
nacina, la concezione sul piano nazio
nale di una politica di sviluppo che 
deve trovare come operatori tutti gli 
organi di vita pubblica del paese. 

Qualche novità introdotta dal Mi
nistro Colombo per sfuggire alla pa
ralisi della Amministrazione è, in linea 
di principio, accet.tabi.lc, . ed è susc~t
tibile di altre appbcaz1001. Qualche m· 
venzione, come la fiscalizzazione degli 
oneri sociali per imprese che lavorino 
nel Mezzogiorno, può essere opportuna 
se applicata ad una pratica. dominata 
veramente dalla preoccupazione occu· 
pazionale e non dal demone tecnologi
co che con gli incentivi indiscriminati 
agii investimenti qui immaginati finirà 
per consolidare il domii:ti? dei 

1
grandi. 

Qui si ferma la modem1ta dcli on. Co
lombo. ed il discorso deve esser ripreso 
più analiticamente in altra occasione. 

F. P. • 

Per consentire le ferie ai redat
tori il num. 33 del 18 agosto de 

L'ASTROLABIO 

non uscirà. La pubblicazione ver

rà ripresa a partire dal 23 agosto. 
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TORINO: la catena di montaggio 

ECONOMIA 

una strada 
per il bilancio 

I o non ho affatto condiviso la critica 
totale che da qualche parte è stata 

mossa alle recenti decisioni economico
finanziarie del governo. Al di là dei 
contenuti, c'è da segnalare il metodo 
nuovo di accompagnare il bilancio pre
visionale con una serie di provvedimen
ti che lo rendano più « sensibile • alla 
congiuntura. Il metodo è giusto, è cor
rentemente applicato in altri paesi e 
per la sua opportunità noi stessi lo 
avevamo proposto più volte in passato. 
Non direi che la rigidità pur eccessiva 
del bilancio statale impedisca qualsia
si manovra congiunturale: basta pen
sare alle opportunità offerte dai fondi 
speciali accantonati per finanziare i 
provvedimenti legislativi in corso di 
approvazione, i quali hanno raggiunto 
il dieci per cento della spesa comples
siva e perciò consentono ampi margi
ni di movimento. Tuttavia il bilancio 
in sé e per sé non basta a governare 
la congiuntura, né basta a qualificare 
la politica economica di breve periodo, 
o a raccordare quest'ultima con la pro· 
grammazione. 

Oggi come oggi, questi clementi di 
qualificazione e di raccordo si trovano 
indicati solo a parole nella relazione 
previsionale e programmatica che il mi
nistro del Bilancio presenta a settembre, 
e invece i più importanti e urgenti do
vrebbero potersi concretare in atti po· 
sitivi, da definire insieme al bilancio 
di previsione come suoi necessari com
plementi e come fattori di adeguamen
to annuale della politica di bilancio alle 
prescrizioni della programmazione eco
nomica. Cosl facendo, ne deriverebbero 
alcune importanti conseguenze: la pri-

ma sarebbe di rendere veramente glo
bale il quadro di politica economica 
che il governo annualmente propone e 
il Parlamento discute tenendo d'occhio 
il piano quinquennale, e di rendere più 
tempestivi gli interventi anticongiun
turali « trasportati » dal bilancio; la 
seconda conseguenza sarebbe di sottrar
re alla lunghezza delle procedure par
lamentari, che rappresenta un comodo 
alibi per il ricorso al decreto legge, 
l'approvazione dei provvedimenti; la 
terza sarebbe di cominciare a ridurre 
con decisioni tempestive, e realistiche 
intorno ai tempi e al modo della spe· 
sa, la divaricazione tra il bilancio di 
competenza e la cassa, che ormai è di
ventata uno dei peggiori imbrogli del 
nostro sistema di governo della finanza 
pubblica. 

La condizione, come ho già accenna
to, sarebbe che bilanci o provvedimen
ti di contorno fossero discussi e appro· 
vati insieme, giacché è solo in questo 
modo che si può chiarire l'intenzione 
del governo e la coerenza delle sue 
decisioni coi propositi. Quindi, è un 
errore che il governo Leone abbia de
ciso, come sembra, di presentare a una 
assemblea il bilancio e all'altra i prov
vedimenti di contorno. La pur fondata 
preoccupazione di ripartire il lavoro tra 
le due Camere per fare più presto, non 
giustifica la rottura di un disegno uni
tario che va unitariamente esaminato! 
Specie sapendo che un minimo di in· 
tesa fra le presidenze delle assemblee 
e i gruppi parlamentari, senza nem
meno bisogno di modificare i regola
menti, consentirebbe parecchia econo
mia di tempo. 

Uno strumento imperfetto. Per quan
to riguarda il contenuto delle decisioni 
governative, non interessa tanto la lo
ro promessa di manovrare la spesa 
quanto quella di manovrare l'entrata. 
Il nostro sistema tributario, purtrop· 

-+ 
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po, presenta qualche flessibilità unica
mente nel settore di talune imposte 
indirette, che però sono proibitive non 
solo nelle aliquote di legge come le 
imposte dirette, ma anche nelle misu
re concretamente applicate. Il giorno 
che avremo un sistema meno incivile 
e più flessibile nel comparto dell'im
posizione diretta, ci troveremo sotto 
mano un impareggiabile strumento di 
politica congiunturale, proprio quello 
che oggi ci manca. Bisogna aggiungere 
poi che la flessibilità odierna si pro
spetta solo per la riduzione e non an
che per l'aumento delle aliquote, il cui 
elevato livello non può essere accre
sciuto se non a prezzo di maggiori eva
sioni, salvo che nel settore delle impo
ste di fabbricazione. Detto questo, bi
sogna pur qualificare degna di rilievo 
l'iniziativa del governo Leone di co
minciare a muovere i primi passi, sop
primendo lo sciagurato aumento della 
imposta sull'energia per consumi elet-

. trodomestici, istituendo quello che si 
è convenuto di chiamare il « credito di 
imposta • e facendo le due cose in sede 
di approntamento delle previsioni di 
bilancio. 

Tuttavia il limite dell'iniziativa del 
governo è, come al solito, nella mano
vra della spesa. E' qui che casca l'asi
no. Il nostro sistema è un portento di 
efficacia e di prontezza quando si vuo
le frenare la spesa pubblica e conte
nere la domanda globale. Se le olim
piadi comprendessero questo sport, la 
medaglia d'oro non ce la leverebbe nes
suno: saremmo gli Abebe Bikila della 
maratona al ristagno economico. Ma 
quando bisogna fare l'opposto, quando 
è tempo di accelerare la pubblica spe
sa e dilatare la domanda, allora sono 
guai: ci riveliamo pieni di acciacchi, 
e perciò ci muoviamo lenti, scomposti 
e lamentosi. Ora non mi sembra che j 
« superdecreti • siano il toccasana per 
spendere presto e bene: fra l'altro, non 
si può amministrare in permane02a con 
sistemi eccezionali, non si può af fret
tare ogni volta l'attività erogatrice del
lo Stato col ricorso a misure d'emer
ge02a. 

Bisogna che l'apparato della spesa, 
come quello dell'entrata, sia messo in 
condizioni di muoversi a soffietto, di 
allargarsi con la stessa prontezza e coor
dinazione con la quale si restringe, e 
possa fare tutto questo in ogni mo-
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Cessata quella certa co"esponsabilità poli
tica che derivava dalla appartenenza al co
mitato di redazione dell'Astrolabio, Erco
le Bonacma riprende una apprezzata colla
borazione che ~ nel solco qui inizialmen
te tracciato da Ernesto Rossi. Gli espri· 
miamo il nostro cordiale ringraziamento. 

mento, come esplicazione di una atti
tudine naturale. I tedeschi si sono po
sti il problema proprio di recente, do
po aver lamentato anche loro l'azione 
tardiva scoordinata ed essenzialmente 
monetaria opposta alla recessione eco
nomica registrata nella Repubblica fe
derale. Hanno risolto il problema con 
una legge, « sulla stabilità e lo svilup
po>, che noi non potremmo accettare 
perché affida al Governo poteri troppo 
discrezionali. Ma il problema esiste an
che per noi e dobbiamo risolverlo, pos
sibilmente prima che le attuali avvisa
glie di « impallidimento » della con
giuntura si trasformino in qualcosa di 
più serio. 

Gli enti locali. A questo fine, c'è da 
assumere un'importante iniziativa, quel
la di utilizzare gli enti locali per ac
celerare la spesa pubblica e contribuire 
a dilatare la domanda. Nonostante il 
loro ordinamento antidiluviano, gli en
ti locali danno ancora dei punti allo 
Stato in fatto di rapidità operativa: 
inoltre, rigurgitano di progetti esecu· 
tivi che attendono solo il finanziamen
to, e non è affatto difficile, specie uti
lizzando i Comitati Regionali per la 
Programmazione Economica visto che 
mancano le Regioni, non è affatto dif
ficile, dicevamo, individuare quali pro
getti siano compatibili con la program
mazione e quali no. 

Germania e Gran Bretagna puntano 
molto sugli enti locali, nei momenti 
di ristagno economico, e li utilizzano 
in notevole misura per la ripresa, come 
pure, nel caso inverso, per il rallenta
mento. Noi siamo capaci solo di par
larne male e di castigarli: e invece 
quello degli enti locali è un settore 
in cui si possono fare cose nuove, sen
za neanche bisogno di grosse riforme 
legislative. Un paragrafo della legge te
desca « sulla stabilità e lo sviluppo », 
che è un pò la ~ summa » dei compor
tamenti anticongiunturali di quel pae
se, prescrive identità di atteggiamenti 
e coordinazione di decisioni per lo Sta-

to, i Llinder e i Comuni: la prescri
zione non è intesa soltanto nel senso 
italiano, che cioè quando occorre com
primere la domanda gli enti territoriali 
devono essere i primi a pagare lo scot
to sottoponendo i loro bilanci alla scure 
che peraltro è sempre all'opera, ma 
anche nell'altro senso, che cioè quan
do occorre dilatare la domanda e so
stenere il tono dell'economia, gli enti 
locali devono concorrere per la loro 
parte e perciò devono essere provvi
sti di adeguate e tempestive dotazioni 
finanziarie. 

Nel 1967, secondo i dati della Banca 
d'Italia, gli enti territoriali hanno ac
cumulato nuovi residui passivi nel solo 
conto capitale, ed anzi quasi esclusiva
mente nel settore degli investimenti di
retti, per 600 miliardi di lire. Lo Stato 
ha fatto altrettanto, per una cifra an
cora maggiore. Ma, mentre lo Stato 
ha omesso di fare investimenti perché 
i suoi tempi di esecuzione sono esaspe
ratamente lenti, gli enti locali hanno 
dovuto rinunciarvi perché i finanzia
menti iscritti in bilancio o prevenienti 
quasi tutti dall'indebitamento, non gli 
sono stati accordati. In grande misura, 
i canali scelti dal bilancio del governo 
Leone per accelerare e qualificare la 
spesa risentono della preoccupazione di 
evitare il congelamento di altri stan
ziamenti nei frigoriferi della burocrazia 
statale: ora occorre fare ancora un altro 
passo, e puntare direttamente sugli en
ti locali. Nel settore delle opere pub
bliche e dell'edilizia essi possono fare 
molto: se non si approfitta di questa 
possibilità, vuol dire che ne manca la 
voglia. E, dopo le parole di fuoco con 
le quali la relazione della Banca d'Ita
lia ha bollato l'ignavia della pubblica 
amministrazione, bravissima nel rastrel
lare risorse ma negligentissima nel met
terle a frutto, l'ostinazione di battere 
vecchie strade e il rifiuto d'imboccare 
le nuove sarebbe un altro indizio che 
la sensibilità della classe di Governo 
ai problemi reali, è alquanto scarsa. 

ERCOLE BONACINA • 



COMUNI 

CARIGLIA 

le giunte 
inesistenti 

D opo un ap~rofo~dito es~e, ab
• biamo dectso .di consentire al 
sindaco e alla giunta un periodo di at
tesa. Ci asterremo quindi dal voto sul 
bilancio 1968 ... »: con queste parole 
l'onorevole Malagodi ha salvato il cen
tro-sinistra a Milano. 

Il caso, che sarebbe già da solo 
sconcertante, si inserisce nel quadro di 
una crisi che investe giunte comunali 
e consigli provinciali di tutta Italia, 
e che è lo specchio delle incertezze e 
dei ripensamenti che il voto del 19 
maggio ha portato nella politica nazio
nale. Mentre infatti a livello parlamen
tare e governativo lo scoppio delle cri
si più gravi è ,stato provvisoriamente 
contenuto e rinviato di molti mesi, que
ste sono immediatamente esplose a li
vello locale, dove non vi sono motivi 
seri e validi per non affrontare sin da 
ora i problemi tecnici e politici, o per 
rinviarli, come qualcuno vorrebbe, ad
dirittura fino alle nuove elezioni ~m
minis trative. 

Ed è quindi anche preoccupante ed 
indicativo di una situazione non soltan
to particolare il fatto che la Democra· 
zia Cristiana non trovi altra via d'usci
ta alle crisi locali del centro-sinistra 
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che l'apertura e la qualificazione a de
stra delle maggioranze. 
Ma certamente ancor più indicativa ed 
interessante per i suoi riflessi è la po
sizione del PSU, che si trova netta
mente spaccato in due sulla questione 
della partecipazione a giunte che abbia
no l'appoggio determinante dei libera
li: da una parte i gruppi di destra che 
mirano innanzi tutto alla prosecuzio
ne della formula; dall'altra i consiglieri 
più vicini alla linea tenuta da De Mar
tino e dalla sinistra socialista. Questi 
ultimi, insieme agli elementi più aper
ti ed inquieti della Democrazia Cristia
na, ritengono falso ed ipocrita il di
lemma tra apertura a destra e gestione 
commissariale, mentre è maturo il tem
po per un mutamento radicale di in-
dirizzo e di prospettive. • 

Cariglia e i gonzi. La città in cui 
questi contrasti interni in campo so
cialista sono apparsi in tutta la loro 
evidenza, è Firenze. La giunta di Pa
lazzo Vecchio, retta dal democristiano 
Bausi, che aveva ricevuto l'eredità del
l'alluvionato neo-senatore Bargellini, 
era da tempo sull'orlo della crisi: che 
è puntualmente arrivata quando i voti 
dei liberali sono diventati determinanti 
per l'approvazione del bilancio. Le di
missioni di tre consiglieri comunali vi
cini al ministro Mariotti hanno tra
scinato con loro tutta la giunta. E' co
si cominciato un serrato scambio di di
chiarazioni, mozioni, lettere e iniziati
ve tra la fazione socialdemocratica gui
data da Maler, ma autorevolmente ispi
rata da Cariglia, e l'ala socialista tra
dizionale. I primi, che hanno trovato 
alla Nazione dei ferventi sosteni
tori, sono favorevoli ad una ripresa di 
contatti con la DC e ne appoggerebbe
ro anche un monocolore di attesa, men
tre i secondi propendono decisamente 
per un ripensamento politico più pro
fondo o per la ricerca di soluzioni nuo
ve. La frattura dei socialisti fiorentini 
appare perciò di ardua composizione, 
almeno fino ai risultati del congresso 
socialista. 

Per uscire dall' « impasse » di cen
tro-sinistra, il partito comunista e il 
PSIUP hanno rilanciato la proposta di 
una giunta unitaria di sinistra, solu· 
zione già adottata in molti comuni do· 
ve la maggioranza socialista è demarti
niana. Ma gli amici di Cariglia hanno 
voluto un'altra volta sottolineare la lo
ro vocazione conservatrice definendo 
quella possibilità come « un bluff de
magogico per i gonzi». 
La composizione della crisi della giun
ta, legata alle discordie socialiste, non 
sembra perciò ancora molto vicina e, 
se non interverranno fattori nuovi, sa-

La vita politica 

rà difficile evitare l'arrivo del commis
sario prefettizio sulle sponde dell'Arno. 

Se la convivenza dei socialisti fio
rentini non è felice, ancor meno lo è 
quella dei democristiani a Torino. Di
messosi il 17 giugno il sindaco Grosso, 
non è stato ancora possibile trovare 
un accordo sui programmi politici tra 
partiti di centro-sinistra, principalmen
te per i tenaci contrasti che dividono i 
consiglieri democristiani: da una parte 
si trovano i dorotei e gli amici dello 
onorevole Arnaud, dall'altra le «forze 
nuove » sostenitrici del sindaco dimis
sionario. Le polemiche, che hanno rag
giunto forme quasi violente, con ab
bandono di sala, sbattere di usci e 
lanci di invettive, investono anche un 
problema giuridico interno: i consiglie
ri dc devono sottostare alle decisioni 
del Comitato cittadino o a quelle del 
gruppo consiliare? Ma il problema po
litico di fondo che divide i democri
stiani resta sempre quello dell'inter
pretazione dei risultati elettorali e la 
conseguente linea politica da tenere nel
l'amministrazione della città-feudo del
la FIAT. 

La frattura tra le due correnti conti
nua cosi ad approfondirsi e la « pron
ta e soddisfacente soluzione della cri
si » appare sempre più un miraggio rea
lizzabile soltanto dopo un atteso chia
rimento di vertice. Il che vuol dire, se 
tutto va bene, tra alcuni mesi. Nel frat
tempo, anche a Torino, la vacanza delle 
autorità fa temer~ il ricorso alla gestio
ne commissariale. 

Contrasti a Milano. Ma è Milano, 
fra tutte le città, quella che maggior
mente può dare l'idea dei fermenti e 
delle polemiche che travagliano l'inte
rno dei partiti e della formula di cen
tro-sinistra. 

La giunta diretta da Aniasi viveva 
con un margine di maggioranza di due 
voti: gli arbitri della situazione erano 
perciò i repubblicani. Quando il loro 
voto è venuto a mancare per l'appro
vazione del bilancio, il sindaco è do
vuto precipitosamente andare a caccia 
dell'astensione liberale, che è subito ar
rivata accompagnata dal compiaciuto di
scorso di Malagodi. Di qui l'inizio delle 
controversie, chiamate da un documen
to del capogruppo socialista Craxi « il
lazione polemica rivolta ad ingenerare 
confusione politica attorno al voto 
espresso dall'opposizione liberale». Ma 
queste imbarazzate repliche non sono 
riuscite a ricucire l'unità dei socialisti 
milanesi; i demartiniani insistono in
fatti nel chiedere le dimissioni della 
giunta, mentre i socialdemocracici la 
difendono ad ogni costo. 
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Anche i democristiani si trovano a 
dover fronteggiare le reazioni della si
nistra del partito (i consiglieri delle 
ACL! Porrctti e Previali e il basista 
Borruso hanno minacciato le dimissio
ni) e non è impossibile uno sviluppo 
ancor più vasto delle polemiche. 

Nel me220 dei contrasti familiari dei 
due maggiori partiti del centro-sinistra, 
si inserisce poi la « contestazione » re
pubblicana che ritiene inadeguato il mo
do in cui la formula viene portata avan
ti a Milano e ne chiede una radicale 
riforma, sottolineando, per bocca dello 
cx-sindaco Bucalossi, che non basta 
« un sottinteso adescamento a divisio
ne di potere per richiamare al senso 
di responsabilità i repubblicani ». 

Il quadro della crisi del centro-si
nistra nei poteri locali raggiunge cosl 
a Milano il suo vertice. Ma non bisogna 
dimenticare che le crisi, più o meno 
apertamente dichiarate, hanno una di
mensione nazionale e toccano situazioni 
le più disparate: da Verona, cittadella 
democristiana, dove i socialisti sono 
usciti dalla giunta, si passa a Roma, do
ve il bilancio è passato grazie al voto 
dello scarcerato Petrucci, a Napoli o 
ad Ascoli Piceno. Quasi tutte le città 
amministrate da democristiani e socia
listi sono perciò percorse dall'ondata di 
revisioni, di contraddizioni e di incer
tezze che caratterizzano quest'estate 
postelettorale dei partiti di maggio
ranza. 

Un centro-sinistra profondamente di
viso cd impotente, incapace di trovare 
se stesso se non sotto la protezione li
berale, è infatti quello che viene fuori 
oggi dalle giunte di tanti comuni ita
liani. Questo risultato è indubbiamente 
corrispondente ad una situazione poli
tica generale di transizione, che attende 
i risultati del congresso socialista cd 
una chiarificazione interna dei demo· 
cristiani per proporre qualche soluzio
ne. Ma i fermenti che si levano da ogni 
parte d'Italia, le situazioni in certi casi 
cosl paradossali, se sono fenomeni in 
parte derivati da realtà politiche na
zionali, sono essi stessi elementi attivi 
che possono influire cd aiutare ad in
dicare strade e direzioni ad un livello 
non più locale. 

In questo senso le lotte, i contrasti, 
i dialoghi che nascono nei comuni e 
nelle provincie vanno inquadrati nel 
contesto più ampio di aspirazioni a so
luzioni nuove ed adeguate, ad una po
litica rispondente alle necessità di un 
paese moderno, che sono la caratteri
stica principale delle indicazioni date 
dal voto del 19 maggio. 

FABRIZIO COJSSON • 
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CATTOLICI 

ricerche 
di approdo 

N ei giorni scorsi si è tenuto a Fi
_renze un convegno di esponenti 

dei movimenti cattolici cosiddetti dd 
« dissenso » o dei « gruppi spontanei ». 
Interessante convegno per la qualità e 
la lunga milizia dei partecipanti, per il 
disinteresse dei bilanci delle esperienze 
fatte, della ricerca di soluzioni organiz
zative o politiche e di vie di sviluppo. 

Il nostro ·Settimanale ha dimostrato 
il suo interesse per questo movimento 
vasto e cosi vario. Pure in un paese 
piccolo come l'Italia la vita politica si 
svolge a settori chiusi, ed anche noi 
confessiamo che è stata la lotta eletto
rale a rivelarci questo mondo nuovo, 
che portava nella vita politica italiana 
la novità storica di una contestazione 
allo sfruttamento a scopi di potere di 
valori religiosi che aveva guadagnato 
non più intellettuali isolati ma gruppi 
numerosi e spontanei di giovani. 

