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ITER E 

il latino 
dei rimandati 

Roma, agosto. 
Egregio Direttore, la Sua 

rivista, nel numero 32 del 1 O 
agosto u.s. ha pubblicato una 
lettera della Oott. Mariella Loriga 
nella quale veniva richiesto al 
Ministro della P.I. di dare la 
possibilità di ripetere a settembre 
l'esame di latino ai ragazzi che, 
licenziati dalla Scuola Media, ma 
dichiarati "non idonei" in latino 
desiderassero egualmente prose
guire gli studi nel Liceo classico. 

A tale riguardo mi è gradito 
farle presente che, tale possibili
tà è stata concessa, fin dallo 
scorso mese di luglio, con 
apposita ordinanza ministeriale 
della quale la stampa ha dato 
ampia diffusione. 

Tale ordinanza prevede, infatti, 
che coloro i quali hanno 
conseguito il diploma di licenza 
media e non hanno sostenuto o 
superato nella sessione cJ'esame 
del corrente anno scolastico 
1968169 la prova facoltativa di 
latino, possono sostenerla in una 
speciale sessione che avrà luogo 
nei g1orn i 15 e 16 settembre 
1969, rispettivamente per la 
prova scritta e per quella orale. 

La domanda di partecipazione 
alla suddetta sessione speciale, 
corredata di un cenificato atte
stante la conseguita licenza 
media, deve essere presentata, a 
partire dal 20 luglto e fino al 5 
settembre 1969, al preside della 
scuola media presso la quale si 
intende sostenere l'esame. 

Tale provvedimento è stato 
adottato perché la nuova discipli
na dell'esame dt licenza media, 
essendo intervenuta ad anno 
scolastico inoltrato, aveva deter· 
minato di fatto la preclusione. 
per l'iscrizione al liceo classico. 
di quei ragazzi i quali si 
ripromettevano di sostenere l'esa
me dt latino direttamente nella 
sessione di settembre ora sop
pressa (ai sensi del V comma 
dell'art. 6 della legge istitutiva 
della Scuola Media) o che 
comunque ritenevano di potere 
ripetere in detta sessione l'esame 
1n questione, dopo aver perfezio
nato la propria preparazione nei 
mesi estivi 

Sicuro di averle fatto cosa 
gradita richiamando l'attenzione 
dei suoi lettori sul provvecJimen· 
to 1n questione colgo l'occasione 
per porgerle 1 p1u cordiali saluti. 

MARIO FERRAR! AGGRAOI 
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silenzio 
sugli obiettori 

Nel corso di un recente dibattito 
al senato il ~en. Carlo Levi ha 
sollecitato Rumor a dare una 
risposta alla lettera che pubbli· 
chiamo, inviata al presidente del 
consiglio dalla Lega per il 
riconoscimento della obiezione di 
coscienza. Non una parola tJ 
venuta da parte del presidente 
del consiglio. La volontà dello 
stato maggiore pesa ancora sui 
nostri governanti e impone il 
silenzio sull'argomento. Quanto 
durerà? 

Onorevole Presidente, a nome 
della Lega per il riconoscimento 
della obiezione d i coscienza, 
costituitasi, come è noto, recen
temente a Roma con l'adesione 
di un vasto arco di personalità 
del mondo politico, culturale, 
religioso italiano, le rivolgiamo 
la viva preghiera di voler tenere 
presente nella formulazione del 
programma di Governo la neces
sità che in esso sia incluso il 
tema del riconoscimento dell'o
biezione di coscienza. 

Come Le è noto, i paesi piu 
civili del mondo hanno da tempo 
adottato una legislazione in 
materia atta a consentire che il 
cittadino che per ragioni di 
coscienza rifiuta l'uso delle armi, 
non debba piu essere sottoposto 
a giudizio penale ma abbia 
appunto riconosciuto il suo 
diritto di obiettore cui fa 
riscontro l'obbligo di un servizio 
civile alternativo. Sono state 
almeno alcune centinaia di giova
ni che in questo dopoguerra 
hanno testimoniato la loro volon
tà di non uccidere scontando 
lunghe pene detentive e sono 
almeno quaranta quelli tra essi 
che sono ancora detenuti. 