Non è certo a muoverci il gusto ma
lizioso del danno e dispetto che può 

L'esproprio e I lettori 
L a Intervista col Presidente della 

Corte Costituzionale prof. Sandulll 
pubblicata dall'Aatroleblo (numero 27) 
ha sollevato numerosi commenti. co
me era facile prevedere dato l'Interes
se scottante dell'argomento. La mag
gior parte, come le discussioni che si 
sono accese negli ambienti Interessa
ti. illustrano I termini del problema del 
centri urbani ed I modi di superare Il 
blocco posto della sentenza della 
Corte. 

Sono state formulate anche obiezio
ni particolari di carattere giuridico che 
Intendono superare Il principio costi
tuzionale e ti llmlte della eguaglianza 
del cittadini, che è Il nocciolo e la 
forza del pronunciato della Corte. A 
dar voce e rappresentanza a queste 
obiezioni pubblichiamo una lettera di 
un amico studioso di questa materia 
e di diritto finanziarlo, che si riferisce 
alla citata Intervista ed alla tesi, che 
In essa si voleva Illustrare, sostenute 
dalla sentenza detla Corte. 

• lo credo che a parte gli effetti 
economici, quella tesi sia erronea 4n 
punto di diritto e che non sia affatto 
vero che per Intendere bene Il proble
ma bisogna leggere con attenzione e 
seguire Il filo rigoroso del ragionamen
to di detta sentenza. Essa è ·Infatti de
bole e poco rigorosa, a mio modesto 
parere. E Il parere non è affatto lsole
tol Inoltre contraddice altre sentenze, 
della medesima Corte. kl più non ap
profondisce •la ritlazlone concettuale 

venire alla Democrazia Cristiana da 
una ribellione giovanile che deve inte
ressare ed importare sin quando rap
presenta l'apporto di energie nuove e 
pulite. Il nostro interessamento diver
rebbe di bassa lega se lo volgessimo a 
interferire nella libera scelta di uomini 
e di gruppi cui l'avvenire ci sembra an
cora aperto. 

Ciò vuol dire che il giudizio da darsi 
dopo Firenze resta positivo se riguar
da in generale la vitalità del movimen
to. Può restar dubbio su aspetti parti
colari: affiorano residui integralisti; 
pare sempre presente il proposito di 
dar vita a movimenti politici di stam
po cattolico, che potrebbero portare 
elementi di equivoco, quando appare 
necessaria la completa decantazione di 
ogni residuo confessionale su un piano 
di arrivo di semplice democrazia. Né 
ci sembra ancor chiara, quando si fa 
strada tra questi gruppi l'invito ad ·un 
contributo attivo alla lotta politica, la 
comprensione della necessità di vedute 
unitarie, soprattutto sociali, che guidi
no una nuova politica di sinistra. 

Permane lo spirito del gruppetto, 
che facilmente si degrada nella mode
sta avventura politica, mentre è grande 
il bene che queste forze potrebbero fa
re, importante la funzione che 

fra vincolo e tributo, che pure la Corte 
avrebbe dovuto porsi. dato che ha vo
luto esaminare forme che, pur non es
sendo esproprio, vi sono economica
mente slmlll. Allora avrebbe visto Il 
paradosso che anche un tributo è un 
esproprio proquota come un vincolo a 
non edificare e che Il solo problema 
è quello di eguaglianza globale di trat
tamento: ma che la Ineguaglianza pub 
sanarsi o con un tributo su chi non è 
sottoposto al vincolo o con un Inden
nizzo .a chi ha vincoli, non necessarie
mente solo In questo secondo modo. 

• L'eguaglianza e diseguaglianza, " 
cosi sono viste, sono collegate alla 
piena attuazione dell'lmposUI sulle 
aree e delle altre Imposte esistenti. 
Le questione delle possibili disegua
glianze allora tende a cambiare aspet
to e a complicarsi, come problema, 
dando luogo a conseguenze meno ca
tastrofiche e molto meno semplicisti
che di quelle Indicate dalla Corte (solo 
certi vincoli In eccesso andrebbero 
compensati). E poi tutto li ragion• 
mento di questa è viziato dall'assurdo 
concetto che la edificabilità Inerisca a 
ogni terreno che si trovi In un luogo 
urbano, come fatto economico o fatto 
di natura; Il che è oggettivamente er
roneo. La Corte si è messa In un filone 
di analisi della nozione di proprietà 
come oggetto separabile m base al 
suol confini. ohe non tiene assolut• 
mente conto di tutta la elaborulone 
che su questo concetto si è avuta ne
gli ultimi 70 anni (con la nozione di 
economie e dlMconomle esterne). 

• 



potrebbero esercitare come movimento 
di opinione e di pressione, soprattutto 
collegandosi e fondendo esperienze cd 
iniziative con i molti gruppi laici. Ciò 
naturalmente pone problemi importan
ti per ora di ricognizione e collegamen
to, domani forse di coordinamento. 

• Liberazione • a più livelli. Una cer
ta difficoltà può nascere dalla scèvc
razione degli interessi di ordine reli
gioso, vivi in alcuni gruppi, e non tra
sferibili sul piano del dibattito politico, 
che sarebbe un gran bene potesse atti
rare il meglio delle intelligenze pensan
ti e delle volontà operanti della gio
ventù italiana. 

Le stesse discussioni sulla pillola 
hanno rivelato forti dislivelli nel grado 
di liberazione post-conciliare dei movi
menti giovanili. I più moderni, consa
pevoli dei confini indefiniti di un così 
imponente e sconcertante problema 
biologico, razziale, sociale, che sfugge 
ai limiti di un nuovo regolamento di 
disciplina, hanno espresso la loro ri
bellione con l'irriverente titolo dato al
la nuova enciclica: Pillolarum regres
sio. I più ligi ad una tradizione di cui 
non osano varcare i confini restano nel 
quadro della morale cattolica, che tan
to male ha fatto alla Chiesa, creata per 
il piccolo mondo antico di Rebecca e 
di Pio X. 

Ed infine ci lascino questi amici cat
tolici ricordare un certo fiorire moder
nissimo di gruppetti a più di un titolo 
spurii di un radicalismo di appa
renza sospetta. Dietro di essi cerchiiio 
sempre i finanziatori, che hanno talvol
ta le mani lunghe. 

Restano nel solco del più vivo inte
resse politico i filoni ben noti di Fi
renze, di Dorigo e di Corghi, i gruppi 
vivi di tante parti d'Italia, dei quali 
demmo e daremo notizia. Ma sarebbe 
gravemente monca la nostra rassegna 
se trascurasse la voce nuova che si è 
aggiunta al largo coro, quella di Lidia 
Mcnapacc. 

Questa donna ha lasciato la Demo
crazia Cristiana, nel cui Consiglio na
zionale sedeva come rappresentante 
della sinistra, con una lunga lettera che 
è un modello di ricerca disinteressata 
di chiarczza. Lascia compagni di antica 
data, consuetudini di lavoro, responsa
bilità pubbliche notevoli (specialmente 
imf<>rtanti quelle esercitate in Alto 
Adige) senza ombra di astio, con sof
ferenza, mossa da una interna insoppri
mibile necessità di trovarsi in pace con 
la sua coscienza. 

La sua lettera, ignorata dai lettori 
della stampa democristiana, passata sot
toailcnzio dai giornali di (fraudolenta) 
informazione, poco nota agli altri, è un 
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documento prezioso per la testimo
nianza politica che porta, per la intel
ligenza della base popolare di ogni po
litica seria, per la logica dei suoi ap
prodi finali. Non abbiamo modo di dar
ne lunghi estratti. Ma almeno qualche 
citazione è dovuta ad una nuova voce 
cosl fresca, libera e disinteressata. 

LA LETTERA DI 
LIDIA MENAPACE 

D. • 

' 'Restare : ma per far che? o an-
darsene: ma dove?. Per un an

no e mezzo Lidia Menapace si è posta 
questo dilemma. « Ma ora ho deciso 
che andare dovunque, e in ogni modo 
" fuori ", può dare qualche indicazione 
migliore sul da farsi, che il restare ». 

Con queste parole si apre il docu
mento con il quale la professoressa Me
napace spiega i motivi che l'hanno in
dotta a presentare le dimissioni. Ed 
ecco i successivi chiarimenti. 

« L'insofferenza che ora esprimo du
ra da molto tempo, ma ho sempre cer
cato di dominarla, per non prendere 
decisioni di caratere emotivo o reatti
vo, per le quali si potevano avvertire 
molte volte spinte consistenti e oggetti
vamente importanti, dagli scandali im
puniti all'utilizzo della religione, dal ro
vesciamento del significato dcl centro
sinistra alla cattura di giovani con i 
miti tecnocratici, con i miti di una fal
sa modernità. Ma proprio il timore di 
continuare ad appartenere ad uno schie
ramento che falsamente dichiarandosi 
religioso e moderno continui a cattu
rare dei giovani, eventualmente ser
vendosi dei propri impotenti gruppi di 
sinistra, è uno dei motivi profondi di 
dissidio e una delle cause di questo 
strappo». 

Non sono naturalmente estranee al
l'autrice considerazioni e preoccupazio
ni di carattere religioso. La missione 
- essa dice - di servizio univer
sale e prof etico della Chiesa è 
inconciliabile con strumenti come la 
OC che usano il nome cristiano per 
operazioni di potere e conservano un 
certo fondamento all'opinione dell'al
leanza organica dei cristiani con il ca
pitalismo e della loro identificazione 
con l'Occidente. La OC pertanto co
stituisce un ostacolo al processo di rin
novamento della Chiesa, che deve usci· 
re da tutti i ghetti e rinunciare a tutti 
i privilegi. 

Sul piano politico, per convalidare le 
ragioni del suo rifiuto la Menapace 
esamina a lungo e attentamente la strut· 
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tura del partito democristiano e la par
tecipazione di base in questo partito, 
ed arriva alla costatazione che « se cia
scuno dei militanti o degli iscritti do
vesse esaminare il grado di partecipa· 
zione reale di cui fruisce, non potreb
be se non concludere che esso è ben 
scarso o quasi inesistente ... 

Un tipo di rifugio al quale molti pen
sano, e io pure ho pensatQ. è quello di 
lasciar perdere le beghe di partito e tut
ti i discorsi artificiosi fatti solo per 
mantenere il consenso, discorsi che in 
provincia raggiungono spesso una vuo
taggine superiore alle pazienze più so
lide e all'allenamento più annoso, e di 
dedicarsi all'attività politica negli enti 
autonomi o locali. Ma, ... , l'opera che 
si può compiere ha carattere del tutto 
occasionale, non essendo sostenuta da 
una teoria politica, da una linea politi
ca unitaria... In breve, se la democra
zia reale è partecipazione (s'intende 

LIDIA MENAPACE 

partecipazione al potere, non agli shows 
elettorali o alle manifestazioni trionfa. 
listichc) la OC non è più un partito 
democratico •. 

La perpetuazione del capitalismo. 
Se è vero che nella OC questa situazio
ne si presenta in modo più grave, è 
anche vero, a parere della Menapace, 
che l'analisi fatta vale in larga misura 
per tutte le forze politiche attuali. 
« La critica nei con&onti dcl sistema 
dei partiti è crescente e insistente, e 
ormai da tempo non più solo di origi
ne qualunquista o di radice autoritaria; 
cioè, anche coloro che pensano ineli
minabile un sistema di partiti, sono 
contro l'attuale sistema, ... I partiti so
no strumenti per la formazione della 
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volontà, ma non nelle mani del popo
lo, bensl nelle mani di coloro che domi
nano il loro apparato. L'opinione pub
blica viene prodotta, non più "data" ». 

Un importante rilievo di Lidia Me
napace riguarda il distacco ch'essa la
menta nella OC tra la produzione di te
si culturali e la loro utilizzazione po
litica.' « Il problema è grosso e ha ri
ferimento con la crisi delle ideologie, 
con la loro scarsa fungibilità odierna ri
spetto ai problemi nuovi... Mancando i 
riferimenti culturali e le scelte elabo
rate attraverso discussioni e approfon
dimenti scientifici, queste vengono sem
pre presentate dando per scontato un 
certo orientamento indiscusso: cosl, ov
viamente, esse diventano scelte tecni
che e solo i tecnici hanno qualcosa da 
dire: il piano più profondo, quello dei • 
valori morali, politici e civili non è mai 
emergente». 

Passando ad esaminare la collocazio
ne della DC nello sviluppo civile del 
paese, la '1professorcssa Mcnapacc si 
sofferma a lungo sulla programmazione 
economica. «Il modello di program· 
mazionc che i ministri Pieraccini e èO
lombo hanno sempre difeso insieme e 
di cui la OC è stata patrona... si ca
ratterizza per un iter fino ad oggi piut
tosto centralistico e tecnicistico e per 
non essersi posto come fine qualche 
trasformazione profonda della strutturn 
economico-sociale .italiana ». L'attuale 

PICCOLI 

piano si propone la razionalizzazione 
dell'esistente, col massimo di frcddez. 
za tecnica, cioè il rendere istituzionale 
la suddivisione del potere economico 
·cosl come è, in altri termini la perpe
tuazione del tipo di capitalismo deJ 
nostro paese». 

Un giudizio sull' Imperialismo. La 
risposta della OC alla opposizione pro
vocata anche tra i cattolici a questa po-
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litica è stata di pura forza, non di di
scorso. La DC sapeva che avrebbe po
tuto conquistare a destra quei consen
si che perdeva a sinistra. Ma in questo 
modo « finiva la sua incerta rappresen
tanza del mondo cattolico, in questo 
modo perdeva l'appello presso i giova
ni, a meno che le persone appartenenti 
alla sinistra democristiana non si pre
stino ancora a lungo a conservarglielo 
in parte. In ogni modo, benché la si
nistra dc abbia avuto all'ultimo con· 
gresso nazionale un successo numeri· 
co probabilmente dovuto anche alla 
spinta esterna o interna del movimento 
del dissenso cattolico, non pare che fi. 
no ad oggi abbia avvertito questo de
bito, né che abbia elaborato una rispo
sta al dissenso o una traduzione di es
so in termini politici: penso che il 
suo credito sia bruciato nel periodo 
tra il congresso e le elezioni di maggio». 

« Le due difficoltà maggiori sono 
naturalmente la collocazione internazio
nale e il giudizio sul neocapitalismo 
e sulle evidenti tendenze imperialisti
che che esistono nel mondo contempo
raneo •· La collocazione internazionale 
dell'Italia non è neanche posta in di· 
scussione nella DC. E' una cosa ovvia. 
Senza critica si accetta la linea della 
politica mondiale fondata su giochi di 
potenza e si avalla una immagine della 
guerra del Vietnam simile all'immagi
ne che i fascisti dettero della guerra 
in Spagna. « In fondo la classe dirigen
te della DC aderisce tutta o quasi, con 
maggiore o minore modernità (e que
sto differenzia parte delle sinistre dal 
resto), al campo neocapitalistico, e ne 
ha acquisito l'ideologia dei consumi. 

« Il neocapitalismo, è il tema dci no
stri anni, ma non trovo a tutt'oggi 
convincente, efficace e fungibile teoria 
e strategia politica che gli tenga testa ... 
E' un compito aperto quello di trova
re, insieme a tutti quelli che danno un 
giudizio di questo tipo (anche se non 
cosl superficialmente espresso), una li
nea culturale e politica anticapitalisti
ca che sia reale e operativa». Lidia 
Menapacc dichiara a questo punto che 
la lotta al neocapitalismo « si può fare 
oggi solo con una scelta marxista... Il 
marxismo dcl quale parlo non è il mar
xismo degli aristotelici marxisti, degli 
scolastici marxisti, dei filologi del mar
xismo, non è quel. marxismo trionfali
stico e dogmatico che ritroviamo tanto 
spesso negli intellettuali di stretta os
servanza o nei funzionari del PCI : ma 
un marxismo galileiano, come è stato 
altra volta detto, il marxismo come 
dottrina politica-economica coeva alla 
società industriale, e fondato su una 
analisi scientifica della realtà storica, 

sociale, economica e politica, dunque 
di impostazione induttiva, creativa, spe
rimentale; e nello stesso tempo non 
neutrale come vuol far credere di es
sere in genere la scienza economica, 
quella politica e le scienze sociali di im
postazione americana, bensl orientato 
all'azione secondo scelte di valore ,. . 

L'ipotesi della • coalizione all'ita
liana •· La Menapace non vede chiare 
e vicine le prospettive di azione che ri
chiedono anzitutto un dialogo tra mon
do cattolico e mondo socialista che av
venga scartando i dogmatici dei due 
campi. « Ma poi soprattutto bisogna 
superare presto l'idea dei campi, che 
sono una forma aggiornata di ghetto o 
di manicheismo: bisogna partire dal
l'analisi del reale e dal lavoro comune. 
In questo senso, agire nei gruppi spon
tanei o nel movimento studentesco mi 
pare una possibile strada, purché i 
gruppi siano spontanei per davvero e 
mantengano la loro struttura informale 
e aperta; purché il movimento studen
tesco conservi la propria indipendenza 
rispetto alle centrali di potere (indipcn. 
denza non vuol dire mancanza di rela
zioni, anzi) ». 

Lidia Menapace cosl conclude il suo 
documento: «Ora, le rapide frasi 
messe insieme qui, rivelano alcune dif
ficoltà di ordine teorico che erano ben 
note anche da prima, forse da sempre; 
e i suggerimenti della prudenza e del
la gradualità partivano e partono anco
ra dalle difficoltà teoriche, che dovreb
bero essere superate "prima", per 
preparare il terreno, per fare maturare 
la gente. Ma a questo modo mai nes
suno fa un passo e si prepara solo la 
strada per il pasticcio al vertice, cioè 
per il centro-sinistra allargato e per la 
« grande coalizione all'italiana •, in
somma per quella che si chiama nei 
corridoi "operazione Piccoli-Amendo
la", che non cambierebbe nulla e met
terebbe la società italiana sotto una 
cappa di piombo... Penso che l'ipotesi . ' . . , 
come pm o meno propnamente viene 
detta, di "Nuova Sinistra" debba essere 
avviata non solo sul piano dei discorsi 
ottativi, ma con qualche azione politi
ca, che abbia caratteristiche di novità 
intrinseca, non sia solo un raggruppa
mento di persone scontente o ipercriti
che, non un'ipotesi intellettualistica 
scritta con parole difficili, non solo 
un'operazione di potere matematica
mente calcolato, ma una reale piatta
forma politica pensata e agita in rela
zione a certe ipotesi generali di trasfor
mazione della realtà esistente, e pre
disposta per gli obiettivi intermedi che 
si possono trovare. » 

•PIERO CASCIOU • 



ARTE E POLITICA 

r operazione Ifigenia 
V a sotto il nome di ç>_perazione !fi

genia quella con cw il governo ita
liano si accinge a sacrificare ai duri de
creti dcl MEC il patrimonio artistico dcl 
paese acciocché, placata l'ira dcl nume, 
un vento propizio gonfi le vele dell'eco
nomia nazionale. Consiste nell'abolire la 
tassa sull'esportazione delle opere d'ar
te antica: tassa che si dice incompati
bile col regime doganale dcl Mercato 
Comune, sl da mettere il governo in 
stato d'inadempienza nei confronti di 
un impegno internazionale sconsiderata
mente preso. 

L'operazione era stata tentata giusto 
un anno fa, ma riusd a fermarla in 
extremis l'on. Calcffi, allora sottosegre
tario all'Istruzione, strappando alla 
Commissione legislativa dcl Senato un 
emendamento col quale si estendeva il
limitatamente la facoltà di vietare la 
esportazione di opere d'arte ritenute si
gnificative per il nostro patrimonio cul
turale. Il MEC sarebbe stato acconten
tato perché le sue norme mentre esclu
dono i dazi doganali, lasciano ai paesi 
aderenti la libertà di provvedere come 
meglio credono alla protezione dci pro
pri patrimoni culturali. Bastò invece lo 
emendamento Caleffi a far dimentica
re il punto d'onore e la fretta di ot-

. temperare ad impegni che si dicevano 
tassativi cd improrogabili. La legge non 
passò alla Camera; ma viene riesumata 
adesso e, con tutta probabilità, senza 
l'emendamento. Si avrà cosi la prova che 
l'abolizione della tassa d'esportazione sta 
molto più a cuore ai mercanti italiani 
che ai dirigenti dcl Mercato Comune, 
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notoriamente disposti a tollerare ben 
altre infrazioni (vedi la Francia) al re
gime internazionale dci dazi doganali. 

L'emendamento Calcffi aveva la fac
cia feroce, ma non sarebbe servito a 
molto: o si proibisce categoricamente 
ogni esportazioni di oggetti antichi, im
portanti e non, e allora si urta contro 
le norme di legge in tema di proprietà 
privata, o si stabilisce con assoluta chia
rezza (ed è molto dif ficilc) fino a che 
limite d'importanza l'esportazione deb
ba essere permessa o negata. C'era pe
rò sul tappeto, dov'è rimasto, il proget
to di riforma generale del sistema di tu
tela del patrimonio artistico, sulla ba
se delle proposte della Commissione di 
indagine presieduta dall'on. Franceschi
ni; ed il progetto, ragione o torto che 
avessè, prevedeva un nuovo apparato 
protettivo fondato sulla netta distin
zione di ciò che è « bene culturale » e 
ciò che non lo è. L'abolizione della tas
sa d'esportazione, con l'emendamento 
Calcffi, rientrava nel meccanismo di 
quel nuovo apparato. Ma poiché questo 
non è stato realizzato, né lo sarà tanto 
presto, approvare oggi la legge rientra
ta un anno fa, senza che nulla sia cam
biato, significa demolire una difesa 
senza sostituirla con una più efficace. 
In altre parole, significa spalancare le 
frontiere all'incontrollato espatrio dcl 
patrimonio artistico. 

Le pretese del mercanti. Non ha sen
so obbiettare che. infine, si tratta sol
tanto del patrimonio artistico in pro
prietà di privati (in gran parte, dei 
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mercanti): è pur sempre un patrimonio 
cospicuo ed in continuo aumento per
ché, purtroppo, il patrimonio artistico 
pubblico va rapidamente trasformando
si, malgrado le leggi, in privato. Tutti 
sanno che le fonti a cui maggiormente 
attingono i mercanti sono gli enti re
ligiosi; non è un mistero che i preti 
vendono più che possono, benché i be
ni artistici di cui sono depositari siano 
per legge inalienabili. Vendono per avi
dità di lucro, sapendo di poter contare 
sulla protezione delle autorità religio
se e sull'indulgenza delle civili; vendo
no per ignoranza, perché non esiste una 
catalogazione sistematica in base alla 
quale si possa notificare loro quali, 
tra le cose di cui sono consegnatari, 
abbiano un interesse storico-artistico e 
cadano sotto il vincolo dell'inalienabili
tà; vendono per bisogno, e magari in 
buona fede, perché non hanno modo 
di provvedere alla manutenzione, alla 
conservazione, al restauro di oggetti 
praticamente inservibili ai fini del cul
to, e non c'è nessuno che lo faccia per 
loro. L'Amministrazione delle Antichi
tà e Belle Arti è impari al proprio com
pito: è un plotone e dovrebbe essere 
un esercito, vive di briciole e dovrebbe 
aver fondi proporzionati all'entità dcl 
patrimonio che gestisce. Inoltre, ed è 
il peggio, è inquadrata in una struttura 
di potere, che ben si sa quanto sia più 
sensibile agli interessi dei grossi spe
culatori (si pensi a quello che accade 
nella « tutela • dei centri storici e del 
paesaggio!) che a quelli della cultura. 
Ma se il patrimonio artistico pubblico 
defluisce nel privato, aprire la porta 
alle cose dei privati vuol dire disporsi 
a perdere tutto, perché tutto ciò che 
per legge è pubblico, inalienabile e 
inesportabile diverrà in pochi anni pri
vato, alienato ed esportato. 

Un altro incredibile sfacciato argo
mento di chi caldeggia l'abolizione del
la tassa è l'esiguità del gettito annuale: 
figurarsi, quindici milioni o poco più, 
quanto rumore ' per nulla. Il gettito 
della tassa è irrisorio se paragonato al 
volume degli affari, ma è tale perché le 
esportazioni avvengono, nove volte su 
dieci, clandestinamente: sia che si trat
ti di cose importantissime (quante volte 
non ci capita di incontrare in musei 
stranieri - e non parliamo delle rac
colte private - opere che credevamo 
al sicuro, protette dalla legge, in anti
che dimore patrizie o nelle chiese ita
liane?), sia che si tratti di cose che, 
pur non avendo singolarmente un gran
de pregio, costituiscono nel loro in
sieme il contesto dcl patrimonio arti
stico nazionale. Ma non è una buona 
ragione per legittimare il traffico clan-
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destino invece di organizzare un siste
ma di prevenzione e di repressione che, 
una volta intanto, sarebbe sacrosanto. 
E quanJo finalmente si capirà che la 
tassa di esportazione non è una misura 
fiscale, ma di protezione culturale? 

l'interesse pubblico. Ma veniamo al
la questione specifica, la tassa. Non è 
un cespite per le finanze italiane, non 
è un dazio doganale e, come protezione 
del patrimonio artistico, è debolissima 
perché è molto facile eluderla e tutti 
lo fanno. E' forse possibile escogitare 
un altro mezzo di protezione, magari 
applicando l'emendamento Caleffi con 
tanto rigore da bloccare tutte le espor
tazioni di oggetti d'arte, importanti e 
non, purché abbiano più di cinquanta 
anni. Ma sarebbe ancora un errore per
ché la tassa è un indennizzo che si 
esige da chi ricava profitto dal traffico 
di cose che, pur essendo di proprietà 
privata, sono, in quanto beni culturali, 
d'interesse pubblico. Tutta la legisla
zione italiana sulla tutela del patrimo
nio culturale si fonda su questo prin
cipio etico: rimuoverlo (come s'è già 
fatto a proposito di vincoli sulle aree 
d'interesse monumentale e paesistico) 
significa tornare indietro, richiamarsi al 
sorpassato criterio giuridico che nes
sun limite può essere posto, in nome 
dell'interesse pubblico, alla libertà di 
disporre come si vuole, anche contro 
l'interesse della collettività, delle cose 
che si possiedono. 

che corrispondono ad altrettanti livelli 
di valori. Per le cose di grandissima 
importanza si ricorre al divieto di espor
tazione: un provvedimento drastico, 
che incide duramente sul diritto e qual
che volta sull'obbiettiva necessità dei 
proprietari di realizzare un capitale che 
costa e non rende. Applicarlo è già 
difficile, estenderlo (come propone lo 
emendamento Caleffi) praticamente im
possibile: molto più in un momento in 
cui si tende ad affermare il principio 
che ad ogni vincolo debba corrispon
dere, seduta stante, un indennizzo. In
fatti ogni divieto d'esportazione si mu
ta, prima o poi, in un acquisto da parte 
dello Stato. Cosl il primo mezzo di di
fesa si riassorbe nel secondo: l'esercizio 
del diritto di prelazione o di acquisto, 
al valore dichiarato all'atto della pre
sentazione dell'oggetto per l'esporta
zione. 

Quasi tutti gli acquisti per i musei 
dello Stato sono stati fatti, negli ultimi 
cinquant'anni, esercitando il diritto di 
acquisto. Questo spiega lo sviluppo ir
regolare, occasionale, asistematico e 
ascientifico dei musei italiani, il loro 
pauroso ritardo nei confronti dei musei 
stranieri; ma in un paese in cui i de
nari spesi per i musei sono sempre stati 
considerati denari buttati, è già molto 
che ogni tanto finisca nei musei qual
che opera che stava per andarsene. Abo
lire il diritto di prelazione significa con
dannare i musei italiani, che già vi
vono d'espedienti, a morire d'inanizio-

EVTUsCHENKll con le opere d1 Fiescht 

E' facile dimostrare che tutto il si
stema di protezione del patrimonio ar
tistico mobile si fonda su quella tassa 
di esportazione, che ora si vuole pre
sentare come uno strumento invecchia
to e inservibile. Contro il dissangua
mento del patrimonio artistico di pro· 
prietà privata (ma già s'è veduto come 
dal pubblico si passi agevolmente al 
privato) lo Stato si difende in tre modi, 
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ne. Naturalmente nessuno è tanto in
cosciente da proporre l'abolizione del 
diritto di prelazione; ma il diritto di 
prelazione si abolisce di fatto abolendo 
la terza linea difensiva, quella rappre
sentata dalla tassa di esportazione. La 
tassa, proporzionale al valore dell'og
getto, è progressiva: secondo il disegno 
di legge del 13-9-1966, va dall'8%, 
sulle prime 1.200.000 lire, al 30%, 

oltre i diciotto milioni di lire. Il valo
re è stabilito dall'ufficio iii esportazio
ne delle Soprintendenze, ma l'esporta
tore, se lo ritenga eccessivo ai fini della 
tassa, può ricorrere ad una commissio
ne arbitrale. L'esportatore ha dunque 
interesse a dichiarare il valore giusto: 
se dichiara un valore troppo basso ri
schia di vedere l'oggetto acquistato dal
lo Stato per il diritto di acquisto, se 
dichiara un valore troppo alto non ri
schia la prelazione, ma paga una tassa 
maggiore. Se si abolirà la tassa pro
gressiva, l'esportatore potrà impune
mente dichiarare un prezzo molto mag
giore del valore reale: lo Stato dove-i 
pagarlo o lasciare uscire l'oggetto. 

Un'operazione immorale. E' vero che 
l'emendamento Cale.ffi ptevede, anche 
in questo caso, il ricorso a commis
sioni arbitrali per evitare che una di
chiarazione di valore eccessivo ostacoli 
l'esercizio del diritto d'acquisto; ma a 
ricorrere alla commissione arbitrale do
vrebbe essere lo Stato e non si vede 
come, date le leggi vigenti in tema di 
proprietà privata, si possa obbligare un 
privato a vendere ad un prezzo infe
riore di quello che ha chiesto. Insom
ma, poiché il primo mezzo di prote
zione, il divieto, si riduce generalmente 
al secondo, il diritto di acquisto, e 
quesU> non può essere esercitato senza 
il terzo, la tassa, cadendo la tassa cade 
tutto il sistema di protezione del pa
trimonio artistico di proprietà privata: 
quod erat in votis, non già degli esper
ti della Comunità europea e dei giuristi 
della sua Corte di Giustizia, ma degli 
antiquari italiani. 

Né poi si dica che la progettata abo
lizione della tassa riguarderà soltanto le 
esportazioni verso i paesi aderenti al 
Mercato Comune Europeo: è chiaro 
che, per esportare un oggetto negli Sta
ti Uniti senza pagare la tassa, basterà 
avviarlo verso un paese aderente e di 
là inoltrarlo alla vera destinazione. In 
merito il disegno di legge citato, che 
comincia col riaffermare solennemente 
la tassazione progressiva e prosegue av
vertendo che « sono esentate dal pa
gamento dell'imposta le esportazioni 
verso i paesi appartenenti alla Comu
nità Economica Europea•, è di una 
ipocrisia veramente gesuitica: la conse
guenza sarà semplicemente questa, che 
si trasferirà all'estero il giro d'affari 
dell'nntiquariato italiano, e le opere di 
arte italiane usciranno dall'Italia come 
semplici materie prime. Anche per que
sta inutile ed iniqua duplicità di pesi e 
di misure, dunque, l'Operazione Ifige
nia appare subito, oltre che distruttiva 
profondamente immorale. ' 

GIULIO CARLO ARGAN • 



PRAGA- MOSCA 

DUBCEK 
VINCE 

Al PUNTI 
L a Monaco socialista e l'Ungheria 

bianca, tanto temute - o deside
rate? - dal Corriere della Sera, non 
ci sono state. La Cecoslovacchia non 
ha ceduto alle intimidazioni sovietiche 
e, dopo Cierna e Bratislava, Brezhnev 
è tornato a Mosca, più che con le ·clas· 
siche pive nel sacco, con un buon dos
sier su cui meditare. Per la prima volta 
nella loro storia, per lo meno dai tempi 
di Stalin, i dirigenti del Cremlino han
no accettato di « incassare ,. un brutto 
colpo senza ostinarsi a battere la test.a 
contro il muro; soprattutto hanno evi
tato iniziative di cui dover fare la 
autocritica, poniamo, al trentesimo con
gresso. Dovranno. già farla per l'U?
gheria e per _la Cina, non era propi:io 
il caso di aggiungere la C«oslovacch1a. 
Non vogliamo fare dell'ironia, ricordia
mo soltanto a che cosa dovette ridursi 
Krusciov quando tornò a Belgrado con 
l'ulivo della pace affibiando a Beria 
e Abakumov la colpa della rottura, per 
poi risalire a Stalin e all'equivoca for
mula dcl « culto della personalità ,. in 
sede di ventesimo congresso. 
La vittoria di Dubcek (e vedremo poi 
q uali sono ~e I?i~ probab~ controp_a~
titc) non s1gmfica tuttavia, semplici· 
sticamcnte, che l'Unione Sovietica esca 
sconfitta da questo confronto. Al con
trario. A ben ragionare si vince facendo 
prevalere il buo!1senso . e ~a moderazio: 
ne, evitando gli errori di calcolo e 1 

gesti estremi di rottura. Sotto questo 
aspetto i dirigenti sovie~ic~ han~o ~a· 
puto, non senza contrasti mterm, vm· 
cere la parte più importante, per loro, 
della posta in gioco: riconquistare un 

Pu.GA: i giov11ni per l'11utonor11111 

margine di fiducia per rielaborare con Se avesse voluto, avrebbe potuto dire I 
calma una piattaforma unitaria non fon- che anche in Unione Sovietica certe li- fa 
data sulle concezioni «imperiali» di bertà non sono del tutto sconosciute. ~ 
Stalin, ma garantita dall'adesione auto- Il giornale dei sindacati, il Trud, con- '" 
noma - l'unica non esposta a ribel- trollato da Scelepin {presente a Cierna), 
lioni esplosive - degli Stati e dei par- non solo non s'era unito al coro sul 
titi comunisti. pericolo controrivoluzionario ma aveva 

A Cierna, nei colloqui bilaterali rus- pubblicato un giudizio ottimistico sulle 
so-cecoslovacchi, e a Bratislava, dove prospettive dell'economia cecoslovacca 
il compromesso è stato sanzionato dai dopo la destituzione di Novotny. L'or- ! 
magiari, dai bulgari, dai polacchi e dai gano del governo, le Isvestia, di Kossi- ._ 
tedeschi orientali (malgrado le resisten- ghin, stavano pubblicando solo i brevi 1 
ze di Ulbricht), hanno vinto in defi- dispacci ufficiali sui colloqui in corso, .. 
nitiva, se si guarda più in là del naso, mentre la Pravda continuava puntiglio· 
anche gli Stati e i partiti comunisti che sa la polemica. La Komsomolskaya 
hanno dovuto subire una perdita di Pravda, per conto dell'organizzazione 
prestigio momentanea. Ciò, a scadenze giovanile, stava uscendo con un arti
più o meno rapide, non salverà quelli, colo che, prendendo spunto dalla Ccco
fra i « cinque i. della lettera di Varsa- slovacchia, tirava in ballo non la con
via, che avevano messo il piede sull'ac- trorivoluzionc bensl la necessità di cor
celcratore della crisi con l'intento di reggere gli errori del passato. Erano 
conservare il principio o la prassi (il tutte prese di posizione caute, csprcs- ~ 
che è lo stesso) del partito-guida. se in modo da non contestare la Jinc• 

Il malore di Brezhnev. Sarà un caso, 
ma il vertice di Cicrna, fra le direzioni 
dei due partiti, ha registrato la svolta 
distensiva quando Brczhncv è stato col
to da malore. La classica malattia di
plomatica? Non sappiamo. Certo è che 
i sovietici avevano fatto di tutto per in
crinare la compattezza dcl presidium 
cecoslovacco, tra manovre militari, bor
date polemiche e annunci quasi pub
blicitari dell'esistenza di un'opposizione 
a Dubcek (la lettera dci 99 operai della 
Auto-Praga). Avversari dcl « nuovo 
corso» ne esistono certamente, ma 1 

sovietici sono rimasti colpiti dall'atteg
giamento di Koldcr, uno di quelli dcl 
presidium su cui contavano: a quanto 
si è saputo egli ha chiarito che il di
battito interno nel partito cecoslovac
co, e le sue personali riserve, non lo 
autorizzavano a rompere il fronte uni
tario della delegazione, impegnata dal 
voto dcl Comitato centrale e dal so
stegno della maggioranza dell'opinione 
pubblica, verificata proprio con la li
bertà di stampa. 

Che cosa poteva opporre Brczhnev? 

ufficiale del partito, ma non potevano 
considerarsi casuali, specie in quel par
ticolare momento. 

I sindacati, i giovani, perfino l'am
ministrazione govt"Tnativa davano segni 
pubblici di moderazione. Il partito con
trolla direttamente tutti questi settori 
(e Brczhnev accusava Dubcck di inde
bolire il ruolo dirigente dcl suo PC). 
quindi la crisi era all'interno stesso dcl 
comunismo sovietico. Semplici sfuma
ture, indubbiamente, ma rivelatrici. Il 
malore di Cierna potrebbe essere, do
mani, un ottimo pretesto per non af
faticare troppo il compagno Brezhncv. 

KoHlghln e Suslov. Brezhnev si è 
ripreso rapidamente cd è stato uno dci 
protagonisti degli incontri, sia a Cicr
na sia a Bratislava. Si sa tuttavia che 
sono stati molto attivi Kossighin e Su
slov, i più sorridenti della compagnia 
anche nei momenti difficili. Dall'altra 
parte chi non ha mai perduto il buo
numore è stato Smrkovsky, ormai chia
ramente il« numero due• a Praga, con 
tutte le chances per diventare l'uomo 
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chiave in caso di ulteriori spiegazioni 
con i sovietici, forte di un prestigio 
crescente in patria per il suo modo di 
parlar chiaro con tutti, con durezza 
quando è necessario. 

Si attribuisce a Kossighin il merito 
di aver sdrammatizzato l'atmosfera pe· 
sante delle prime giornate a Cicrna, 
quando i sovietici tornavano a dormire 
dall'altra parte della frontiera. A pa
rere di alcuni corrispondenti, Kossighin 
e Suslov rappresentavano le due ali 
opposte dello schieramento sovietico, 
la moderata e la dogmatica. Stranamen
te, a Bratislava, erano contenti tutti 
e due, cd entrambi sono scesi in istra
da a fornire, visivamente, per la TV 
cecoslovacca, il segno che le cose erano 
cambiate. Non si va a pas~ggio tra 
la gente, in un paese controrivoluzio
nario, con l'espressione distesa e ami
chevole di Kossighin e Suslov. Circa 
quest'ultimo, non sano pochi i comu
nisti di altri partiti che lo considerano 
più trattabile di Brczhncv (malgrado i 
precedenti staliniani e « cominformi
sti » ). Alla conclusione di Bratislava, 
Smrkovsky è stato particolarmente cal
do nell'abbracciare proprio Suslov: ri
conciliazione dopo aver condotto una 
serrata polemica, o segno d'essersi tro
vati a parlare lo stesso linguaggio « da 
compagno a compagno»? 

Certi retroscena delle trattative si sa
pranno solo più avanti, ma non è inu
tile registrare queste curiosità. Tra le 
quali va annoverata la commozione dJ 
Brezhnev, a Bratislava, durante la ce
rimonia in onore dei caduti sovietici: 
un tempo imperturbabile, è la seconda 
volta che i cecoslovacchi lo vedono con 
gli occhi velati. La prima fu a Mosca, 
quando disse alla delegazione parlamen
tare guidata da Smrkovsky di non aver 
voluto interferire e di essere pronto 
a scagionarsi in sede in tcmazionalc (e 
ciò accadeva prima della lettera dci 
«cinque», delle manovre, dell'esalta
zione dell'intervento in Ungheria). Stra
no personaggio questo Brczhncv, diffi
cile pensarlo nell'atto di dominare ~ 
avvenimenti. 

Il documento di Bmlalav•. Più del
lo scarno comunicato di Cierna, l'in· 
tcrcsse si concentra sul documento ap
provato a Bratislava, e fatto ingoiare 
a Ulbricht (l'ultimo a frenare la pole
mica). Il testo è prolisso - e insieme 
lacunoso sulla questione, per esempio, 
delle truppe ai confini tra Cecoslovac
chia e Germania ovest -, tuttavia è 
chiaro su un punto: nel quadro di 
quelle che sono le lince generali della 
esperienza comunista ogni partito è so
vrano di decidere in bue alle proprie 

11 

« condizioni nazionali ». Il principio di 
sovranità è ribadito od richiamo ai 
punti che il Partito Comunista cecoslo
vacco aveva rivendicato nella risposta ai 
«cinque», riferendosi alla famosa di
chiarazione sovietica dcl 30 ottobre 
1956: « I partecipanti alla riunio
ne hanno espresso la ferma volon
tà di fare tutto ciò che è nelle loro 
possibilità per approfondire la multila
terale cooperazione dci loro paesi sulla 
base dci principi della eguaglianza, dcl 
rispetto della sovranità e della indipen
denza nazionale, dell'integrità territoria
le, dcl fraterno mutuo aiuto e della so
lidarietà ». 
Le parole non sono garanzie. Quei prin
clpi non impedirono a Krusciov, pochi 
giÒrni dopo il 30 ottobre '56, di ri
spedire i carri armati a Budapest e ar
restare lmrc Nagy. Ma per il momen
to il « nuovo corso » l'ha fatta franca. 
In base a quali contropartite? 

Il coordinamento in politica estera, 
soprattutto nei confronti della Germa
nia federale, e i legami economici e 
militari (Comccon e Patto di Vanavia) 
sono esplicitamente confermati nel do
cumento dei « sci ». Si tratta di vede
re che cosa significhi in concreto, dato 
che Praga non aveva mai minacciato 
di denunciare le proprie alleanze. Vi
sibile è l'impegno a non seguire Rom• 
nia e Jugoslavia nel riconoscimento di
plomatico di Bonn. E' una concessione 
alla «dottrina di Ulbricht », anche se 
fu Mosca a infischiarsene per prima. 
Sul Comecon viene preannunciata una 
conferenza al vertice, e la Cecoslovac
chia non è sola a criticare il funzion• 
mento dcl « mercato comune » orienta
le. Impossibile prevedere se un più cor
retto rapporto, che non sia di dipen
denza da Mosca, potrà venir concordato 
non solo nei modi dell'eguaglianza ma 
nei tempi brevi, indispensabili a Praga, 
per rimettere in sesto la propria eco
nomia senza ricorrere · a prestiti occi
dentali, tedeschi in particolare. 