Si tratta di testimonianze di 
alto valore morale e civile che 
hanno come obiettivo finale la 
pace tra i popoli e la condanna 
di tutte le guerre. La nostra Lega 
ha adottato nella riunione costi· 
tutiva alcuni documenti che Le 
rimettiamo in copia. 

Quello che Le chiediamo non è 
di impegnare il Governo a 
presentare un suo disegno di 
legge governativo (perché questo 
ritarderebbe l'iter legislativo delle 
proposte già presentate) bensi di 
includere nel programma del 
Governo un atteggiamento favo· 
revole e che le varie proposte, 
unificate, possano rapidamente 
diventare legge dello Stato e 
contengano i principi di cui 
all'acclusa dichiarazione program· 
matica. 

Gradisca l'espressione della 
nostra piu viva cordialità. 

Sen. LUIGI ANDERLINI 
Dott. FAUSTO SPEGNI 
Sig.ra EDY VACCARO 

disciplina 
e correnti 

Bologna agosto. 
Caro Direttore, vorrei riprende

re alcune delle considerazioni 
sull'articolo di Bufalini contro la 
rivista "Il manifesto" fatte dallo 
studente Franco Festa (n. 29 
dell'"Astrolabio"), il quale si 
rammaricava giustamente delle 
ricorrenti inclinazioni del PCI al 
"centralismo chiuso e ant1demo· 
eretico". oggi piu che mai 
contraddittorie con la sua politi· 
ca "esterna" e internazionale, e 
citava inoltre in modo assai 
pert inente un passo lucido e 
puntuale di la Penna sulle 
condizioni e il condizionamento 
dell'associazionismo dt s inistra 
(argomento che meriterebbe un 
discorso a parte) . Ma per quanto 
riguarda le correnti, pur ammet· 
tendo che oggi non possono p1u 
essere considerate 11 peggiore dei 
mali per i Partiti operai 1tal1anì, 
travagliati da crisi piu sottili e 
profonde, mi sembra che sia 
tuttora utile evitarne la formazio· 
ne o meglio la costituzione 
formale (nei circoli polttic1 "non 
ufficiali" s1 parla da anni d1 
corrente amendoliana), a patto 
però che s1 favorisca la massima 
circolazione delle idee, sia con 
un'autentica vita democratica 
all'interno, sia con quella pubbli· 
cità del dissenso che, malamente 
respinta a suo tempo, si è poi 
rivelata di fatto crescente ed è 
inevitabilmente cresciuta nel cli· 
ma libertario della contestazione. 

Che nonostante tale clima, 
assai poco favorevole agli inter
venti autoritari, alle censure e ai 
censori, 11 compagno Bufalini, o 
chi per esso, si assumesse 

l'ingrato compito di ammonire i 
redattori del "Manifesto" con un 
articolo pubblicato su "l'Unità" 
e su "Rinascita ("la pubblicità 
contro il dissenso" non è mai 
troppa) è cosa che rientra nella 
logica alquanto prevedibile del 
PCI ; ma che l'intero suo gruppo 
dirigente abbia condiviso in 
pieno uno scritto che non ha né 
il carattere né il tono né i lim1t1 
di una mozione o consimile 
documento, è cosa che può 
lasciare dubbiosi nel merito e 
perplessi sul metodo. Perplessità 
che diventerebbe grave preoccu
pazione in parecchi militanti, 
simpatizzanti e alleati del PCI e 
anche nella Sinistra socialista, 
cattolica e radicale (vedi "l'E· 
spresso" del 20 luglio), se dopo 
"l'ammonimento" si procedesse a 
misure amministrative o discipli· 
nari contro dei compagni comu· 
nisti di cui ben pochi mettereb· 
bero in dubbio, anche c;topo 
ripetute "chiarificazioni" buro· 
cratiche, !"'impegno militante" o 
la "passione e coerenza rivoluzio· 
naria" - al di là della misura in 
cui si può concordare o discorda· 
re dalle loro valutazioni e 
proposte. 