Le questioni militari concrete sono 
rimaste coperte dalla riservatezza, ma 
ciò non ha impedito a Dubcek di smen
tire l'esistenza di accordi « segreti », 
formale garanzia che è apparsa ambigua 
a parte dell'opinione pubblica ceco
slovacca. 

lntegnzlone mllltmre? E' vero che i 
cecoslovacchi, prima di firmare il do
cumento di Bratislava, e in pratica pri
ma di incontrare in blocco i e cinque » 
i quali avevano preteso giudicarli, ave
vano ottenuto il ritiro completo degli 
ultimi reparti sovietici entrati nel paese 
per le manovre militari. Ma la smen
tita del ministro degli Esteri Hajek (non 

vi saranno truppe straniere in ~ 
vacchia) e quella di Dubcck (DCIMID 
accordo segreto) come vanno interpre. 
tate considerata la reticenza imolita 
dcl segretario del partito, il quale ha 
avuto cura di non aggiungere csplid• 
mente che si riferiva al più im~ 
lare degli argomenti posti dai sovietici~ 

L'inviato dell'Unità, Boffa, ha tcrit1lo 
di ritenere che la presenza di lll'IDlld 
sovietici in Cecoslovacchia non ~ Sblla 
posta ·nemmeno in discussione. Se que. 
sta versione non mira soltanto a ..i 
vare la faccia dei sovietici, si può pien
dcr per buona la tesi che non vi sann
no truppe straniere in Cccoslov8Cebia 
sottoposte a un comando esterno. Que. 
sta garanzja Dubcek l'ha ottenuta diia
ramcnte in base al principio della IO
vranità nazionale. Ma ciò non esclude 
un compromesso sulla integrazione mi
litare delle forze dcl patto di Varsa
via, con contingenti misti magari 80t· 
toposti ai comandi locali. Su questo 
punto la dichiarazione di Bratislava )a
scia aperto uno spiraglio dove parla di 
aumento della capacità difensiva dei 
singoli membri dell'alleanza e di raf. 
forzamento della cooperazione militaie. 
Il perfezionamento tecnologico delle u
mi è un ottimo pretesto, se si vuole la 
giustificazione, di un processo intcpa. 
tivo. Non c'è motivo ~r drammatia
zarc se salterà fuori l'esistenza di un 
compromesso in tale materia, ~ 
non sarà la stessa cosa di un Praidio 
sovietico in territorio cC'COSlovacco a fi
ni intimidatori (col pretesto di Phnti
rc i confini con la Germania ovest)· 
tuttavia si comprendono i motivi ~ 
attuali reticenze, dato che l'atmosfera 
era stata avvelenata dai sovietici. 

Neuu1111 • triplice •. I sovietici h.n
no pure ottenuto l'accantonamento di 
certi progetti, più jugoslavi e romem 
che cecoslovacchi, di una sorta di «pie.. 
cola intesa», o « triplice alleanza • non 
dichiarata, fra Praga, Belgrado e Buca
rest. Un disegno accarezzato in pu.. 
ticolarc da Tito, fin dai tempi pre.Q,_ 
minform quando si vagheggiava una 
Federazione balcanica (motivo noo. ul
timo della « scomunica • dcl '48 ). Se 
sul terreno economico un'integruione 
dell'Est europeo rafforurcbbe il PGtae 
di contrattazione dei paesi ex satellid 
con Moeca, le difficoltà e i IC'll«ti 
non sono di poco conto, fuori c:leDa 
stessa Unione Sovietica. Il bulguo ~ 
stov, processato e impiccato per « titcJi. 
smo », in realtà fu un avversario c:leDa 
Federazione balcanica e delle mire~ 
mooichc dcl maresciallo Tito. i 
dirigenti di Praga non considermò rea-

~ 
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listico un analogo esperimento, e non 
stupisce che in Polonia il ministro degli 
esteri Rapacki, dal cui piano di disato· 
mizzazione del Centro-Europa poteva 
nascere una federazione comunista sgan
giata da Mosca, sia in ribasso (osteggia
to pure dall'autonomista Moczar che ve
de i tedeschi tutti, orientali compresi, 
come il fumo negli occhi). Smrkovsky, 
il quale è tra l'altro un fine qmorista, 
ha detto che a Bratislava si è parlato 
con i partiti « fratelli », e ora si atten
dono in visita gli « amici », Tito e 
Ceausescu. Si potrebbe ironizzare su 
tale distinzione - chi è più sicuro tra 
i fratelli e gli amici? - , ma l'espo
nente di Praga malgrado tutto voleva 
prendere le distanze da jugoslavi e ro
meni. La Cecoslovacchia vuol essere 
indipendente da qualsiasi centrale, e 
non appare contagiata da mire egemo- NIXON 

niche. STATI UNITI 
Smrkovsky e il PCI. I cecoslovacchi 
non accettano « modelli » esterni, co
me ha precisato Smrkovsky, e simpa
tizzano chiaramente con i comunisti 
italiani in materia. La direzione del 
PCI è tornata a pronunciarsi contro i 
ritorni dogmatici e le inerzie conser
vatrici. Pajetta, sull'Unità di lunedl, 
riconosceva che non basta una risolu
:done per portare avanti il processo di 
rinnovamento; che bisogna approfondi
re la ricerca critica dato che non si pos
sono esportare o importare « schemi o 
modelli, anche derivati da faticate e 
affermate e gloriose esperienze». In
grao, su Rinascita (del 2 agosto), ha af
frontato in senso lato il tema della de
mocrazia socialista - che in termini 
internazionali è autonomia da qualsiasi 
centrale - senza velare i pericoli, che 
i cecoslovacchi non ignorano, di pas
sare da un regime burocratico a un 
regime tecnocratico. Il discorso proce
de, senza miti e complessi, e può con· 
durre molto avanti le sinistre italiane. 
Smrkovsky ricordava che i comunisti 
occidentali avevano pagato un prezzo 
molto alto per la loro acquiescenza allo 
Stato e al partito-guida. Quei tempi 
sembrano ormai dietro le spalle, soprat
tutto nel contesto italiano. E i comu
nisti hanno ragione a sottolineare che 
non significa abbandono ma rafforza
mento delll'internazionalismo. L'appun
tamento di Mosca (la conferenza del 
25 novembre) metterà alla prova que
st'impegno: sul versante occidentale i 
sovietici sono stati fermati prima di 
commettere atti irreparabili (e vanno 
rispettati gli accordi di Bratislava); su 
quello orientale c'è da ricomporre la 
disastrosa frattura con i cinesi. 

LUCIANO VASCONI • 

L'ASTROLABIO - 11 agosto 1968 

la pax 
repubblicana 

a uando farà partire il carrozzone 
Dick Nixon? La macchina rutilan

te della Convenzione repubblicana -
la ventinovesima delle serie - si è 
messa in moto il cinque agosto a Mia
mi in Florida nell'atmosfera in cui è 
inevitabilmente immersa ogni campa
gna elettorale americana. Bandiere, slo
gan elettorali stampati sui reggiseni di 
belle attiviste, decine di bande musica
li in azione nei punti strategici della 
città, grandi masse di curiosi, turisti e 
galoppini. Il tutto ripreso e ritrasmes
so (per la prima volta nella storia) dal
la TV a colori a beneficio dei cittadini 
dei vari Stati. 

Non è stato molto difficile riverni
ciare per l'occasione quella specie di 
Las Vegas balneare che è Miami, an
che se la città è abituata ad un altro 
genere di elezioni dato che puntualmen
te ogni anno vi vengono incoronati 
Miss America e Mister Universo; il 
problema, per l'apparato repubblicano, 
è stato invece quella di mettere Nixon 
dentro le scarpe adatte a coprire il per
corso (molto accidentato) che dovreb
be portarlo alla Casa Bianca. 

Sarebbe un vero azzardo sostenere 
che nel GOP si faccia spreco di fan
tasia, basta guardare allo slogan di que
sta campagna elettorale « Vittoria nel 
1968 », ed al rassegnato ricorrere alle 
vecchie paure della classe media ame
ricana: « Vi garantiamo dal disordine 
e dall'aumento delle tasse; gli Enti lo-

Il comfrio di McCarthy 

cali piuttosto che Zio Sam debbono 
prendersi il disturbo di prevenire ed 
arginare le sommosse, magari organiz
zando corsi accelerati di educazione ci
vica ed aumentando gli effettivi della 
Guardia nazionale. Come potreste vo
tare per un Partito democratico i cui 
leader si sbranano a vicenda, sono re
sponsabili delle lacerazioni che afflig
gono il paese, di fallimentari scelte in 
politica estera? ». 

Bisogna guardarsi, naturalmente, dal 
ripetere gli errori commessi nella cam
pagna del '64 con il partito compatto 
dietro le insegne del forcaiolo Goldwa
ter. Approviamo dunque una piattafor
ma elettorale centrista. Nixon smetta 
il muso duro dato che i voti di destra 
sono ad ogni modo assicurati. 

E la bozza del programma elettora· 
le, un modello di cautela, che ha visto 
puntualmente la luce poche ore prima 
che i delegati g~ungessero a Miami, di
ce a proposito del Vietnam: «Ci im
pegnamo a favore di un programma di __. 
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pace che non sia né la pace a qualsiasi 
prezzo né una resa mascherata dei le
gittimi interessi degli Stati Uniti e dei 
loro alleati. Vogliamo un programma 
di pace positivo, che offra una posizio
ne equa per tutti, basata sui principi 
della autodeterminazione, dei nostri in· 
teressi nazionali e della pace nel mon· 
do•· E sulle agitazioni razziali, dopo 
aver ribadito che « la violenza non sa· 
rà tollerata», lapidariamente si espri
me così : « Noi riconosciamo che il ri
spetto per la legge e per l'ordine deri
va naturalmente dall'esistenza di una 
società giusta, e intendiamo protegge
re la sicurezza e la pace contro le in
giustizie sociali ed economiche di qual
siasi forma ». 

Ma, secondo la tradizione, la prima 
giornata della Convenzione è trascorsa 
senza grosse sorprese: c'è stato il so
lito discorso di apertura, pronunciato 
dal Presidente del Comitato nazionale 
repubblicano Ray Bliss, cui hanno fat
to seguito gli interventi dei diversi de
legati che volevano dire la loro sul 
programma elettorale. Chi ha avuto 

più applausi di tutti è stato l'attore 
.Tohn Wayne. La Conventional Hall, 
dal cui soffitto pende come un lampa
dario un elefante di cartapesta simbo
lo del partito, ha una capienza di 
16.926 posti: possiamo immaginare il 
bel baccano che deve avere sottolinea· 
to i punti salienti del discorso. 

« Ci sono troppi attori in giro •. Il 
cow boy di Hollywood personifica, le 
prische virtù nordamericane, la one
stà, la semplicità ed il vigore fisico . Da 
buon reazionario è seguace di Nixon, 
da lui l'assemblea però si è sentita in
dirizzare un generico quanto nobile ap
pello alla lotta per il ripristino delle tra· 
dizioni di patriottismo e di moralità, 
contro il comunismo che imperversa 
(i critici cinematografici che hanno mal
trattato il suo ultimo film sulle gesta 
dei G.I. del Vietnam) e contro la cor· 
ruzione universalmente diffusa ... Scu
satemi se parlo a braccio, ma il mio 
intervento positivamente non vuole es
sere politico, voi mi capite. « Questo 
lo fa diventare una rarità - ha com· 
mentato il New York Times, con una 
chiara allusione a Reagan - fra i tan· 
ti contemporanei o quasi contempora· 
nei attori di Hollywood che ci sono 
in giro». 

Un giudizio che è probabile sia so
stanzialmente condiviso anche da Ni
xon, costretto a fronteggiare i nuovi 
problemi sollevati dalla candidatura 
« ufficiale » alla nomination presentata 
lo stesso giorno dal governatore della 
California. Con la decisione di concor
rere in proprio, abbandonando la co
moda posizione di « figlio favorito » 
con 170 voti in tasca, Reagan non al
zava soltanto la posta del gioco. C'era 
la possibilità per lui di rastrellare un 
certo numero di consensi fra i delegati 
razzisti del Sud: il totale di questi vo
ti, sommato ai quasi trecento di cui di-

spone il liberale Rockefeller, avrebbe 
dovuto impedire la elezione di Nixon 
al primo ballottaggio del 7 agosto. 

L'ex vice presidente non si è dimo
strato particolarmente sorpreso dtilla 
nuova candidatura; scontato o meno 
che fosse, il fatto però modificava 
i termini dela competizione. Ma ci sa
rebbe stata una azione di controbat
teria? 

Trattare con la Cina? Il ca"ouone, 
J'\ixon lo ha finalmente scatenato il 
secondo giorno, e la buona notizia è 
servita a far mandar giù ai suoi tifosi 
quella dell'ennesimo infarto toccato al 
presidente Eisenhower che meno di 24 
ore prima li aveva salutati, per mezzo 
della TV, dall'ospedale militare di Wa
shington. Se Reagan canta Dixieland, 
a me sta bene la Marsigliese, avrà pen
sato l'ex vicepresidente affrettandosi a 
dichiarare che se vincerà la candidatu
ra, lui si recherà a Mosca nelle pros
sime tre settimane sempreché al Crem
lino (ma tutti ricordano i precedenti 
fiaschi) siano disposti a riceverlo. « Una 
nuova era di negoziato con i comuni
sti sta sorgendo. Il prossimo Presiden
te degli Stati Uniti dovrà rendersi con
to che è indispensabile una trattativa 
con l'Unione Sovietica, e forse anche 
con i leaders della Cina». Ma questo 
non basta, Nixon spinge la propria buo
na volontà fino ad offrire il rametto di 
ulivo alla reproba Francia, anche se il 
viaggio a Parigi lo farà dopo la even
tuale elezione a Presidente. Reagan è 
servito, lui al n1assimo potrebbe chie
dere udienza a Papadopoulos. 

Ma perché tanto attivismo, se è vero 
che lo scaltro <1vvocato repubblicano si 
può dire abbili la vittoria in tasca, con 
i 670 delegati che tiene sotto controllo 
(nel momento in cui scriviamo) a 12 
ore dal primo scrutinio dei voti? Per 
azzardare, a questo punto, una rispo
sta, bisogna guardare alle squallide pro
spettive del suo partito ed alle sconfit
te elettorali che lui stesso ha subito . ' . , 
canto pm cocenti spesso quanto meno 
aspettate. Il fragore della Convenzione 
repubblicana non copre quello degli 
scontri che contemporaneamente insan
guinano i ghetti neri di Los Angeles e 
di altre città americane. La guerra viet
namita procede ad un ritmo che diven
ta più intenso mentre si affievolisce la 
prospettiva di un accordo a Parigi. Per 
quante ore ancora il GOP avrà biso
gno di Nixon per la candidatura alla 
presidenza degli Stati Uniti? 

DINO PELLEGRINO • 

ROCKEFELLER 



NEW LEFT (2) 

il · lio 
dell'altra 

• amertea 
"I motivi base del dibattito della 

New Left - scriveva ai primi del 
'66 Ronald Aronson nell'editoriale di 
Studies on the Left, l'organo di dibat
tito critico della Nuova Sinistra ameri
cana - non sono i vari con.Bitti tra 
manipolazione e democrazia partecipa
toria, burocrazia e autonomia locale, 
tra l'essere politico ed essere umanisti
co, tra il teorico e il pragmatico, seb
bene queste frasi siano i punti di arri
vo della maggior parte delle critiche e 
delle giustificazioni del movimento. Al
la base la disputa è di carattere stori
co, da una parte tra una teoria della 
società capitalistica e il suo possibile 
cambiamento, che difetta di un movi
mento che la convalidi, e d'altra parte 
un attivismo che non può oggi usare 
una siffatta teoria, e che non dispone 
di un'analisi per un'alternativa a lungo 
respiro che lo guidi>. 

SAN FRANCISCO; la polizia militare in azione 

Abbiamo visto come definite posizio
ni teoriche difettassero completamente 
all'origine del movimento cli protesta, 
nato e sviluppatosi nel primo quin
quennio degli anni s~s~nt~. Tuttav!a, 
ripercorrendo le « az.toru dirette », in

torno alle quali la protesta è cresciuta, 
si coglie, implicitamente o ~.t'ertamente 
nel dibattito che accompagna l'azione, 
lo sviluppo di un ripensamento teori
co dd ruolo di una opposizione a una 
moderna e sviluppata società postindu
striale. L'organizzazione dei poveri nei 
ghetti urb~, la pr~sa di coscienz~ ~~i 
propri diritti, totali e non solo civili, 
da parte della n_llnoranza, ne~a, 19: ri".ol
ta degli studenti contro l università im
personale burocratica e «neutro, sonò 
tutti momenti di un discorso sulle clas
si e sui gruppi antagonisti al sistema. 
In questo la New Lef t. è n~ova, ~ella 
misura in cui non eredita un. patruno
nio, con la sua forza ideale ed i rela
tivi limiti, ma sembra ripartire da capo 
di fronte a una società che presenta 
problemi cosl nuovi e cosl diversi da 
quelli sui quali storicamente la sinistra 
in Europa è cresciuta. Se si vogliono 
trovare dei nomi quali ispiratori dei 

L'ASTROLABIO • 11 agosto 1968 

« nuovi radicali •, li dobbiamo andare 
a cercare tra gli intellettuali umanisti 
piuttosto che tra i classici del pensiero 
politico. 

Da Mills a Castro. Certamente, il do
cumento più lucido di analisi politica 
e d'indicazione di prospettive di lavoro 
per la Nuova Sinistra è la lettera che 
C. Wright Mills scrisse all'inizio del 
1960 alla New Left inglese e che per 
anni verrà riprodotta dai radicali ame
ricani. La critica alla divisione del 
mondo secondo gli schemi della guerra 
fredda e i conseguenti simili manichei
smi delle due opposte fazioni, l'attacco 
alla « fine delle ideologie • che avreb
be dovuto creare la fine delle contrad
dizioni antagonistiche nella società ca
pitalista, la necessità di una nuova ana
lisi del mondo occidentale che non si 
risolvesse nella creazione di una «Ideo
logia Dogmatica., la necessità d'indivi
duare le nuove « agenzie di cambiamen
to•, sono tutti punti che Mills indica 
come la base di partenza e di lavoro di 
una rinnovata sinistra. « Quello che 
non capisco di certi scrittori della New 
Left [inglese] è perché si aggrappano 
cosl tenacemente alla classe operaia del
le società capitaliste avanzate. Tale me
tafisica dei lavoratori, io penso, è una 

eredità che deriva dal marxismo vitto
riano che è ora abbastanza irreale •· 

Oltre alle opere del tardo Mills 
(Power Elite, White Collars}, influen
zano i « nuovi radicali » personalità di
verse ma pur legate da un filo comune 
come lo 'Scrittore utopista Paul Good
man che aveva iscritto nel 1956 un li
bro in favore di comunità libertarie e 
anarchicheggianti, il Camus non vio
lento del Né vittime né esecutori, 
il vecchio A.J. Muste dell'azione diret
ta e della disobbedienza civile e magari 
il nuovo eroe Castro della liberazione 
romantica di Cuba, non ancora regime 
comunista. L'antintellettualismo, l'uto
pismo, il legame tra vita individuale e 
lotta politica sont> tutti ingredienti che 
in maniera informe confluiscono in un 
atteggiamento di pensiero che tuttavia 
riesce ad individuare le « giuste batta
glie • in quella società, in quel momen
to. L'appello di Mills, all'inizio del ses
santa, per una rinnovata analisi della 
natura della società matura dopo alcu
ni anni in alcuni concetti teorici che 
formano le linee maestre della nuova 
posizione. 

Decidere e controllare. La democra
zia partecipatoria che viene proclamata _,. 
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come il tema di fondo della New Left, 
secondo la quale ogni individuo deve 
avere il controllo sulle decisioni che ri
guardano la propria vita, è al tempo 
stesso un principio generale che do
vrebbe governare la società, una critica 
dell'ordine e'sistente nella quale buro· 
crazia ed organizzazioni si espandono 
sempre più e infine un principio strut
turale ispiratore dei gruppi e delle co
munità radicali. Nel SDS e nello SNCC, 
cosl come nella miriade di altri comi
tati ed iniziative che pullulano nel pae
se, le persone che vi sono coinvolte 
cercano di applicare la filosofia parte
cipatoria sia al proprio interno che co
me indicazi6ne per il resto della socie
tà. All'interno si chiede che gli uffici 
centrali siano aboliti, che i leaders sia
no cambiati a rotazione, che i comitati 
esecutivi siano diretti e non dirigano i 
gruppi di lavoro. All'esterno, nella or· 
ganizzazione dei poveri come in quella 
dei negri o degli studenti, occorre la
sciare la gente decidere per se stessa, 
non imporre ideologie o visioni dcl 
mondo, non additare obiettivi di lotta, 
ma soltanto essere capaci di suscitare 
partecipazione e interesse in tutti gli 
aspetti nei quali si articola e si realizza 
la vita dell'uomo. L'ideale libertario 
sembra percorrere il « Movimento » 
con la indicazione di fondo della co
struzione delle « strutture parallele » 
che devono crescere in una rete sem
pre più ampia fino a prefigurare la 
« nuova società ». Lo spirito della co
munità, in opposizione alla natura stes
sa di una organizzazione « non è il fat
to che delle persone stiano insieme per 
perseguire questo o quel fine, ma piut
tosto per far fronte insieme a qualsiasi 
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vietnam senza ferie 
J ohnson, prima di entrare In clinica 

per il controllo medico (ne salterà 
fuori on rilancio per la corsa presi
denziale oppure la rinuncia definitiva?), 
ha minacciato apertamente di ripren
dere la scalata militare flel Vietnam 
se I guerriglieri lanceranno nuove of
fensive. 

A Parigi la delegazione nord-vietna
mita ha detto con chiarezza che I di
scorsi sulla • reciprocità • sono Inutili 
fin quando gli americani non riconosce
ranno Il Vietcong e non apriranno trat
tative con I combattenti. Se Johnson 
riterrà Il Nord-Vietnam • colpevole • 
potrà ordinare Il ritorno del bombar
dieri su Hanoi e Halphong ma non ci 
saranno atti di resa. Se mal, Il con
flitto si allargherà. 

Il ministro Debré ha avvertito che, 
In base alle Informazioni del governo 
francese. I pre-negozlatl fallir-anno ee 
entro un mese - cioè dopo le con
venzioni americane - non saranno ces-

BERKELEY: il leach·in 

cosa la vita possa portare» (Staughton 
Lynd in Dissent, estate 1965). 

Una siffatta indicazione di rivaluta
zione del momento esistenziale della 
vita rispetto a un'etica del lavoro o del 
successo assume particolare rilievo nel
la società americana in cui la filosofia 
operazionista, che identifica ogni atto 
dell'uomo con una operazione tesa a 
raggiungere un certo obiettivo, domina 
il meccanismo sociale e i prevalenti va
lori culturali. Le Free Universities e le 
Community Unions, le Free Churches 
e le Free Schools pongono l'accento 
sulla forza creativa dell'intelligenza che 
si libera nell'uomo nel momento in cui 
è associato con altri, piuttosto che nel
l'obiettivo di « istruire », « produrre», 
« diffondere la religione». L'Under
ground Press, il Free Teathre e i mezzi 
di comunicazione chiamati Newsrt:el, 
riflettono gli aspetti della vita della 

satl definitivamente I relds aerei sul 
Nord-Vietnam. Hanoi è più cauta, e Pa
rigi non ha titoli per parlare a nome al
trui, ma tale convincimento prende con
sistenza. 

La faccenda Indegna, In quella che 
già è la sporca guerra americana in 
Vietnam, è che laggiù si debba conti· 
nuare a morire In attesa che le parate 
elettorali del due partiti. a Mlaml Beach 
e a Chicago. abbiamo dato una fisio
nomia alla futura politica asiatica de
gli Stati Uniti. Ancora non è chiaro se 
arriveranno più voti a suon di bombe 
o lasciando silenziose le maoerle di 
quel disgraziato ed eroico paese. La 
• colpa •, al solito, è di chi difende la 
propria indipendenza, e non aspetta il 
collegamento televisivo con le sale del
le convenzioni americane. 

Anche l'opinione pubblica mondiale 
è • in ferie •, e la pressione su Wash
ington si è Indebolita. Dare la colpa 
al vietnamiti, se scuoteranoo l'Inerzia 
generale e crescente, sarà Il suggel
lo massimo dellllpocrlsla. I vietnami
ti •non vanno In ferie. 

• 

nuova cultura, sono un servizio per il 
«movimento i., piuttosto che una im
posizione di obiettivi. Tuttavia, queste 
comunità di base si mantengono al di 
qua del dominio di quella ricchezza e 
tecnologia che orientano gli Stati Uniti 
v_e~so un welfare-warfare state. L'oppo
s121one a queste forze autoritarie si 
manifesta anche come protesta del mo
do in cui vengono gestiti i grandi pro
blemi del paese, in una partecipazione 
ideale e di lotta per il loro mutamento. 

Il Black Power. E' il maturare della 
riflessione teorica sulla natura della so
cietà americana, insieme con il deterio
rarsi della situazione politica e sociale 
del paese, che determina una svolta 
nelle campagne e nella azione della 
New Le/t, verso posizioni più radicali. 
I due momenti chiave di questa svolta 
possono essere individuati negli avve
nimenti che ebbero luogo con la con
venzione democratica dell'estate 1964 
e con l'inizio dei bombardamenti dcl 
Nord Vietnam nel febbraio 1965. Alla 
convenzione di Atlantic City per la no
mina di Johnson come candidato presi
denziale, al Mississippi Freedom Demo
cratic Party, che rappresentava i negri 
e costituiva il faticoso punto di arrivo 
di quattro anni di campagne integrazio
niste nel Sud, venne offerta dalla mac
china del partito democratico, auspice 
il vice presidente Humphrey, il rico
noscimento simbolico di due delegati 
mentre si accreditava ufficialmente l'in: 
tera delegazione razzista. La delusione 
nei riguardi dei liberals che propone
vano l'accettazione del miserevole ri<:o
noscimento fu enorme. Mentre anche 
Martin L. King e Bayard Rustin, pre
occupati della costruzione di una « coa
lizione» con l'ala riformista dei demo
cratici, consigliarono di accettare l'of
ferta, tutti i giovani leaders, come Ja
mes Forman e il prestigioso Robert 



Parris, che erano stati i veri artefici 
dell'organizzazione e del risveglio dd 
Sud, rifiutarono decisamente il com
promesso. Si può dire che da quel mo
mento nasce lo slogan del Black Power 
con la crisi del movimento per i Diritti 
Civili e la perdita definitiva di ogni 
fiducia ndla validità di un'azione dal
l'alto e attraverso i tradizionali canali 
politici. 

Black Power deve essere considerato 
soltanto come uno slogan che fa da 
ombrello alle rivendicazioni di autode
terminazione dei negri ad ogni livello 
- da quello economico a quello cul
turale, dalla riscoperta di una identità 
con i popoli africani alla conquista di 
un originale ruolo sociale - e una tale 
posizione si distingue dalla New Left 
nella misura in cui prende forma ed 
emerge un autonomo movimento di li
berazione fatto da neri per i neri. Ma 
un siffatto sviluppo del Black Power, 
con la recentissima proposta della co
stiruzione di un partito nazionale di 
tutti i progressisti negri, il Black Pan
ther Party, risponde proprio con la sua 
autonomia e separazione (cosa diversa 
e distinta dal separatismo) alla impo
stazione teorica cresciuta nell'ambito 
dei radicali per la quale occorre « la
sciare la gente decidere per se stessa • 
e riconoscere l'autonomia di interessi e 
obiettivi che comunità, gruppi, mino
ranze o classi di sotto privilegiati si 
pongono nella particolare situazione 
storica nella quale si vengono a trovare. 

Se Humphrey, i liberals dcli' ADA e 
la macchina democratica -avevano po
sto le condizioni per la crisi del movi
mento per i Diritti Civili ed il passaggio 
da una posizione « integrazionista » ad 

Nsw YollK: la caccia al pacifista 

una « separatista », sarà il presidente 
Johnson che con la escalation della 
guerra in Vietnam a determinare la cre
scita del movimento per la pace, della 
opposizione al militarismo e il più re
cente movimento anti-leva. Febbraio 
1965, inizio dei bombardamenti del 
Nord Vietnam e contemporaneo pro
gressivo aumento delle truppe america
ne in Vietnam dall'originale corpo di 
14 .000 « consiglieri • (estate 1964) 
agli oltre mezzo milione di soldati di 
oggi. La protesta cresce non solo come 
opposizione alla guerra ingiusta e im
morale, ma con la sempre maggiore 
consapevolezza che l'intervento nella 
piccola nazione asiatica segue la logica 
della politica estera americana di « con
tenimento » e di divisioni del mondo 
in sfere di influenza, nonché le conse
guenze di una economia fondata sulle 
produzioni di guerra. Le università di
vengono quei centri di critica radicale 
indicati dai programmi dell'SDS, ed è 
proprio dal corpo delle istituzioni inte
grate che nascono i gruppi di opposi
zione. 

Gli intellettuali fumano appelli, ma 
è pur sempre la massa dei « nuovi ra
dicali• che attua nelle strade e nei 
campus una crescente pressione. Anche 
la posizione nei confronti delle parti 
in guerra si radicalizza, con la progres
siva identificazione di una sezione del 
« movimento » con i vietcong (Movi
mento del 2 maggio) e la richiesta del
l'immediato ritiro da parte degli Stati 
Uniti. E' significativo sottolineare a 
questo riguardo come anche un radi
cale intransigente e di rigorosa forma
zione nonviolenta ( quacquero) come 
Staughton Lynd, certamente la perso
nalità più significativa in termini di 
contributo intellettuale e di azione di
retta della New Lef t, guarda alla azio
ne rivoluzionaria dei vietcong in ter
mini propri dei « nuovi radicali i., as
solutamente privo dei consueti cliché 
antimperialisti, cosl cari alla vecchia si
nistra. Quello che Lynd sottolinea nel-
1 'azione del Vietnam del Nord e dei 
vietcong è la necessità di ricorrere alla 
violenza come puro fatto difensivo con
tro un'altra violenza aggressiva, e non 
l'indiscriminato uso di qualsiasi mezzo 
per la rivoluzione. « La loro guerra 
(del Vietnam del Nord) ha due caratte
ristiche che sono comunemente asso
ciate con la non violenza: essi cercano 
di costruire una nuova società al tempo 
stesso che combattono, e presagiscono 
un futuro che includa i loro attuali an
tagonisti (vietnamiti e americani) come 
partner e fratdli » (S. Lynd e T. Hay
den in The Other Side, p. 164, 1966). 
( 2. continua ) 

MASSIMO TEODORI • 
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ISRAELE 

la nira 
in algeri 

L a graziosa hostess Nita Avnicli, 
ritornata in Israele dopo i quattro 

giorni passati presso i « pirati » algeri
ni che avevano captato l'aereo di linea 
della « El-Al » partito da Roma il 23 
luglio, ha raccontato che le condizioni 
di detenzione (rimangono ad Algeri, 
con l'aereo, tuttora, 12 israeliani di ses
so maschile, tra passeggeri e personale 
di bordo) sono buone; e che gli inter
rogatori di cui i prigionieri sono og
getto sono stati condotti con correttez
za, almeno nei confronti delle donne, 
ma con assurdità sentimentali che ra
sentano il comico o l'operetta. Si di
rebbe che tutta la faccenda non sia che 
un'eco, melodrammatica e ottocente
sca, eleografica e ingenua, della Italia
na in Algeri. Le è stato chiesto, per 
esempio, se ha un amico, e com'è; e 
l'interrogatore algerino le ha dichiara
to, a un certo punto, che non si in
tendeva ormai più rilasciarla e che 
quindi la bella Nira sarebbe stata ob
bligata a sposarsi, e subito, con lui. 

Durante il volo, uno dei piloti israe
liani si era accasciato, ferito, su una 
poltrona mentre veniva servito un caf
fé a bordo; una goccia di sangue gli è 
caduta su un piatto e uno dci « rapito
ri » arabi vi ha intinto il dito; lo ha 
poi succhiato dicendo: « sangue di 
ebreo, com'è dolce al mio palato! » ad 
alta voce. e aggiungendo « vi ributtere
mo in mare tutti, dal vostro stato di 
Israele! •; e poi però subito: «ma no, 
noi vogliamo la pace, noi siamo i vo
stri cugini semiti ... •. Sense of humor, 
o millanteria? 

Un richiamo al Sudamerica. Tutto 
ciò potrebbe suggerire (oltre al para
gone con il melodramma ottocentesco, 
la pirateria galante dei nordafricani
andalusi o certe romanze epico-liriche 
di sapore medievole) anche un richia
mo a un altro ambiente politico-lette
rario: il Sudamerica e i suoi generali e 

-+ 
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anche la morte eroica di « Che » Gue
vara e la rivoluzione di Fidcl Castro: 
un certo tipo dt folclore negro, afro
iberico a cui si accompagna un duro 
confronto tra le società dei sottosvi
luppati con i loro complessi antimpe
rialistici e il mondo anglosassone dei 
iels e dei conSt1m1. Non è un caso che 
l'esempio, di come ci si impadronisce 
a mano armata di un aereo civile e lo 
si fa dirottare verso un paese a regime 
« rivoluzionario J> è venuto, ai tre ara
bi del « Fronte di liberazione palesti
nese » e agli algerini che li hanno asse
condati (o forse mandati), dalle pre
cedenti catture di aerei civili americani 
dirottati a Cuba e sulle isole dei Ca
raibi. 

E qui il discorso, d.1 melodramma· 
tico, diviene scrio. I.a Stampa ha pro
clamato inaccettabile per la «civiltà» 
europeo-mediterranea che i sistemi 
americano-cubani vengano trapiantati 
come metodi di lotta politica, al di 
qua dell'Oceano Atlantico. Non c'è 
dubbio che - dal punto di vista delle 
« convenzioni » aeree e civili sulle qua
li si basa la nostra vita e la nostra si
curezza nei viaggi celesti e terrestri -
il fatto è più che deplorevole; cd è nel
l'interesse di tutti, israeliani, europei e 
anche arabi, di liquidare al più presto 
l'incidente e restituire alla « El-Al ,. 
l'aereo e alle famiglie i « prigionieri ,. 
del tutto innocenti. Ln tattica degli 
« ostaggi » e dei « ratti » ci riporta alle 
Sabine o a Lindberg, ossia al limite di 
quella società primitiva che a Roma si 
è estinta al tempo della prima Repub
blica se non già con Num;t Pompilio, 
e che in America anche i films western 
ci descrivono come sorpassata. 

Ma che fare se gli algerini, che do
potutto si sentono nncora orgogliosi (e 
non possiamo, neanche noi israeliani, 
dar loro tono) di aver vinto una loro 
giusta guerra di nutoliberazione anti
colonialista - e non in terre lontane 
ma ai bordi st~si del « nostro » mare 
Mediterraneo! che fare se essi invoca· 
no a loro favore una tattica di guerra 
«non convenzionale»? Il discorso è 
poco dissimile da quello fotto qualche 
mese fa su queste stesse colonne, a 
proposito dei « partigiani • arabi di 
El-Fatah, che gli israeliani definiscono 
« terroristi » o « guastatori ». 

La titorsione è inutile. Dal loro pun
to di vista hanno certo ragione gli 
israeliani: il terrore e il guasto a civili, 
a popolazioni civili e a installazioni ci· 
vili, ~ un'arma non solo « non conven
~donale,. ma indegna. Se gli isrneliani 
accettassero la sfida (e lnrghi strati del
la popolazione, di destra ma anche di 
estrema sinistra, propugnano questa so-
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luzione se l'aereo non verrà restituito 
nei prossimi giorni), ossia se si accet
tasse la teoria degli algerino-siriani, 
che si tratta di una guerra totale in cui 
ogni mezzo è lecito e che i confini della 
lotta israelo-araba non sono soltanto 
sul Giordano ma anche nei cicli e ne
gli aereoporti di tutto il Mediterraneo, 
non sarebbe difficile, per gli aviatori 
israeliani, bloccare tutte le flotte aeree 
dei paesi arabi e forse portare in poche 
ore tutti gli aerei « nemici » arabi al-
1 'aereoporto di Te! Aviv. 

I giornali israeliani han ricordato, a 
questo proposito, non soltanto il « ra
pimento » di Eichmann in Argentina 
nel 1960, aeroportato a Giaffa (in una 
caricatura sul quotidiano Ila Arel.t, si 
vedeva l'ex capo dei servizi di sicurez· 
za, Issar Arel, offrire le sue esperienze 
e consigli al perplesso Abba Eban che 
insiste - conformemente alla sua li
nea politica - per agire, anche in que· 
sto caso, solo attraverso le Nazioni 
Unite); ma che le piccole flotte aeree 

,di Algeria, Egitto, Siria, Libano, Gior
dania, ecc., non dispongono nemmeno 
di un aviogetto 707 come quello cat
turato, ma al massimo di qualche « Ca· 
ravelle ». E ciò non si dice certo per 
vanteria, che sarebbe fuori luogo; ma 
per dimostrare facile e fattibile una ri
tor.>ione, che peraltro metterebbe a 
soqquadro gli aereoporti di Roma, 
Marsiglia o Atene: ne vale la pena? 

Per questa medesima ragione, per 
non accettare e riconoscere il « terro
rismo » o il « piratismo » come arma 
legittima, sia pure « arma non conven
zionale », e non portare il conflitto 
arabo-israeliano a un livello aereo-civile 
e a confini mediterranei (ulteriormente 
estensibili!), la Croce Rossa Interna· 
zionale non ha accettato la proposta 
degli algerini (e del « Fronte di Libe
razione Palestinese • di ispira1jone egi
ziana) di scambiare i 23 passeggeri 
(senza le donne, sarebbero solo 12) 
dell'aereo «El-Al» con altrettanti « gua
statori» di El-Fatah (di ispirazione si
riana) detenuti nelle prigioni israelia
ne. Anche la stampa sovietica (ma non 
la diplomazia sovietica) ba sostenuto 
questa pretesa. Ma accettarla signifi
cherebbe dare il via a una escalation 
pericolosa a tutta l'Europa. Anche se, 

in questo caso, l'attuazione dello scam
bio sarebbe facilissima, l'accettazione 
del sistema degli « ostaggi • potrebbe 
costituire un incoraggiamento a ulte
riori piraterie. Senza contare che -
quali che siano i loro moventi patriot
tici e per giustificate che si possano 
riconoscere le mete dei « guastatori » 
di El-Fatah - essi sono stati fermati 
e quindi imprigionati con vere armi in 
pugno. 

Le condizioni della riconciliazione. 
Se anche l'episodio - e ce lo auguria
mo - verrà risolto tra breve, esso è 
destinato a far rillettere 'sia i militari 
che i politici su altri punti. Non si 
tratta tanto di bandire la strategia del 
ratto o di metterla fuori della legge 
che regola l'aviazione internazionale; 
legge che vale oggi nei cieli dei Caraibi 
e anche in quelli che han visto le guer
re dei Cartaginesi, le gesta del Cid e 
quelle di Ben-Bella. Le rivolte « irre
golari » e le contestazioni degli « irre
golari • nascono dalla constatazione dei 
vinti e dei più poveri che in un con
flitto tra « regolari » e con armi « re
golari » la superiorità è tutta da una 
sola parte. La vittoria israeliana, com
pleta e assoluta, di un anno fa ha crea
to negli arabi un complesso di umilia
zione e di frustrazione pericoloso. E, 
d'altro canto, il dislivello (crescente!) 
tra l'economia, di qua, in via di satol
lazione e di moralità consumistica, 
americano-israeliana, e la protesta (crc
$Cente ! ) del sottosviluppo arabo-sud
americano di là ha i suoi aspetti che 
non si devon sottovalutare. Gli arabo
iberici hanno una loro fantasia e una 
loro galanteria e una loro cavalleria, 
che appare assurda alle civiltà « per 
bene•, e democraticamente ordinate, 
degli anglosassoni e - per loro in
flusso, oggi - di tutto l'Occidente. 
Ma una pace e una riconciliazione po
trà venire solo se Israele con una co
raggiosa svolta a sinistra riuscirà a ri
convertire la sua funzione propulsiva 
di avamposto dell'Europa, nel campo 
economico non meno che in quello cul
turale, in funzione antimperialistica e 
filo-araba; ossia filosemitica in senso 
etimoloRico. 

LEO LEVI• 



BEI.LINO: la marcia degli studenti 

SINISTRA TEDESCA 

LA LEZIONE DI MAGGIO 
L' oppos!zione ~traparla~entare, 

il movimento di contestazione an
ti-autoritario della Germania Federale, 
è in crisi. I fatti di Parigi, anche se 
la loro importimza non viene sottova
lutata dalla sinistra tedesca, hanno avu
co un effetto demoralizzante. Le barri
cate, la crisi del gollismo, lo sciopero 
generale, tutto ciò che ha fatto entu
siasmare gli animi della nuova sinistra 
europea, è avvenuto in un periodo di 
lotta, in Germania, caratterizzato da 
una sconfitta (approvazione delle leggi 
d'emergenza) e da successi parziali sul 
piano della mobilitazione di massa (oc· 
cupazioni e scioperi in quasi tutte Je 
università, scioperi di carattere politi
co in molte fabbriche dell'Assia). L'il
lusoria speranza di poter « fare come 
in Francia» ha avuto come conseguen
za immediata ]a demoralizzazione di tut
to il movimento extraparlamentare. 
Dalla crisi, però, sono nati anche gli 
spunti per un processo di autoriflessio
ne che cominciA già a dare i suoi frutti 
positivi. 

L'opposizione alle leggi sullo stato 
d'emergenza aveva costituito per diver
si anni, insieme al movimento di pro
testa contro l'aggressione americana nel 
Vietnam, un fattore primario di mobi-
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litazione e di unità per le forze della 
sinistra democratica e socialista ne1la 
RFT. Sconfitta sul piano legislativo, 
questa opposizione genericamente uni
taria è stata costretta ad un necessa
rio processo di chiarificazione e scis
sione, ormai manifesto nella stessa 
«marcia su Bonn» dell'l 1 maggio. 
Mentre dalla tribuna degli oratori cer
ti « notabili » della sinistra sindacale 
e socialdemocratica ripetevnno i vecchi 
appelli alla coscienza dei deputati del 
Bundestag, proponendo come misura di 
lotta il boicottaggio eJettorale dei par
lamentari favorevoli alle leggi, la sini
stra studentesca e giovanile reagiva, a 
questa riedizione del .: cretinismo par
lamentare », al grido di. « sciopero ge
nerale». La formula « dall'opposizio
ne alla resistenza », lanciata dall'SDS, 
è una sinte:.i efficace delle trasforma
zioni. in atto nella sinistra extraparla
mentare. 

Il grido « sciopero generale » :;tava 
soprattutto a indicare rottura e chiarifi
cazione rispetto alla politica della Con
federazione sindacale tedesca ( DGB ). 
Né la DGB né la sua ala sinistra, cioè 
il potente sindacato dei metalmeccani
ci con a capo Otto Brenner, avevano 
mai preso sul serio il rifiuto di qual-

Blt.ANDT 

sias1 legislazione eccezionale, limitan
dosi ad espressioni verbali di dissenso 
e partecipando, dietro le quinte, come 
un qualsiasi gruppo di pressione, alla 
elaborazione di progetti di legge in cui 
venisse tenuto conto anche degli inte
ressi sindacali. Integrati ormai in un 
sistema che riconosce loro una funzio
ne fondamentale e al quale essi assi
curano la lealtà propria e delle masse 
di salariati da loro controllate, i sin
dacati (a parte la DGB dell'Assia) han-
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no rifiutato e se necessario soffocato 
ogni tentativo di mobilitazione della 
base, che avrebbe pq_tuto stimolare la 
ripoliticizzazione di almeno una parte 
dei lavoratori. 

Queste cose furono dette, durante 
una manifestazione di protesta della 
DGB dell'Assia, da un rappresentante 
dcll'SDS: Hans Jiirgen Krahl, laurean
do di Adorno, che ha a Francoforte un 
ruolo analogo a quello avuto da Dut
schke :i Berlino. A differenza degli al
tri oratori, Krahl rilevò che le leggi 
d'emergenza sono solo un anello della 
catena con cui dev'essere assicurata la 
stabilizzazione del potere del gran ca
pitale e della sua burocrazia. E aggiun
se: « Da tutto questo risulta chiaramen
te ciò che la burocrazia sindacale ha 
accuratamente taciuto nella sua oppo
sizione alle leggi: non sono le leggi 
sullo stato d'emergenza ad introdurre 
una nuova situazione di violenza, ma 
questa situazione è già cominciata da 
tempo e le nuove leggi hanno solo il 
wmpito di legittimarla e di aumen
taria ». 