Un tale metodo di superamen· 
to (? I delle divergenze interne 
(che non sarebbe né "nuovo" né 
"difficile") - a parte l'auspicabi· 
le ripugnanza ad usarlo - appare 
oggi incompatibile con il grado 
di maturità democratica e di 
capacità critica raggiunto da varie 
e vaste forze non conformiste, e 
configurerebbe un tipo di regime 
di partito ancora p revalentemen
te verticistico, burocratico e 
"catechistico", verso il quale 
!"'insofferenza" si va estendendo 
nelle zone piu vivaci dello stesso 
attivismo comunista. 

E per rifarmi all'esperienza del 
PSI di solito invocata contro 1 
pericoli, certo non immaginari, 
delle correnti si potrebbe far 
presente un'altra lezione da 
ricavarne: che è assai imprudente 
e poco fecondo tagliare ponti o 
teste o "rami secchi" alla propria 
sinistra. 

MAGDA MAGLIETTA 



Rumor e Scelba 

Il VINTO DI SITTIMBRI 
I tempi dei chiarimenti sono rimessi a più logici raggruppamenti delle forze 
e tendenze di sinistra, ancor incertamente lontani se è fondata l'ipotesi che 
attribuisce ai socialdemocratici propositi di rompere le uova nel paniere. 

A fosa crisi agostana, turbolento 
dopocri:>i settembrino, come se 

sulla Roma politiCll soffiasse pruna lo 
scirocco, poi il maestrale. Settembre 
porterà pace, se non giOla sì spera 
tuttavia: ancora qualche capriccio, il 
solito round di tira e molla, un poco di 
grinta in piu, alleggerita peraltro dalla 
bella cera sempre dovuta al figliol 
prodigo, anche al socialdemocratico 
quando tomerà all'ovile, cioè al 
Gabinetto. 

Le ele.doni politiche sarebbero un tal 
guaio, inutile e pericoloso, che solo i 
gruppi minoritari interessati fanno 
mostra di volerle. Ma è una carta che il 
PSU, un po' ironico un po' minaccioso, 
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non mostra aft.,lto di voler mollare. Ed 
a giudicare dalla situazione politica ora 
aperta dalla soluzione della crisi vedute 
ottimiste sembrano mancare di giustifica
zioni concrete. 

La scissione del PSL ha portato una 
rottura brusca e crudele nella compagine 
del centro-sinistra, dando evidenza come 
forse non mai prima d'ora alle 
limitazioni della sua possibilità di azione, 
cioè alle ragioni intrinseche, e perciò 
permanenti, della sua crisi. Si è visto 
chiaro come questa sia an1ltutto una 
formula di potere, un incontro di 
potere, secondariamente un incontro 
programmatico, stentatamente e variabil
mente un incontro ideologico. Ciascuna 

delle componenti vale secondo la 
risposta umtaria che porta all'alleanza. 
E' davvero inutile, dopo quanto se ne è 
scritto, rifare l'analisi della Democrazia 
Cristiana; non ha le caratteristiche 
unitarie di un partito; è un aggregato di 
gruppi convQrgenti sull'esercizio del 
potere, potere interno, in funzione del 
controllo sulla politica di tutto lo stato. 
Quale sia la forza di questo legante si è 
visto in questa occasione: messa alle 
strette, incapace di una soluzione 
politica, la DC ha opposto alla crisi la 
risposta della sua forza unitaria. Ma è 
una reazione che ha avuto il carattere di 
una fuga verso l'uscita di sicurezza, cioè 
verso le elezioni politiche. Una fuga da 
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una scelta politica, an1.i una fuga da un 
governo col solo PSI. Acquiescenti o 
rassegnate le sinistre democristiane, 
dietro il rifiuto non stava tanto Bonomi. 
quanto la palude dorotea di° cui 
Andrcotti sembra l'esponente piu 
qualificato, fermo alla difesa da 
sbilanciamenti sinistrorsi. La condotta 
del negoziato è stata, oltre che faticosa, 
penosa, peraltro esemplare per conferma
re ancora una volta, quasi clamorosa
mente, la non capacità della Democrazia 
Cristiana di superare consapevolmente i 
limiti dcl centrismo o. dopo gli 
ammodernamenti recenti di linguaggio e 
le ambizioni di riformismo indolore, del 
neocentrismo, polivalente ma sempre 
condizionato dall'esigenza primaria del 
mestolo in mano. 