Una riunione a porte chiuse. Alla 
differenziazione tra sinistra sindacale e 
movimento studentesco fece seguito 
quella all'interno dell'intellighentia di 
sinistra. Durante una manifestazione 
tenutasi nell'auditorio della radiotele
visione dcli' Assia, che voleva essere 
un atto di protesta degli uomini di cul
tura contro le leggi sullo stato d'emer
genza, i nodi vennero al pettine. I di
scorsi furono molti, le analisi spesso 
acute, lo stile brillante. Parlarono, tra 
gli altri, Bloch, Adorno, BOll, Negt, En
zcnsberger, Augstein. Le proposte po
litiche, però, non andarono oltre lo 
appello ai sindacati e alla Corte costi
tuzionale, la speranza e l'augurio di un 
risveglio della coscienza politica demo
cratica. Il direttore del settimanale Der 
Spiegel Augstein alternò tirate mora
listiche contro i cattivi governanti a 
violenti attacchi contro le « illusioni ri
voluzionarie » dell'SDS, contraddette a 
suo avviso dal fatto che gli operai non 
scioperano. Una delle sue invettive, ri
volta agli studenti presenti in sala che 
lo, fischiavano fragorosamente, è estre
mamente significativa per questo tipo 
d'opposizione: «Noi siamo tanto im
potenti quanto voi, e lo sappiamo. Voi 
invece non sapete neppure questo! ». 
Apertamente dalla parte degli studenti 
si schierarono solo tre oratori: il vec
chio filosofo Bloch, il poeta e saggista 
Enzcnsbergcr e Oskar Negt. Due ci
tazioni. 

Hans Magnus Enzensbcrger: « Que
sta riunione ... ha un neo: essa ha luogo 
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sl di fronte agli obbiettivi della TV, ma 
a porte chiuse... L'avanguardia nella 
lotta contro le leggi eccezionali è ri
masta fuori dalla porta... Questa riu
nione riservata è la caricatura spettra
le di un'altra assemblea di notabili. 
Nella Paulskirche di Francoforte si riu
nirono nel 1848 alcune centinaia di 
borghesi: professori, scrittori, avvoca
ti. Fra loro non c'era un solo studente 
né un solo operaio. Sapete bene come 
andò a finire quella storia ... La lezio
ne è.chiara: non basta esprimere preoc
cupazioni, non basta la sfiducia, non 
basta la protesta. Il nostro obbiettivo 
dev'essere quello di creare finalmen
te anche in Germania una situazione 
francese». 

Oskar Negt, professore incaricato a 
Francoforte: « Non possiamo fare as
segnamento sull'opinione pubblica libe
rale, perché come fattore politico que
sta non esiste più. E non possiamo 
nemmeno più contare sul potente ap
parato sindacale. Un sindacato unitario 
è un mito, la DGB è un colosso coi 
piedi d'argilla. Qualsiasi regime auto
ritario deciso del fatto suo sarebbe pro
babilmente in grado di spezzarlo sen
za incontrare resistenza. La lealtà ver
so i partiti, che ha radici profonde nei 
dirigenti sindacali, impedisce le inizia. 
tive politiche di base e conduce nel 
migliore dci casi ad un neutrale at· 
teggiamento di attesa... Coloro, e fra 
questi moltissimi professori, che attri
buiscono alla burocrazia sindacale una 
funzione di salvaguardia della Costitu
zione, contribuiscono a creare delle il
lusioni e a generare, in fondo, rasse
gnazione. In un clima di lotta di clas
se « dall'alto», resa più acuta dalle leg
gi sullo stato d'emergenza, è possibile 
neutralizzare ogni fase, ogni discussio
ne, ogni dichiarazione che non sia im
mediatamente collegata con delle azio
ni. Io ritengo probabile che questi ap
parati ... vengano trasformati, nelle si
tuazioni critiche, in strumenti di indi
sciplinamento della classe operaia. Im
parare ad usare lo sciopero politico 
nelle fabbriche, nelle università e nelle 
scuole e svilupparlo in vista dello scio
pero generale è òggi l'unica forma ade
guata di organizzare subito la resistenza 
contro la minaccia dittatoriale delle 
leggi eccezionali ,. . 

Le sei tesi di Habermas. La distin· 
zione più netta, però, verificatasi nella 
opposizione extraparlamentare in se
guito alla sconfitta sul piano legislati
vo, si è avuta in seguito ad una discus
sione tra Jiirgcn Habcrmas, Oskar Ncgt 
e Hans Jiirgen Krahl. 

Ultimo rampollo della scuola socio
logica di Francoforte, fondata da Hor
kheimer e Adorno, Jiirgen Habermas, 
attualmente professore di filosofia e 
sociologia a Francoforte, è stato uno 
dei padri spirituali (con W olf gang 
Abendroth) della Lega degli studenti 
socialisti (SDS}. Nella critica all'SDS, 
che ha il compito di sottrarre all'in
fluenza dell'SDS l'ala moderata del mo
vimento studentesco, Habermas parte 
dalla convinzione che il movimento di 
protesta nelle università e nelle scuole 
stia aprendo una prospettiva per il ro
vesciamento delle società industriali al
tamente sviluppate e per la loro tra
sformazione in « una società che ab
bia per presupposto un modo sociali
sta di produzione e per contenuto una 
sburocratizzazione del potere, cioè la 
libertà politica in senso materialista i.. 

Il suo discorso - al quale diede poi 
lii titolo « La pseudorivoluzione e i 
suoi figli » - si articola su sei tesi. 

1} Lo scopo immediato del movimen
to di protesta è la politicizzazione della 
sfera pubblica (Oeffentlichkeit}. Que
sta viene oggi esclusa dalle decisioni 
politiche, riservate al potere burocra
tico e tecnocratico, e risospinta nella 
sfera privata e personale dai monopoli 
che controllano l'opinione pubblica. La 
lotta deve dunque rivolgersi soprattut
to contro gli apparati che fissano pro
grammaticamente gli interessi e la co
scienza della popolazione su eventi pri
vati e personalizzano relazioni politiche. 

2) Il movimento degli studenti uni
versitari e medi deve i suoi successi 
all'invenzione ingegnosa di nuove tecni
che di dimostrazione. Queste tecniche 
di infrazione limitata della legge sono 
fondamentalmente non-violente, hanno 
un carattere simbolico (di « gioco ,. ) e 
sono applicabili solo da giovani. Pro
vocando effetti di sorpresa e ridicoliz
zazione degli apparati burocratizzati, 
queste tecniche possono mettere in mo
to nelle masse un processo di riflessio
ne critica che colpisce un punto debo
le del sistema: la spoliticizzazione. 

.3} Il movimento degli studenti uni
versitari e medi trae origine da un po
tenziale che richiede una spiegazione 
psicologica e non economica. Studenti 
e scolari costituiscono un gruppo pri
vilegiato che lotta non per retribuzio
ni più alte, ma contro la categoria stes
sa della retribuzione, mettendo cosl in 
questione l'attuale ideologia della pre
stazione. 

4} I.A protesta degli studenti uni
versitari e medi si fonda per lo più 
su delle interpretazioni ed analisi (della 



situazione storico-politica) di valore in
certo o provatamente erronee, da cui 
comunque non si possono dedurre del
le massime d'azione. Allo stadio attua
le della ricerca scientifica è incerto se 
si possa ancora fondare sulla teoria del 
valore-lavoro una teoria della crisi del 
capitalismo. E' incerto che i contrasti 
socio-economici possano ancora accen
base, che avrebbe potuto stimolare la 
dere conflitti politici di classe (p. es. 
i negri americani sono sottoprivilegiati, 
ma non sfruttati in senso classico): 
grazie alla soddisfazione di rivendica
zioni economiche e all'istituzionalizza
zione del progresso tecnico è molto 
probabile che il conflitto di classe re
sti latente. In più è dubbio che lo 
sfruttamento del Terzo Mondo sia an
cora condizione essenziale della stabili
tà economica dei paesi industriali, dato 
che allo sfruttamento si sostituisce piut
tosto la dipendenza strategica ed una 
crescente disparità. L'identificazione 
dell'SDS con i rivoluzionari del Terzo 
Mondo è dunque priva di significato 
politico. L'azione dell'SDS non si in
serisce in una situazione rivoluzionaria 
o potenzialmente rivoluzionaria. 

5) Da una valutazione erronea della 
situazione deriva una strategia fatale, 
che a lungo andare non solo finirà ne
cessariamente per isolare gli studenti, 
ma indebolirà tutte le forze politiche 
e sociali che agiscono in direzione dt 
una democratizzazione. L'SDS cade nel
l'infantilismo di usare i nuovi « gio
chi » di protesta « giovanili » come 
strumenti di lotta rivoluzionaria, e con
fonde una lotta simbolica con una rea
le lotta per il potere. Una tale con
fusione tra i propri desiderii e la realtà 
porta al rifiuto dell'unica strategia pos
sibile, quella dell'« informazione criti
ca di massa». La tattica pseudorivo
luzionaria dell'SDS porta inoltre a ri
fiutare ogni alleanza e ogni precauzio
ne, a respingere il rispetto della Co
stituzione, che pure, malgrado tutto, 
garantisce ancora l'esistenza della liber
tà e del diritto. 

6) La tattica della pseudorivoluzione 
deve cedere il posto ad una strategia 
a lunga scadenza impostata su di un'in
formazione critica di massa. Strategia 
che va impostata sull'alleanza con la 
stampa liberale (Der Spiegel, Die Zeit, 
ecc.) e con i sindacati, senza rinuncia
re alle garanzie del diritto al quale ci 
si può ancora richiamare. Questo lo 
schema della critica di Habermas allo 
SDS. 

Un processo di chiarificazione. Nel 
suo discorso, Hebermas aveva attacca-
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to tre intellettuali senza farne i nomi: 
Hans ]urgen Krahl, «l'agitatore che, 
perso il contatto con la realtà, scatena 
un'azione dopo l'altra per soddisfare il 
suo narcisismo», Oskar Negt, il «men
tore, la cui grigia ortodossia serve a 
dare un'apparenza di razionalità ai tur
bamenti della coscienza, altrimenti in
capaci di trovare un linguaggio » e 
Hans Magnus Enzensberger, « l'arlec
chino alla corte degli pseudo-rivoluzio
nari, che, innalzatosi a poeta della ri
voluzione, continua a non curarsi delle 
conseguenze pratiche delle sue parole». 
Gli interpellati e un gruppo di intel
lettuali vicini all'SDS risponderanno, in 
un volume che uscirà a settembre, alle 
accuse di Habermas. Sulle varie rivi
ste del movimento studentesco sono ini
ziate delle discussioni a proposito del
la critica di Habermas, una critica che 
- nelle punte più polemiche contro 
i tre pseudorivoluzionari - è scaduta 
a reazione emotiva contro i tre distur
batori della manifestazione da lui or
ganizzata nell'auditorio della radiotele
visione dell'Assia. 

Già nella discussione, però, che se
guì immediatamente il discorso di Ha
bermas, l' « agitatore narcisista » e il 
« grigio mentore » presero la parola 
contro il mentore decaduto. In breve le 
risposte a Habermas: 

1) Habermas non ha compreso il 
passaggio dall'opposizione alla resisten
za: la politicizzazione dell'opinione pub
blica, vecchio obbiettivo dell'opposizio
ne extraparlamentare, lascia ormai il 
posto al tentativo di creare nuovi rap
porti di forza dovunque ciò sia possi
bile (p. es. col contropotere studentesco 
nelle università). 

2) Il punto di vista di Habermas è 
arretrato rispetto non solo ai nuovi ob
biettivi, ma anche ai nuovi metodi del 
movimento, che stanno ormai superan
do la fase della manifestazione non
violenta e non sono comunque riduci
bili ad un modello puramente formale 
di « gioco ». 

3) Che il movimento abbia una mo
tivazione soprattutto socialpsicologica 
non è una ragione sufficiente per ne
gare la consistenza politica raggiunta. 

4) (Krahl): E' falso attribuire all'SDS 
una ortodossia, come se l'SDS non 
avesse subito l'influenza di Marcuse. 
Comunque si giudichi la situazione 
mondiale (se la critica marxiana della 
economia politica non spiega più certi 
problemi è anche vero che la metacri
tica non l'ha ancora scritta nessuno), 
questa è dominata oggi dalla manipo
lazione e dal terrore, che sono feno-
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meni tipici della crisi ultima del capi
talismo. (Negt): Habermas è dominato 
da un oggettivismo teorico che, non ri
conoscendo il ruolo della soggettività 
e dell'iniziativa rivoluzionaria (diffama
ta come « volontaristica » ), finisce nel
l'asserzione «non è ancora il momen
to » sempre ripetuta ai tempi della 
seconda internazionale, e diviene infi
ne oggettivismo pratico, rassegnazione. 
Con lo pseudoradicalismo della vecchia 
SPD, Habermas concepisce la rivolu
zione come pura e semplice presa del 
potere anziché come un processo che 
passa ancora per il « purgatorio »: gli 
è così più facile dichiararla rimandata 
sine die. 

5) (Krahl): Sintomi patologici ven
gono manifestati non dall'SDS, ma dal
lo Stato con il suo grottesco impiego di 
massicci mezzi paramilitari contro qual
che centinaio di studenti disarmati: è 
lo Stato stesso a porre il problema del 
potere, a gonfiare il pericolo per poter 
scatenare una repressione terroristica. 
E' d'altronde vero che la democrazia 
egualitaria e plebiscitaria praticata nelle 
assemblee studentesce va ulteriormente 
sviluppata nel senso di un'organizzazio
ne dell'autocritica del movimento, la 
quale soltanto può impedire il decade
re dell'agitazione in manipolazione. 
(Negt): Le critiche di anarchismo e 
di spontaneismo sottintese nella critica 
di Habermas si rifanno al modello le
ninista, del tutto inattuale per il mo
vimento studentesco, di un partito di 
quadri. 

6) Krahl): l'informazione critica pra
ticata da Habermas (incontri di verti
ce con Otto Brenner, manifestazione 
alla radiotelevisione) è priva di effetti 
nell'opinione pubblica e indebolisce og
gettivamente le forze più vive della 
opposizione extraparlamentare. 

La polemica con Habermas ha mes
so in risalto ancora una volta le dif. 
ferenze tra i rappresentanti ufficiali 
della scuola sociologica di Francofor
te e i loro «figli» dell'SDS. Ma le 
sue conseguenze vanno aldilà di un 
semplice litigio in famiglia. Nata in 
un contesto di crisi, la polemica ha 
introdotto un processo di chiarificazio
ne politica all'interno dell'opposizione 
extraparlamentare che porterà, se il di
battito verrà approfondito e se si ti
reranno le adeguate conseguenze orga
nizzative, ad un nuovo stadio della lot
ta. E i risultati non daranno sicura
mente ragione ad Habermas1 ma ver
ranno certamente raggiunti con il suo 
contributo, contro le sue intenzioni. 

GIANNI BARBA • 
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GIORDANIA (1) 

il cuneo della 
guerriglia 

Amman 

O a El Salt la strada comincia a 
scendere, incassata in un paesag

gio sempre più nudo. Un~ sp~ie ~ 
caiion bianco rosato, macchiato di radi 
cespugli. L'unico verde fatto di i;xxhe 
piante o di striscie di terra coltivata, 
è nel fondo della gola, dove si raccoglie 
l'umidità di un piccolo corso di acqua. 
Quello che noi vediamo non è nemmeno 
il deserto. E' qualcosa di più. Il sudore 
che ci si appiccica addosso pesante e la 
aria immobile che respiriamo, ci danno 
la sensazione quasi fisica della depres
sione. « Guarda, siamo al livello del ma
re ,. dice Sciafrik, il giovane palestine
se che mi accompagna, indicando un 
cartello giallo piantato ad un lato del
la strada. Cerco di leggere, ma un'altra 
curva ingoia di nuovo la nostra auto
mobile. 

Ora scendiamo più rapidamente. Po
chi elementi indicano che si sta andan
do verso la linea calda del Giordano: 
la carcassa di un'auto bruciata, piccole 
pattuglie della « legione araba ,. ac
campate sotto l'ombra avara di qual
che albero, la quasi completa assenza 
di civili se si tolgono rare tende be
duine. Eppure piccoli gruppi di case si 
accoccolano in qualche angolo ombro
so e meno secco; ma sembrano de
serte. 

Le inutili rovine di Karameh. La di
scesa termina. Ancora qualche chilo
metro e di fronte a noi si apre l'oriz
zonte polveroso della v~ata de~ ~ior
dano. Siamo a 300 metri sotto il livel-
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lo del ~are, sulla precaria frontiera 
che, dall 'ultimo violento riacutizzarsi 
della malattia arabo-israeliana, separa 
oggi la biblica e orgogliosa ~ressivi: 
tà dell'esercito di Dayan dai soldati 
giordani costretti ad una scalcitante di
fensiva. 

Al di là del ponte di Allenby un 
militare israeliano agita la mano verso 
di noi sorridendo. Solo una ventina di 
metri ci separano. « Figlio di putta
na ,.. Sciafrik borbotta queste parole in 
arabo. Le ripete subito dopo in fran
cese. Vuole che anche noi si capisca. 

Dal ponte di Allenby a Karameh, il 
vilaggio che ha subito il feroce attacco 
israeliano del 21 marzo. Ora c'è un 
vuoto fatto di macerie e di silenzio. Ci 
accoglie solo il miagolare di un gatto 
impaurito. Karameh ha combattuto per 
ore, casa per casa, in una difesa osti: 
nata che ha causato molte perdite agli 
israeliaru. «Vogliamo inginocchiare la 
guerriglia» avevano detto a Tel Aviv 
e subito dopo s'è scatenata questa inu
tile quanto costosa rappresaglia. 

« Al Fatah costa assai caro ad Israe
le». Dayan dice queste parole ad una 
assemblea del proprio partito il 27 
giugno. Poco più di un mese è trascor
so dall' « operazione Kararneh ,. . Ed è 
sempre il 27 giugno, all'alba, che scat
ta un'operazione guerrigliera congiunta 
di Al Fatah e dell'OLP (le due mag
giori formazioni partigiane palestinesi) 
contro un campo militare isradiano a 
nord dcl Mar Morto. « Dopo aver dan
neggiate a colpi di mortaio e di missile 
le difese nemiche, alcune unità di fe
dayin (combattenti della guerra santa) 
hanno ripulito le difese avanzate del 
campo uccidendo o ferendo 21 soldati 
israeliani, distruggendo un cannone an
ticarro da 106 mm., una jeep e due 
nidi di mitragliatrici • afferma il co
municato emesso dalle due organizza
zioni guerrigliere al termine dell'azio
ne. Gli israeliani a Karameh è come se 
avessero sparato contro il vuoto. 

Il volto politico della guerriglia. 
« La guerriglia palestinese sta uscendo 
dalla sua primitiva dimensione terrori
stica per avviarsi a divenire fenomeno 
militare e politico. Si razionalizza smet
tendo le vesti improvvisate della dispe
rata azione terroristica, abbandona il 
grezzo nazionalismo tout court che ave
va caratterizzato il suo nascere. Tenta 
di darsi una dimensione politica incu
neandosi nelle maglie della politica 
araba con una propria personalità che 
ogni giorno di più si colora di progres
sismo. Forse arriverà anche a contestare 
ai siriani e agli egiziani la leadership 
dell'arabismo progressista. Chissà ... In 
ogni modo sta anche in questo "crear-

si" politicamente all'interno del mondo 
arabo l'importanza del fenomeno guer
rigliero in Palestina •. Il giovane stu
dente algerino - si chiama Mouloud 
ed è di passaggio ad Amman provenien
te da Damasco - coglie pienamente 
quello che anche a me sembra il lato 
meno conosciuto ma forse più impon&n. 
te della guerriglia palestinese: lo spazio 
politico, cioè, che le organizzazioni par
tigiane, e in modo particolare Al Fa
tah, stanno conquistando all'interno 
della realtà araba. Molti sintomi di ciò 
sono chiaramente avvertibili. Rivolu
zione nella rivoluzione di Debray è 
uno dei libri più letti nei campi di ad
destramento dci guerriglieri. Il nome 
di Che Guevara ricorre sempre più 
spesso nelle parole dei giovani palesti
nesi vestiti di tuta mimetica che incon
tro nelle rumorose strade di Amman, 
e con i quali a volte, superando il mu
ro di impenetrabilità che avvolge il f e
dayin (l'abitudine alla clandestisità ha 
reso estremamente diffidenti i guerri
glieri) riesco a parlare. 

Un esperto vietcong. Un altro sinto
mo dell'evolversi politico della guer
riglia palestinese è il suo tentativo di 
uscire dai confini nazionali arabi e di 
acquisire una ben definita dimen
sione internazionale. « La nostra lotta 
appartiene al Terzo Mondo. Noi non 
vogliamo sentirci rinchiusi all'interno 
dei confini arabi ma sentiamo di far 
parte di un più vasto movimento di li
berazione che lotta nel mondo intero 
contro l'imperialismo, il razzismo e il 
colonialismo >. Rafik è di Gerico, ha 
22 anni ed ha già partecipato a molte 
azioni guerrigliere in Cisgiordania . E' 
uno dei pochi commandos con i quali 
riesco ad entrare in contatto. Siamo 
seduti in uno di quei grandi caffé ara
bi che s'incontrano quasi uno di fianco 
all'altro, numerosi, nel centro della 
vecchia Amman, lungo King Abdhalla 
street. Mi parla, con calore quasi esal
tato, del Vietnam dcll'FLN algerino, 
di Malcolm X, Carmichael, del Black 
Power, di Guevara. Mentre attraverso 
le parole di Rafik si delinea, sia pure 
confusamente, la nuova dimensione in
ternazionale che la guerriglia palestine
se tenta di darsi, mi torna in mente la 
notizia apparsa qualche giorno prima 
su un quotidiano di Tel Aviv, Mllllrio, 
il quale citando fonti vicine ai servizi 
di sicurezza israeliani, affermava che, 
nel mese di giugno, un esperto viet
cong aveva soggiornato in un campo di 
commandos palestinesi impartendo le
zioni di tattica guerrigliera. 