I I PSI ha reagito con giusto senso di 
dignità dcl partito, bloccando la 

precipitosa e disinvolta manovra 
Piccoli-Rumor. li nuovo monocolore che 
cosa ha di diverso'? Un po' di vernice, 
rinnovati entusiasmi sulle bellezze 
imperscrutabili del centro-sinistra, accet
tando la penitentA di una pausa di 
neutrale disimpegno. di paziente attesa. 
Gli impegni programmatici sono rimasti 
gli stessi, necessariamente lirnitati, dato 
il carattere tram.itorio dcl Governo, e 
pur già assai gravosi. .\la nella sua 
presentazione. di buona riuscita 
parlamentare, il Presidente del Consiglio 
li ha considerati come prodotto ed 
impegno non del suo partito, 
ma del centro-sù1istra, quasi 
come nuova entità categori
ca. destinata forse alla 
sacrahzzazionc. Il PSI, sia 
alla Camera che al Senato, 
ha approvato, come quello 
potesse essere anche il suo 
programma, sen1.a apprezza-
bili variazioni, salvo quella 
certa libertà di buon vicinato • 
con i comunisti, che è antica 
e ripetuta riserva della 
segreteria Dc Martino. Se si 
può osservare che si tratta di 
pochi impegni ormai di 
obbligo, e già approvati dal 
comune govemo precedente, 
non si può nascondere che le 
manifestazioni dci maggio-
renti della direzione del PSI 
hanno confennato l'impres-
sione che il partito stia 
contento entro i limiti che la 
Democrnzia Cristiana pone 
alla sua asserita volontà di 
riforma e di modernità. Se e 
quando l'evolu1lone politica 
potrà pcnnetterc di tornare a 
momenti di confronto, sarà 
pur necessario precisare 
ancora una volta quali sono i 
termini socialisti delle diretti
ve primarie di politica 
sociale, di governo economi
co organicamente dirigista, di 
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cura delle zone territoriali e sociali di 
depressione cosi come di sovraprcssionc 
urbanistica, di impostazione delle 
funzioni dello stato e dcl libero sviluppo 
della vita locale, di concezione dei 
grandi serviLi nazionali della scuola e 
della giustizia, ed infine degli obiettivi 
maggiori ed urgenti sul piano 
internazionale, a cominciare dalla 
liberazione dell'ipoteca atomica che la 
NATO fa pesare su di noi: quali sono 
dunque le linee di demarcazione che 
dividono una politica riformistica ma 
conservatrice di questo sistema, da una 
politica non di chiacchiere rivoluziona
rie, ma realisticamente ed incisivamente 
riformatrice. Tempi di chiarimento 
rimessi a piu logici raggruppamenti delle 
forze e tendenze dì sinistra. Ancor 
incertamente lontani tuttavia se è 
fondata l'ipotesi dci propositi social
democratici di rompere le uova nel 
paniere. La rottura cosi deliberatamente 
e freddamente voluta non può aver 
come sottofondo soltanto litigi interni 
risentimenti e volontà di vendetta. li suo 
falJimento sul piano organizzativo di 
base. se può aver avuto qualche effetto 
calmante sui propositi iniziali, non deve 
nascondere la portata di una certa 
larga adesione di notabili, \ alvassori e 
valletti, specialmente nei ceti borghesi 
e funzionaristici di vocazione social
democratica, sintomo probabile di 
attese. se non di piani. a scadenze 
non lontane. 

Ronw · la bacheca del "11opolo" 

L e mosse degli scissionisti, le 
dichiarazioni pubbliche dei capifila. 

i propositi trasparenti hanno dato 
motivo di chiamare in causa anche il 
Presidente della Repubblica, già capo di 
quel partito. Spiacevole e deplorevole 
cosa se mette in dubbio la sua stretta 
fedeltà, che egli stesso ha fermamente 
dichiarato, all'obbligo democratico di 
considerare legittimo motivo di 
scioglimento delle Camere solo la 
dimostrata impossibilità di costituire un 
governo provveduto di maggioranza 
parlamentare. Anche naturalmente fuori 
dcl sacro recinto del centro-sinistra. Se è 
permessa un po' di irriverenza (e di 
diffidenza) potremmo dire che la palla è 
stata rin1balzata alla Democrazia 
( ristiana, la quale, a stare alle previsioni 
attuali, al tempo della vendemmia potrà 
esser costretta a decidersi se fare il 
centro-sinistra col solo PSI. Dar retta ad 
Andreotti o a Donat Cattin. La 
tentazione di passare ormai alle elezioni 
politiche è forte (e suggerisce la 
diffidenza). E sempre con le previsioni 
di oggi, occasione e tema di scontro 
potrarmo essere le elezioni regionali e la 
loro concomitanza con le amministrati
ve. Queste hanno una scadenza certa. 
fhsata dalla legge; quelle, sempre 
secondo legge, dovrebbero essere 
concomitanti al rinnovo degli organi 
provinciali. ma subordinate alla presenza 
delle disposizioni sulla finanza regionale. 
Sarà una legge. di prossima presentazio

ne. non di facile e rapida 
approvazione, ed attendibili 
motivi pratici sconsigliano 
due convocazioni a breve 
distanza di tempo. Dunque 
larga propensione a riman
darle entrambe a primavera. 
Ma insieme chiara volontà a 
destra di silurare il varo delle 
regioni, novità istituzionale 
che incontra diffuse e non 
dichiarate resistenze. 

La morale è ancora la 
stessa: tempi ingrati e 
difficili. Agitazioni a sfondo 
politico. problematiche di 
esiti, produtti\'e forse di 
passi indietro e non avanti. 
Grandi vertenze sindacali 
delle quali i responsabili 
sperano sia possibile evitare 
deviazioni e deformazioni: 
ma anche questa è pre\'i
sio ne problematica e 
preoccupante. E la morale 
per le forze popolari e 
socialiste che vogliono esser 
vive è sempre la stessa: 
tornare alla base, trovare in 
essa e non negli apparati la 
forza e l'impulso che spi11ga 
ad azioni di largo respiro, di 
grandi obiettivi, di nuova 
morale pubblica. 

F ERRUCCIO PARRI • 



UN TE DEUM DOPO LA BUfERA 

Il gruppo dirigente Dc 
ha ritrovato nei giorni della 

crisi una fittizia unità. 
Ma reggerà 

al momento delle scelte? 
I problemi da affrontare 

sono molti, e prescindono 
da quelli posti 

eh iassosa mente 
dall'esiguo drappello 

socialdemocratico. 
Sopravvalutare l'importanza 

degli scissionisti 
può rivelarsi un alibi 

o un grosso errore politico. 
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Moro 