(cont inua) 
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ROMA: la rotativa 

la stampa 
• • e I SUOI 

padroni 
Per esigenze redazionali e per di

versi impegni del nostro collaboratore 
sillmo costretti a pubblicare con ritar
do la continuazione dell'articolo «La 
st4mP" e i suoi padroni • dedicato al 
libro di Angelo Del Boca La crisi 
della stampa quotidiana in Italia e nel 
mondo. Il primo articolo è stato pub
blic4tO sul numero 28 dell'Astrolabio. 

A nche per la stampa quotidiana 
la Resistenza ha costituito una 

breve stagione. Anche qui la politica 
della « continuità dello Stato ,. ha pre
valso. Il cambiamento delle testate, 
l'allontanamento dci ' proprietari dal 
controllo dei giornali, l'epurazione dei 
vecchi quadri del giornalismo fascista, 
costituiscono poco più che una paren
tesi nella storia dcl quotidiano nel no
stro paese. Con. i~ rito.mo delle _vecchie 
testate i tradwonali padroni della 
stampa italiana riprendono il « loro 
dialogo con il ??te~•, richiamano ?el: 
le amministrazioni e nelle redaztoru 
gran pute dc:i. loro preceden~ ~llabo
ratori ristabiliscono la conunwtà del 
gio~smo ufficioso, asservito ad inte
ressi economici e sempre ossequiente 
nei confronti delle forze politiche do
minanti. 

Ha inizio la lunga stagione grigia 
dcl giornalismo italiano di questo do
poguerra. Priva di indipendenza eco
nomica e di respiro culturale, chiusa 
alle innovazioni tecniche, la stampa 

L'ASTROLABtO • 11 agosto 1968 

MESSINA: l'edicola dei /umetti 

quotidiana non è neppure in grado di che ne risulta è spesso caramelloso e 
far fronte alle normali esigenze del oleografico, un prodotto per lo più di 
mercato che nella seconda metà degli evasione (esaltazione del divismo, i scr
anni cinquanta, in seguito allo svilup· vizi sulle famiglie reali, ecc.). Ma non 
po economico e iilla elevazione cultu- mancano, anche in questo primo perio
rale della popolazione, offrirebbe altri· do del rotocalco, delle eccezioni impor
menti le condizioni per il successo di tanti (l'Europeo di Rizzoli, ad esem
giomali popolari e per un forte aumen- pio, anche dopo l'estromissione di Be
to delle tirature. Il vuoto industriale nedetti ha sempre mantenuto una re
e di mercato lasciato dalla stampa quo- lativa indipendenza redazionale e un 
ridiana sarà riempito dai rotocalchi che orientamento politico democratico). 
già durante il fascismo avevano acqui- Ma sono le diverse basi industriali, 
sito, con le esperienze di Longanesi, di una cultura giornalistica necessaria
Pannunzio e di Benedetti, una tradizio- mente più aggiornata, l'utilizzazione 
ne di rispettabilità e di anriconformi- d~llc nuove _rec~che che cons~tiranno 
smo oltre a sperimentare nuove tecni- ai rotocalchi di far fronte pnma con 
che editoriali. II boom del rotocalco na- successo. alla concor_re~a dc:lla RAI-

all,. di · d · edi · TV, e di trasformarsi pot rapidamente, sce msegna una m ustna tona- · diz. · di I · . . quando le con ioru mercato o n-
le autonoma, che guard~. alle r1chi~te chiedono, in un moderno strumento 
del mercato che sono poi 10 quel per10- della nascente industria culturale. Il 
do le richieste di una piccola borghesia quotidiano rimane invece al di qua di 
moderata e qualunquista. Il prodotto __. 
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questa linea di sviluppo, privo di una 
editoria autonoma, preso di sorpresa 
dalla televisione, schiacciato dalla con
correnza dei settimanali. 

Il muro delle centomila copie. Sono 
pochissimi i giornali creati in questo 
dopoguerra che siano riusciti a «sfon
dare• sul mercato, a conquistarsi un 
pubblico nuovo e a rompere il mono
polio delle tradizionali testate, control
late dai gruppi economici privati o ge
stite in maniera conservatrice da alcu
ne grandi dinastie familiari. Fra i tanti 
fallimenti, si contano sulle dita della 
mano le iniziative che hanno avuto suc
cesso. Fra queste il quotidiano creato 
da Angiolillo nell'immediato dopoguer
ra e che dopo le iniziali indecisioni po
litiche del suo direttore e fondatore si 
è nel giro di pochi anni caratterizzato 
come un giornale di estrema destra, 
fortemente polemico e reazionario. Cer
tamente al successo del Tempo ha con
tribuito la folta base di piccola bor
ghesia fascista esistente nella capitale e 
che si è sentita meglio espressa e rap
presentata dal battagliero quotidiano cli 
Angiolillo che dal centrista, ovattato e 
ufficioso Messaggero . Ma queste condi
zioni favorevoli non sarebbero bastate, 
senza una impostazione giornalistica 
più moderna ed efficace. 

Le altre novità riguardano essenzial
mente alcuni giornali del pomeriggio 
che, almeno a Roma e a Milano, hanno 
caratterizzato in maniera autonoma 
questo tipo di quotidiano, in preceden
za relegato alla funzione di edizione 
minore di quella del mattino, come an
cora sono Stampa Sera, Nazione Sera, 
Carlino Sera, ecc. Le innovazioni più 
importanti in questo settore si sono 
avute con la trasformazione del Cor
riere d'Informazione all'inizio degli 
anni '50, sotto la direzione di Gaetano 
Afeltra, e con l'affermarsi, a Roma, 
sotto la direzione di Mario Melloni, di 
Paese Sera e, a Milano, sotto la dire
zione cli Nino Nutrizio della Notte. Si 
tratta di tre giornali di diverso orienta
mento politico: di estrema sinistra 
Paese Sera, di tradizionale impostazio
ne moderata il Corriere d'Informazio
ne, dichiaratamente di destra la Notte. 
Ma tutti e tre si sono potuti afferma
re, superando ampiamente il muro del
le centomila copie di vendita (secondo 
i dati del libro di Del Boca, 158..522 
copie di tiratura e 126. 7.32 di vendita 
per il Corriere d'Informazione; 189.912 
di tiratura e 144.812 di vendita per la 
Notte; 167.671 di tiratura e 137.412 
di vendita per il Paese Sera), grazie ad 
una esatta comprensione delle funzioni 
dcl giornale pomeridiano e ad innova-
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zioni importanti nelle tecniche di in
formazione. 

I pochi casi che abbiamo citato, e 
che sono gli unici realmente significa
tivi, rimangono pur sempre delle ecce
zioni, capaci di dimostrare come esista 
un pubblico per iniziative nuove e, so
prattutto, per nuove e diverse imposta
zioni editoriali, ma incapaci di incidere 
profondamente nella struttura di mer
cato della stampa quotidiana. I tre 
giornali dcl pomeriggio citati hanno 
creato un loro mercato che è diverso 
da quello dei giornali del mattino. 
L'esperienza del Tempo rimane confi
nata necessariamente in una dimensio
ne regionale che è tipica degli altri più 
importanti giornali. Inoltre nessuno di 
questi quotidiani, tranne il Corriere 
d'Informazione, ha dietro le spalle pos
sibilità finanziarie e strutture industria
ll tali da consentire un maggiore sforzo 
di diffusione. 

Giustamente nel suo libro Angelo 
Del Boca individua nella assenza di 
una grande quotidiano a diffusione na
zionale una delle cause della crisi della 
stampa quotidiana in Italia. Solo una 
iniziativa editoriale di queste dimensio
ni avrebbe infatti la capacità di assicu· 
rare rilevanti trasformazioni. Molto in
teressanti sono quindi i capitoli dedi
cati dal libro agli unici due tentativi 
del genere, attenta.mente preparati sul 
piano industriale, ma che non sono ar
rivati a venire alla luce: il programma 
di trasformazione del Giorno e quello 
del giornale di Rizzoli. Ci soffermere
mo sul primo poiché la storia delle ri
nunce e dei rinvii dcl giornale di Riz
zoli si intreccia strettamente, almeno 
a partire dal 1964, con la storia del 
fallimento dei progetti editoriali del 
quotidiano di Mattei. 

Le innovazioni del • Giorno •. C'è 
stato un momento nel quale, con la 
comparsa del Giorno, si è profilata alla 
metà degli anni '50 la possibilità di 
una iniziativa editoriale capace di rom
pere il fittizio equilibrio dcl mercato e 
le deboli strutture industriali della 
stampa quotidiana. Voluto da Gaetano 
Baldacci, che lo ha diretto nei primi 
anni di vita, e dall'editore Del Duca, 
acquistato a pochi mesi dalla sua fon
dazione da Enrico Mattei per conto 
dell'ENI, il Giorno ha rappresentato il 
più importante fatto nuovo della stam· 
pa quotidiana italiana. Ricorderemo al
cune delle più importanti novità intro
dotte da questo quotidiano. Innanzi
tutto la diversità di impaginazione, che 
si rifaceva ad alcuni esempi anglosas
soni (in particolare al Daily Herald) 
era concepita in funzione cli un ampio 
notiziario di cronaca quotidiana, con 

MILANO: la sede del Corriere 

alcune delle pagine interne specificata
mente dedicate a servizi di attualità 
ad articoli di costume e a inchiest~ 
giornalistiche. In questo quadro scom
pariva la tradizionale « terza pagina i., 
sostituita da una pagina settimanale 
dedicata alJ'informazione libraria, da 
una pagina quotidiana dedicata allo 
spettacolo e da una pagina quotidiana 
dedicata all'informazione economica· 
venivano aboliti gli articoli di fondo' 
sostituiti dalla « situazione }>, un brev~ 
commento politico di non più di una 
cartella; venivano introdotti anche in 
Italia i fumetti e, soprattutto, i sup. 
plementi quotidiani, il più famoso il 
Giorno dei Piccoli, ma non meno im
portanti quelli dedicati alla donna, ai 
motori, alla televisione. 

A tredici anni di distanza le innova
zioni introdotte dal Giorno, sia pure 
lentamente si sono fatte strada, influen
zando gli altri giornali e spingendoli 
ad un cauto e graduale rinnovamento. 
Ma questi effetti si sono fermati a mez. 
za strada. Ad un certo punto della sua 
vita il quotidiano di Baldacci e di Mat
tei ha dovuto rinunciare alla sua prin
cipale ambizione, che aveva caratteriz. 
zato lo sforzo dei suoi fondatori, quel
la di diventare il primo giornale ita
liano a cliffusione nazionale. 

Questa ambizione presupponeva la 
realizzazione di un rilevante e impc. 
gnativo obiettivo industriale: la dop. 
pia edizione contemporanea a Roma e 
a Milano che consentisse una rapida 
ed economica distribuzione del giorna-



le in tutta la penisola. Il progetto, già 
tentato subito dopo la fondazione da 
Dcl Duca e poi abbandonato, era arri
vato a uno stato avanzato di attuazione 
(secondo le informazioni di Del Boca 
era già stato acquistato anche lo stabi
limento tipografico che doveva servire 
alla edizione romana). Completava il 
progetto la prospettiva di un supple
mento a rotocalco per l'edizione della 
domenica, che consentisse di far fronte 
alla concorrenza dei settimanali. Que
sti due progetti abbinati, insieme al po
tenziamento degli altri servizi e delle 
altre innovazioni, avrebbero dovuto 
creare le condizioni per realizzare quel 
salto qualitativo e quantitativo che per 
la mancanza di un adeguato impegno 
di carattere industriale la stampa quo
tidiana non aveva mai potuto tentare 
allo scopo di conquistare una più am· 
pia massa di lettori. 

Una vittoria dei gruppi non politici. 
La storia del fallimento di queste am· 
bizioni - rievocata anche nel libro di 
Del Boca - è collegata alla storia dd 
cambiamento di direzione e alla pro
gressiva involuzione della politica del
l'ENI: le polemiche dei quotidiani 
contro il diritto dell'ENI a detenere la 
proprietà del giornale; la decisione di 
Mattei dopo quelle polemiche di allon
tanare dalla direzione Gaetano Baldac
ci; la successiva morte di Mattei; l'ab
bandono prima del progetto della edi
zione romana, poi del progetto del ro
tocalco settimanale (di cui uscl un solo 
numero); il progressivo ridimensiona· 
mento di molti servizi dcl giornale fino 
alla attuale abolizione dei supplementi 
quotidiani. In definitiva questo falli
mento è stato una vittoria dei grandi 
gruppi economici e familiari che con
trollano le maggiori testate del nostro 
paese. Una voce diffusa a Roma riferi
sce di un colloquio che sarebbe avve
nuto nel 1962 fra il presidente del 
Consiglio e alcuni dei maggiori editori 
di quotidiani che chiedevano la rinun
cia ai progetti di potenziamento del 
Giorno. E' impossibile e forse inutile 
controllarne la veridicità e Del Boca ha 
fatto bene a non riportarla. Certo è 
che lo scossone che si attendeva nel-
1 'industria giornalistica italiana è man
cato ed è mancata anche, di conse
guenza, la spinta che avrebbe indotto 
necessariamente gli altri giornali ad af
frontare nelle stesse dimensioni lo sfor
zo di rinnovamento. Ne sarebbe nata, 
probabilmente, una industria editoriale 
autonoma, ma è proprio questo che i 
gruppi di controllo, pubblici e privati, 
non vogliono. 

Nato come un giornale a diffusione 
nazionale, il Giorno è rimasto in una 
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situazione anomala, privo di strutture 
che gli consentissero di diventarlo dav
vero, ma privo anche di dimensioni 
economiche alternative che gli consen
tissero di rinchiudersi in un mercato 
regionale. Del Boca informa che il 
Giorno vende in Lombardia soltanto il 
57% delle copie vendute in tutta Ita
lia (contro il 66,9% del Corriere della 
Sera in Lombardia e il 79% della 
Stampa in Piemonte). Questo equili
brio comporta altissimi costi di distri
buzione e un'alta resa di copie non 
vendute (la media di resa degli altri 
quotidiani si calcola intorno al 14 % , 
quella del Giorno intorno al 21 % ) ed 
è all'origine dell'alto deficit del gior
nale. 

Nel suo libro Del Boca riferisce che, 
secondo alcune valutazioni, il Giorno 
sarebbe costato all'ENI 20 miliardi. Si 
tratta ovviamente di una cifra non con
trollabile riportata in forma dubitativa 
e recepita da fonti che l'autore non in
dica. Ma, sempre in via di ipotesi, se 
questa cifra corrispondesse alla realtà, 
essa darebbe la dimostrazione pratica 
dell'assurdità delle decisioni editoriali 
che hanno determinato il ridimensiona
mento del giornale e la rinuncia al com· 
pimento del disegno iniziale. Si calcola, 
infatti, che proprio la cifra di 20 mi
liardi sia quella occorrente per avviare 
inizialmente un grande quotidiano na
zionale, con introduzione di tecnologie 
moderne e con edizione contemporanea 
a Milano e a Roma. Affrontando deci
samente questo impegno di spesa, la 
proprietà dcl Giorno avrebbe probabil
mente consentito al giornale di trovare 
attraverso una più alta diffusione na
zionale la propria dimensione economi
ca. La scelta ridimensionatrice avrebbe 
invece comportato, per ironia della 
sorte, l'accumularsi nel tempo in puro 
deficit della stessa spesa senza nessuna 
possibilità di raggiungere quel risultato. 

Una polemica pretestuosa. Anche 
sul piano giornalistico, naturalmente, il 
Giorno è tornato al livello degli altri 
quotidiani, i quali proprio dalla sua 
comparsa erano stati spinti al rinnova
mento degli impianti e a qualche inno
vazione nelle tecniche di informazione 
(fotografie più grandi e più nitide, pa
gina economica, maggiore spazio alla 
moda e allo spettacolo, rubriche su ar
gomenti di interesse vario, ecc.). Men
tre questo si verificava nelle l\ltre te
state, il Giorno faceva dietro front: la 
situazione veniva riempita di nuovo 
con lunghi articoli di fondo, il ridimen
sionamento redazionale impediva l'am
piezza del notiziario per la quale era 
stata concepita la nuova impaginazio
ne, i supplementi venivano via via pri-

Cronache 

ma ridimensionati e poi abbandonati. 
Sul piano interno si determinava in

tanto un equilibrio di potere assai si
mile a quello della RAI-TV con una 
direzione aziendale affidata all'ex capo 
del personale dell'ENI, Restelli, uomo 
legato agli ambienti clericali lombardi, 
e la direzione giornalistica affidata in
vece al socialista Italo Pietra e all 'ot
timo giornalista Angelo Rozzoni che è 
stato fin dall'inizio uno dei creatori del 
giornale. All'interno della redazione la 
cronaca politica quotidiana è affidata 
ad uomini di fiducia degli ambienti di 
governo e di partito della DC, mentre 
giornalisti laici, socialisti o indipen
denti (Umberto Segre, Enzo Forcella, 
ecc.) sono i più autorevoli editorialisti 
ed altri (il più noto fra tutti Giorgio 
Bocca) impegnati in servizi speciali, 
che restano la migliore produzione 
del giornalismo quotidiano in questo 
campo. 

Il carattere pretestuoso delle pole
miche contro la proprietà giornalistica 
di un ente pubblico è provato dal fatto 
che quelle polemiche sono rientrate ra
pidamente dopo che il Giorno ha ac
cettato di non superare i limiti fissati 
dai padroni della stampa italiana. Fra 
questi padroni, in perfetta armonia, è 
entrato del resto ormai di pieno dirit
to e senza contrasti anche il settore 
pubblico dell'economia. Come ricorda 
anche Del Boca, i giornali parastatali 
sono ormai quattro e tre di questi com
pletamente controllati dalla Democra
zia Cristiana. Non sappiamo quale sia 
il terzo, ma sappiamo che gli altri due 
sono il Mattino di Napoli e la Gazzet
ta del Popolo di Torino, entrambi di 
proprietà di due banche di interesse 
pubblico. Ma anche cos} il quadro dei 
padroni della nostra stampa quotidiana 
non è completo. Bisognerebbe spingere 
lo sguardo alle entrate pubblicitarie 
che condizionano in maniera crescente 
i bilanci dei quotidiani, e soprattutto 
a quelle che vanno sotto la strana voce 
di « pubblicità redazionale ». 

GIANFRANCO SPADACCIA • 



GIUSTIZIA 

dopo 
braibanti 

L • ..,,....... condanna che ba 
mlpito Aldo Bnibmiti ba rotto il 

amenJe attegi•mano cli attaa, di 
cautela e di imbanao che aveva cir
condato il plOCellO durante il 1UO svol
simmto. E' stato fin1lmente chiaro, al 
cli Jà dell'cmoaoac p10VOCAta dalla vi
cenda umana e pcnonale dcl condanne
to, che l'•lt1tt Br.;ba1i act~ 
cli carattere amcralc e · "ude in
quietanti minec:ce che vanno ben oltre 
il cuo pudiziario. Ma ncll'droatarli 
con dedaionc, ~ llCllUDO pcnai 
poterli estendere UD clima mcdievolc 
da CKcia alle streahe, ai deve tuttavia 
ritornare al linaofu cuo c:be la e.orte 
d'Aaailc ba col1 ingiuatammte conclu
so, lllicunre una magiore poui-
bili.lt. • di . . del 

111 U Yer11 apctU proc:ca-
IO, 1n11imre attentammtc - in vista 
dell'appello - l'istruttoria e lo nol
simmto dcl clibettimento, cercando di 
fare piena luce sui fatti lui quali si ~ 
fondata l'll«Ula, sia pubblica che pri
ftta. A questo ICIOpO ai ~ nolto UD di
bettito pubblico, preuo la sede del 
patito ndicale, cui banno putccipeto 
F.mo Bnibuti, che ~ stato il prind
pile IOltenitare della caUM del &ateDo, 
e molti tatimonL I fatti che ne SODO 
emersi banno evidentemente impzellio.. 
DltO anche alcuni aiomali che in ple
cwlmn avevano psomouo la campa· 
... di lind:. c:mtio Braibanti, te 
ali articoli ti al dib.ttito banno 
avuto questa volta un tono e un eon
tenuto diversi. 

A questa prima iniziativa altre ne 
IODO le&Uitc. Ricotdmemo in putico.. 
lare la aottolc:rizione laadata da alcuni 
amici di Bnibmiti -tenere le ape. 
se della difcu e dJì:' camP'IM di opi
niaae; le tlUIDelOle dicbianzioai. e i 
documenti pubblbti da P## Sn. do
po Ja IClllellla; l'miliadft di UD pap
po di penomlitl di llidale ICI alcuni 
anocad il compieo di studiare 1e ed
sumo ali estremi per nemaa11 ~ 
irpJi aia contro i N1F ClllMbili delle -.» 
--... li cimai di Aldo Bni
bati e di GianaDi Sa&atello c:W n
pkori di qmat'aldmo, • CCllltl'O • 
..-bWtl di ....... eon..,..._..., aa:Gl'iendo 
UD eppelJO Jenciato dlJran. Y.., 
MelllDi e eia Man:o Pawlll, 1ID pap
P di tnnta deputali di tutti i pudtl 
della linlltn, • di perno ci.e di • 
polilimae, bmno preemtato alla C:.... 

ra UD progetto di legge per la abroga· 
zione dell'art. 603 del Codice Penale 
che disciplina il reato di plagio (fra ali 
altri firmatari l'ex Presidente della 
Commissione affari costituzionali Re
nato Ballardini, il Vice Presidente del
la Camera Lucio Luzzatto, i comunisti 
Nilde Jotti e Spagnoli, i socialisti For
tuna e Usvardi). L'AstroUibio ba già 
pubblicato UD primo articolo di com· 
mento alla sentenza, e UD altro articolo 
del scn. Adriano Ossicini che ba trat
tato gli aspetti del processo attincoti 
alla sua pmfeuione di psichiatra e alle 
sue funzioni di perito di parte. Comin
ceremo ora ad esaminare alcuni upetti 
di questa sinaolare istruttoria e di que
sto complcsao processo. 

Um ........._ 80ipetta. L'atto da 
cui ba inizio l'istruttoria Braibenti è 
una denuncia priwta, presentata dal 
padre di Giovanni Sanfratello il 12 ot· 
tobre 1964 alla Procura della Repub
blica di Roma. Non ~ la denuncia di 
un pedre disperato che ricorre alla pu· 
stizia come extre11111 ratio per IOttrarre 
il figlio alla violenza e al sequestro cui 
lo costringe- come~ scritto nell'espo
sto - l'c immondo filosofo». E' UD 

monumentale atto d'aa:uaa attentamen
te costruito coo oltre venti pyine di 
argomentazioni puridicbe e con oltre 
aeuanta pegine di alleaati. i. ricoltru
ziooe dci fatti e tutta l 'argomentazione 
puridica è 6nalivata a dimostrare 
l'Clistcnza dcl lato di pJaaio, per il 
quale cspliciwnmtc si chiede l'incri
mi0•zione di Aldo Bnibmiti. Poi, du
nntc il pnxeuo, apprenderemo che da 
molto tempo la famiglia aveva p~ 
duto a pedinare e a spiare Giovanni 
s.n&atefio durante il periodo della sua 
permanenza a Roma; che una penoaa 
di fiducia dci familiari aveva preso al
Joaio per oltre UD mese preuo la pen
sione dove ai trovavano Aldo Braiblftti 
e Giovanni Sanfratcllo. Adriano Oui
c:ini, che visitò in quel periodo il gio. 
nne pitto.re, ritcontrb dei tintomi di 
mmia di penecuzioae: il siavme ve
deva da per tutto perlODC che lo .... 
nno e lo pedinanno. Solo più imli 
allo •teao Ouidni .n poaibile ren
derai moto che quella e IDIDia » neva 
anche alnc apicpzioni. 

Questo è anenuto prima della de. 
mancia. Meno di due lettimane dopo 
la - ptaentaioae .. ~. il 
fntello di Giovmmi, Aamtino Seafm. 
tello, pmetl9 con la viollma aella pen
liaae iraeimtc Ml altri femj1i1rj ed ... 
ci, i....m.n.. e percuote Aldo Bnl
bmti. e npitce, tn1po.'"tandolo Yia cm 
la foaa, il Pww pittale. Destina
zione: Modena, preao una cUak:a pil
cbiatrb dli amtile nome di « Villa 
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Il contr11/lacco sul/' Isonzo 

CAPORETTO (2) 

a 
A lc une pagine assai interessanti 

della relazione ufficiale su Capo
retto sono dedicate all'inquadramento 
della situazione dell'ottobre 1917 nella 
strategia alleata, per dimostrare come 
la condotta delle operazioni italiane 
fosse largamente determinata da accor
di internazionali e da considerazioni 
politiche (pp. 27-38). Viene poi sotto
lineata l'importanza che la conforma
zione del terreno ebbe nella sconfitta 
italiana. Segue infine una ricca analisi 
delle cause propriamente militari, con
dotta con molta serenità ed equilibrio 
(pp. 38-50) ( 1 ). La relazione rileva, in 
sintesi, che l'esercito italiano era insuf
ficientemente preparato ad una batta
glia difensiva articolata: addestramen
to limitato, rigidezza eccessiva nell'im
piego dei mezzi (per es. l'artiglieria) in 
conseguenza della loro scarsezza, peri
coloso addensamento di reparti verso 
la prima linea con insufficiente predi
sposizione di riserve in profondità, ina
deguata organizzazione dcl Comando 
Supremo (causa prima della sorpresa 
strategica subita da Cadorna) e in ge
nere dal funzionamento degli alti co
mandi, che lasciava spazio a concezioni 
personali, incomprensioni e frizioni (2). 

Fin qui non si può che essere d'ac
cordo: si tratta, è evidente, di consi
derazioni non nuove, esposte però con 
autorevolezza e precisione, anche con 
nette conclusioni sulle responsabilità 
singole. Ed è certo giustificata la preoc
cupazione di allargare il discorso dalle 
cause propriamente tecniche a quelle 
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più generali, tradizionalmente indicate 
come «cause morali»: stanchezza del
le truppe, demoralizzazione incipiente 
del paese, propaganda disfattista e via 
dicendo (sulla falsariga, si badi, della 
Commissione d'inchiesta dcl 1919, an
che se con una diversa valutazione del 
peso di questi fattori). Ma c'è una 
sproporzione tra la genericità dell'esa
me che di queste cause morali fa la re
lazione (pp. 50-52) e l'importanza gran
de e indeterminata attribuita loro nel
la sconfitta. Che significato ha accen
nare a cause che « risalgono ad epoche 
remote, precedenti allo stesso scoppio 
della guerra », che « risentono della 
debolezza di azioni governative in par
ticolari circostanze; risentono delle in
gerenze nei fatti interni italiani di for
ze, interessi e volontà ad essi estranei; 
risentono delle discordie, delle contrad
dizioni • e via dicendo? Ci sembra che 
si possa parlare dell'influsso negativo 
delle cause morali soltanto sulla base 
di un documentato esame e non più 
sulla base di miti gonfiati dalla propa
ganda; se questo esame non è possi
bile (e difatti la relazione lo evita in 
quanto estraneo alle sue competenze), 
meglio sarebbe non insistere in una de
nuncia forzatamente generica, che ine
vitabilmente (certo oltre le intenzioni 
degli autori) assume il significato di un 
maldestro tentativo di annullare le re
sponsabilità specifiche dei militari. 

La storia • pura • . Sovrapponendo 
ad una seria analisi militare delle con-

L'tlrtigliere m difesa del Pill~ 

siderazioni generali vaghe e non docu
mentate, queste pagine introduttive 
della relazione commettono lo stesso 
errore di metodo che rimproverano al
la Commissione d 'inchiesta dd 1919 
anche se si propongono di attenuu.; 
le responsabilità dei militari in genere 
anziché scaricarle tutte su alcuni ex>
mandanti. Il che ci riporta al punto di 
partenza: quando la storiografia mili
tare esce dal campo tecnico per affron
tare problemi più generali, perde in se
rietà. Si badi che non intendiamo in 
alcun modo avallare l'illusione (spesso 
implicita nella storiografia ufficiale) che 
la storia delle operazioni militari P<>ssa 
essere obiettiva, mentre la storia poli
tica è comunque soggetta alle passioni 
di parte. Proprio le polemiche furibon. 
de su Caporetto sono l'evidente diJDo. 
straziane che gli eventi militari l>OSSo
no essere interpretati e distorti con al
trettanta passione che qualsiasi alt ro 
fenomeno umano. Non esiste dunque 
una storia militare «pura•, di per ~ 
esatta in quanto tecnica; soltanto, gli 
autori della relazione si muovono con 
preparazione e serenità, quindi con ri
sultati scientificamente validi (anche ae 
sempre discutibili) quando discorrono 
di cose tecniche; rivelano invece insuf
ficiente preparazione quando affroni. 
no problemi più generali lasciandOli, 
dominare da un complesso di difesa 
per cosl dire, che li porta e contrappor: 
re militari e politici in un dualisino 
monolitico e manicheistico senza • n-
s po n denza nella realtà. 



Le riserve finora espresse riguardano 
soltanto la Presentazione dei volumi e 
particolarmente l'inquadramento di Ca
poretto nella storia e nella storiografia. 
Nulla da dire invece sulla relazione 
vera e propria, condotta con molto ri
gore e sempre limitata al campo tecni
co, senza dispersioni né sconfinamenti: 
analisi delle forze contrapposte, espo
sizione critica dei piani dei comandi 
italiani, narrazione delle succes:.ive fa. 
si della battaglia, senza enfasi né esa
gerazioni. Il tutto corredato da moltis
simi documenti, nel testo, in appendi
ce e in volume a parte, e da uno splen
dido apparato di carte, schizzi e foto 
panoramiche. 

Come ho già accennato, rimarrà de
luso il lettore che cerchi notizie sensa
zionali: la relazione non presenta do
cumenti inediti tali da capovolgere o 
sconvolgere quanto già si sapeva, ed 
evita rigorosamente toni drammatici o 
celebrativi. In sostanza, con la pubbli
cazione dei tre volumi della relazione, 
l'indagine storica acquista una maggior 
ricchezza di materiale documentario e 
viene a disporre di una ricostruzione 
certo non infallibile né perfetta, ma se
ria, rigorosa e sufficientemente com
pleta, che potrà utilmente svolgere il 
ruolo di punto di riferimento per gli 
studi successivi. 

In questa sede ci sembra inutile sta
re a misurare quanto carico di respon
sabilità si faccia a Cadorna anziché a 
Capello o Badoglio per la sconfitta. Ci 
basta attestare che le critiche della re
lazione non risparmiano alcun coman
dante, anche se sono in genere accom
pagnate dall'esposizione delle circo
stanze attenuanti (3 ). 

Divergenze concettuali . A titolo 
esemplificativo, la relazione scrive che 
l'intervento dell'artiglieria italiana la 
mattina del 24 ottobre fu « slegato, di
sorganico e povero; quindi inefficace » 
specialmente in rapporto. al ~ume~o. ~ 
alla qualità delle battene dtspombth 
(p. 231 ). Passa quindi a ricercare le 
cause di queste deficienze e parla su
bito di confusione nel campo italiano: 

«Tale confusione era conseguenza di
retta delle divergenze concettuali, a 
lunghe durate fra i comandanti di mas
simo livello, circa la condotta stessa 
della dife!\a; era l'effetto di equivoci 
sugli intendimenti operativi condizio
nati da orientamenti pregiudiziali; era 
il risultato delle differenze di interpre
tazioni cui si prestava la stessa termi
nologia » (p. 232). Queste affermazio
ni piuttosto pesanti sono documentate 
con l'analisi degli ordini successiva
mente emanati da Cadorna, Capello, 
Montuori e Badoglio sul ruolo dell'ar
tiglieria nell'imminente battaglia difen
siva; ordini appunto vaghi e contrad
dittori, tanto che i comandi in sottor
dine rimasero disorientati e inattivi. 
Come conclude la relazione, «è, per i 
posteri, davvero incredibile il fatto che 
una circostanza in fondo alquanto ba
nale [sic] non sia stata chiarita e de
finita in una delle tante riunioni fra co
mandanti, che i.i susseguirono sino al-
1 'ultimo momento. Era un equivoco 
che si sarebbe potuto dissipare all'istan
te prendendo una qualsiasi decisione 
che, in ogni caso, sarebbe ~tata molto 
meno dannosa dell'incertezza » (pagi
na 234). 

Riportiamo queste frasi per indicare 
come la relazione, malgrado la pro
grammatica rinuncia alla ricerca delle 
colpe, non esiti invece ad indicare an
che duramente le responsabilità dei 
più alti comandanti. Siamo probabil
mente dinanzi ad un equivoco: ciò che 
la relazione vuole evitare è l'uso del 
sensazionale e la creazione di capri 
espiatori; è questa una reazione legitti
ma alle polemiche personalistiche che 
dal primo dopoguerra non si sono anco
ra spente. A noi poco importa dividere 
esattamente la percentuale di responsa
bilità tra Cadorna, Capello e Badaglio, e 
altri; siamo infatti convinti che Capo
retto non possa essere addebitata ad uno 
o due uomini, ma piuttosto ad un siste
ma, ad un complesso di cause anche lon
tane che occorre individuare senza cade
re in esasperazioni individualistiche. Su 
questa linea di depersonalizzazione (se 
cosl si può dire) delle responsabilità si 
muove anche la relazione - anche se 
questo o quel giudizio non mancheran
no di suscitare le proteste dei difen
sori d'ufficio (o eletti si tali) dci vari 
protagonisti. 

La relazione ci sembra quindi com
plessivamente seria ed esauriente, ove 
si prescinda parzialmente dalla intr6-
duzione. Rimane il rimpianto che de
terminate questioni siano state escluse 
perché ritenute non strettamente tecni
che o non sufficientemente documen
tate o decantate: per esempio, ben po
co viene detto sulla sostituzione di Ca-
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doma (non si ricorda nemmeno che la 
decisione del re e di Orlando di proce
dere a questa sostituzione era già presa 
prima del convegno di Rapallo e delle 
pressioni degli alleati). 

Non ci rimane che da augurarci che, 
avviata degnamente a compimento la 
relazione ufficiale, caduta quindi l'esi
genza di tutelarne la stesura riservando 
ai suoi redattori l'esclusiva nella con
sultazione dei documenti dell'Ufficio 
Storico, gli archivi militari possano es
sere largamente aperti agli studiosi, in 
misura analoga a quella degli altri ar· 
chivi dello Stato e con le necessarie fa
cilitazioni (schedari, personale archivi
stico, sale di lettura). Che la relazione 
su Caporetto sia intesa non come la 
chiusura, ma come il potenziamento 
degli studi sulla grande guerra! 

GIORGIO ROCHAT • 
(Fine) 

L'arringa del generale 

( 1) Una sola nota stonata: le crrtiche ai 
quadri concernono solo gli ufficiali di com
plemento, mentre di quelli di carriera si la· 
menta solo la scarsità numerica ( p. 41 ). V ero 
è che più avan/1 st denuncia l'insuf ficienZJZ 
qualitativa dei quadri più elevali (p. 51), ma 
rimane ugualmente l'impressione di una poco 
generosa rivalsa contro gli ufficiali di com
plemento. 

(2) E' peccato che la scaruzza di spazio 
non conunta ai redattori della relazione di 
ampltare qunte constdera:.ioni in una critica 
organica della nostra guerra di triT1ce11, crilic11 
solo acunn11ta a p. 25, dove si diu che Ca
poretto • si levava ad avvertire come fosse 
definitivamente tramontato il periodo di quel 
tipo di guerre al quale 11veva abituato il se
colo precedente, e si fosse aptrta l'era della 
guerra totale ». 

(3) Si può mdubbiamen/e lamentare che 
Capello sia staio /rallo con minor generosità 
di Cadorna, che ha diritto ad aperti ricono
scimenti. Di Badoglio si parla assai obietti
vamente, ci umbra, fino al 24-2:S ottobre, e 
1/ meno pombile per i giorni seguenti; que
sto szlen:io coinvolge anche Diaz, la cui azio
ne di comando ha rilievo notevolmente mi
nore che quella di Cadorna. 11 velato, ma 
innegabile • cadornìsmo ,. della relazione 
non giunge però a nascondere o falsare i 
/alli; si trai/a quindi di sfumature che non 
intaccano la sostanZJJ della relazione. 
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MARX 

alienazione 
e 

capitale 
Il prossimo numero della rivista Aut 

Aut (105-106) è dedicato alla presa di 
posizione della fenomenologia di fron
te alla crisi storica alluale. I.e 200 pa
gine del numero doppio rappresentano 
solo una parte del lavoro compiuto da 
assistenti e studenti nellVniversità ài 
Milano, nell'anno 1967-1968. Pubbli
chiamo un « intervento • di Enzo Paci, 
direttore della rivista, che ci sembra 
siJ1.nificativo. 

L a parola « alienazione ,. è ormai 
molto nota in Italia. Non voglia

mo fare qui una questione di prece
denza: pensiamo che il PCI non si 
comporterà come il PCF. Vogliamo pc· 
rò ricordare che il termine alienazione, 
almeno in uno dei suoi significati più 
caratteristici, e cioè nel significato di 
Verdinglichung, si è ormai per sempre 
legato, in Italia, con la fenomenologia. 
Verdinglichung vuol dire riduzione a 
cosa, vuol dire essere considerati e ma
nipolati come un oggetto, vuol dire 
sentirsi nell'impossibilità di realizzarsi 
come uomini, perché ciò viene impe
dito da un potere estraneo, potere che 
rende noi stessi estranei. Questa situa
zione e dell'essere manipolati ,. e ma
gari condotti alla morte per una ragio
ne che si ignora o non si condivide, è 
la situazione nella quale si trova oggi 
gran parte degli abitanti dcl pianeta 
Terra. Gli istituti, e gli uomini che li 
dirigono, provocando alienazione, non 
è detto che non siano essi stessi alle-
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nati. Quando si parla di alienazione si 
parla di trasfonnaz.ione dcl soggetto in 
oggetto. Il sentirsi alienati ci fa com· 
prendere che dobbiamo essere soggetti 
umani attivi e non passivi: la presa di 
coscienza dell'alienazione diventa ribel
lione « a tutto ciò che è apparato, bu
rocrazia, macchina, autoritarismo; a 
tutto ciò che spersonalizza l'uomo e 
lo riduce... a ingranaggio• (dr. L. 
BAsso in Astrolabio, 16 giugno 1968, 
pag. 17). Ciò che per ora vien detto 
ribellione, domani, con una inevitabile 
e solida maturazione, dovrà diventare 
un'organizzazione umana più forte del
l'energia atomica. Per quanto sia in
credibile, avverrà proprio cosl. E av
verrà perché usare l'energia atomica 
contro l'altro è usarla contro se stessi. 

La presa di coscienza dell'alienazio
ne è quindi l'inizio della scoperta, in 
noi stessi, di un nuovo significato della 
soggettività. E quando si parla di alie
nazione se ne parla in relazione al ri
lievo del significato dcl soggetto, nel 
senso che ha il soggetto nella f enome
nologia. Rimane dunque un punto fer
mo: la coscienza dell'importanza dcl 
soggetto per il marxismo non è deri
vata, per noi, soltanto dalla lettura dei 
Manoscritti economico-filosofici del 
1944 di Marx, ma dall'uso che di que
sti manoscritti ha fatto la fenomenolo
gia (si veda, per il primo saggio sull'ar
gomento: E. PACJ, Fenomenologia e 
obiettivazione, Giornale critico della 
Filosofia italiana, 1961; II, pagg. 143-
152). Nell'articolo citato quello che 
conta è il termine « obiettivazione ,. e 
questo termine è derivato dalla Crisi 
delle scienze europee di Husserl. E' da 
qui che si è arrivati a riscoprire e a 
dare un senso nuovo e contemporaneo 
a un famoso testo di Lukacs (dr. Sto
ria e coscienza di classe, con una intro
duzione dcl 1967 di Lukacs stesso, 
Sugar, Milano, 1967: la traduzione è 
di Giovanni Piana). 

A vrebbe dovuto essere chiaro che 
l'alienazione come obiettivazione 

e la conseguente rivalutazione dcl sog
getto non avevano nulla a che fare con 
chi sa quale idealismo, metafisico o 
no. Il punto fondamentale era la per
dita di funzione e di intenzionalità del
le scienze. Era abbastanza inevitabile 
che partendo, consapevolmente o no, 
da questa base, si finisse per scoprire 
negli istituti di trasmissione del sapere, 
là dove era più evidente, un passaggio 
di conoscenza che era, nello stesso tem
po, un'alienazione dci soggetti. Si trat
ta di una situazione di tutte le scuole 
del mondo, per cui le scuole stesse per
dono la loro funzione e le loro capacità 
innovatrici e trasformatrici e per cui 

viene a cadere l'intenzionalità delle 
scienze e della storia, si esaspera la 
crisi, e proprio nel momento della mu
sima strumentalizzazione, il soggetto 
scopre se stesso e si scopre con un nuo
vo e decisivo valore. Se vogliamo te> 
pravvivere dovremo puntare tutto su 
questo valore. 

Quando in Italia si è sentito parlare 
di «soggettivismo» a proposito di 
Marx, si è tentato di ridicolizzare la 
parola alienazione, proprio perché essa 
nascondeva la rivalutazione dcl soqet· 
to e della personalità umana. Si è an 
che detto che si trattava dcl solito ten
tativo di ridurre il Marx maturo al 
Marx giovanile, e si è ripetuto, acna 
saper bene quello che si diceva, che il 
Marx maturo era ~ scientifico», men
tre il Marx dei Manoscritti del '44 
era ancora legato all'idealismo di Hcgd 
o, comunque, immaturo. Bastava datt 
uno sguardo ai Grundrisse àer Kritilt 
der Politischen Oekonomie ( 18,7-
1858) per rendersi conto che Marx ~ 
sempre rimasto fedele al concetto di 
alienazione del 1844. Ora i G~undrisse 
sono stati tradotti in italiano; usciran
no presto, e sarà facile vedere, in que
sto testo, tutte le vie possibili indicate 
da Marx e i suoi fecondi dubbi. Per 
quello che riguarda il valore decisivo 
che dà Marx al soggetto in rapporto 
alla alienazione ricordiamo i M1111oscrit
ti del 1863-1865 (Archiv M11r-x11 1 
Engelsa pod redaktzei V. AJor•tskovo 
If [VII], Moskva, 1933, pag . .34) nei 
quali Marx scrive, con estrema chia
rezza, che l'alienazione è il « rovescia
mento del soggetto nell'oggetto». Un 
rovesciamento che si rivela come ;,,. 
versione (cfr. Aut Aut, n. 103, 1968). 
~l resto senza il concetto di aliena
zione non sarebbe comprensibile il ter
zo volume dcl Capitale (la formula tri
nitaria). La fenomenologia ha dunque 
agito in modo decisivo sul marxiamo 
contemporaneo e ha fatto sl che con il 
disoccultamcnto delle strutture 'feticiz. 
zate, riprendesse il suo peso il sianifi. 
cato della soggettività e della l>Crlona
lità umana. La cultura, da questo pun. 
to di vista, è rivoluzione: ~ l 'attiva 
scoperta di un senso nuovo della q. 
gettività, di un senso nuovo dell'UOIDo 
e questa scoperta ha una sua forza U.U: 
rcstabile che non può essere rep1eeaa 
con nessun mezzo scientifico, tecnico 0 
militare, pcrch~ è proprio la crisi della 
scienza e della tecnica che la fa IClllPft 
risorgere, anche quando, alla su~ 
sembra ormai eliminata e sembra ~ 
il « partito della paura i. abbia otte
nuto una decisiva vittoria. 

ENZO PAQ • 