R orna. Adesso che si 
ritrovano tutti assie

me , ordinati e composti e 
sorridenti per la foto 
ricordo del nuovo governo 
monocolore. i boss delle 
varie correnti democristiane 
non possono non tirare un 
respiro di sollievo. Sono I i. 
ottanta personaggi di vario 
calibro, ognuno con la sua 
brava poltrona, con la sua 
brava fetta di potere, per 
una duplice cerimonia che 
si svolge nell'ombra discreta 
di palazzo Chigi. In primo 
luogo un "te deum" 
riconoscente e sentito per 
aver superato la burrasca 
estiva, per essere riusciti a 

portar fuori dalla crisi il 
partito senza rompere il 
fragile involucro unitario 
che da vent'anni ne 
consente la sopravvivenza e 
l'egemonia. Un "te deum" 
commosso. rivolto piu agli 
alleati di governo che al 
Padreterno. chè graZie alle 
bine. ai drammi. alle crisi 
dell'improbabile partner so
cialista la DC è riuscita a 
evitare scelte e prese di 
posizioni che ormai i fatti 
imponevano. li congresso 
dell'EUR, in fondo, si è 
concluso oggi di fronte aJ 
fo tog[afo ufficiale, nelle 
sale barocche dcl palazzo di 
piaua Colonna. con un 

partito compatto come 
mai, unito nel segno di un 
potere irrinunciabile. E 
d'altra parte, forse senza 
accorgersene. aiutati dalla 
compunta serietà degli 
"shantungs" neri da ceri
monia, i capi democristiani 
recitano, nel fondo del loro 
cuore, un "de profundis" 
per la formula di centrosi
nistra. Entrata in agonia nel 
maggio dello scorso anno, 
sopravvissuta a se stessa e 
alle vicende del disimpegno, 
l'anima del centrosinistra 
era volata all'empireo della 
storia passata con la 
sciss10ne socialdemocratica. 
Loro, i magnifici ottanta 
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schierati intorno a Rumor. ne rappresen
tano i becchini, se si preferisce gli azzima
ti piagnoni. 

Analizzando l'organigramma del nuovo 
governo, da molte parti vi si è voluto co
gliere il segno di una netta vittoria di 
Aldo Moro. L'ex presidente del Consiglio, 
infatti, gestisce in proprio la Farnesina, 
mentre un suo fedelissimo, Gui, torna al 
ministero della Difesa. Praticamente, la 
politica estera del nostro paese è affidata 
alle cure dell'uomo che fino a ieri veniva 
unanimemente indicato dai giornali pa
dronali come uno dei maggiori responsa
bili della crisi, come il pericoloso stratega 
di quell'attenzione verso il PC al cui sboc
co, inevitabilmente, si aprono le voragini 
della "repubblica conciliare". Eppure la 
vittoria di Moro, se di vittoria si può 
parlare, si presenta a dir poco come 
un'arma a doppio taglio. Certo, il profes
sore barese acquista nella nuova compagi
ne ministeriale un peso considerevole, 
forse sproporzionato ai successi congres
suali della sua corrente; certo egli realizza 
un exploit che non era mai riuscito a 
nessuno dei gruppi di potere affacciatisi 
sulla scena pubblica negli ultimi vent'anni 
(Esteri e Difesa erano sempre stati scissi 
accuratamente, nella ripartizione degli 
incarichi fra partiti e correnti dei vari 
governi); ma nello stesso tempo s1 trova 
congelato in una posizione dalla quale gli 
sarà ben difficile consolidare la sua 
leadership sulla· sinistra DC. Fanfani agli 
Esteri poteva anche giocare, all'interno 
del partito e in una situazione diversa, la 
carta progressista; Aldo Moro, l'uomo del
la "comprcnsionc"agli USA, il ministro 
che viene salutato con entusiasmo da tutti 
i paesi dell'Alleanza Atlantica e perfino 
dal columnist dcl piu autorevc giornale sa
lazariano, si troverà in grave imbarazzo 
nei confronti di una componente cattoli
ca che rivendica scelte coraggiose sul 
piano internazionale non meno che su 
{J_uello interno. Non è escluso perciò che 
nei calcoli dorotei, o di colui che ormai 
viene indicato come il più autorevole ed 
acuto ispiratore della maggioranza DC, la 
collocazione di Moro non sia che un espe
diente per stemperare l'aggressività con 
cui l'ex presidente del Consiglio ha battu
to negli ultimi mesi la strada della conte
stazione dall'interno. 

L'incerta collocazione di Forlani, numero 
due ormai riconosciuto del drappello fan
faniano, è stata invece interpretata come 
un suo accantonamento in vista di 
importanti incarichi di partito. Forlani, 
si è detto, si sta preparando alla 
successione di Piccoli, quando quest'ulti
mo sarà giubilato. Sulla probabile 
eliminazione di Piccoli dalla segretena 
DC, i pareri appaiono piuttosto discordi. 
C'è chi dice che egli sia da considerare 
fra gli indiscutibili vincitori di questa 
manche, c'è invece citi lo vede già 
sconfitto, sul punto di risalire, zaino in 
spalla e piccozza in mano, alle aspre 
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vallate da cui calò alcuni anni addietro. 
Indubbiamente il bilancio che Piccoli :;i 
appresta a presentare al Consiglio 
nazionale democristiano (la cui riunione 
è prevista a metà settembre) appare 
alquanto deficitario. Si potrà rimprovera
re al segretario DC di avere praticamente 
aperto le porte, con il suo discorso 
congressuale scolpitownella roccia, alla 
secessione socialdemocratica: gli si potrà 
rimproverare una conduzione della crisi 
incerta, a volte addirittura isterica; gli si 
potrà far presente che il segretario DC 
deve godere della fiducia dei gruppi 
parlamentari almeno nella stessa misura 
in cui gode della fiducia degli organismi 
dirigenti del partito; non si dimcnticher:i 
certo che lo sciagurato tentativo del 
"monocolore al vento" è stato dovuto 
ad una sua impennata più prepotente 
che integralista. Ma soprattutto ciò che 
nessuno potrà perdonargli, è di avere 
incrinato l'unità dcl gruppo doroteo, o 
perlomeno di non avere saputo 
contenere le spinte centrifughe manife
statesi nel corso della crisi. 

Oltre a questo, oltre a1 singoli addebiti 
che si potranno attribuire alla segreteria 
Piccoli, c'è anche la possibilità che il 
gruppo doroteo si sia stancato di gestire 
un'accoppiata i cui oneri, in definitiva, 
cominciano a diventare troppo gravosi. 
Nella lunga vigilia del Ferragosto, 
durante le interminabili passeggiate nei 
corridoi di piazza Sturzo o di 
Montecitorio, non era difficile cogliere 
gli umori della truppa dorotea, quella i 
cui nomi non compaiono quotidiana
mente sui giornali ma che, per il ben 
noto monolitismo del gruppo, fa 
opinione e conta non poco. Si trattava 
soprattutto di mezze parole, appena 
sussurrate, il cui senso però, senza 
possibilità di equivoci, era questo: "se la 
linea del partito è nelle mani di ranfani, 
se dev'essere lui a condizionare le scelte 
della Democrazia Cristiana, perché 
lasciarlo tranquillo al riparo della sua 
carica istituzionale e in attesa delle 
battaglie che piu gli stanno a cuore? 
Perché lasciargli la possibilità di coprirsi 
sempre le spalle con l'elefante doroteo e 
mantenersi disponibile ad ogni prospetti
va futura? ". 

A nessuno dei commentatori politici è 
sfuggito il ruolo determinante e 
silenzioso svolto dal Presidente del 
Senato nel corso della crisi, prima e 
dopo il mandato esplorativo affidatogli 
da Saragat; a nessuno è sfuggito 
l'apparente contraddittorietà dcl suo 
comportamento (prima favorevole al 
bicolore, poi, improvvisamente, d'accor
do con Piccoli e Rumor nel proporre il 
governo "allo sbaraglio") né il senso dei 
suoi rimproveri alle "fughe in avanti" 
dei suoi fedelissimi. A conclusione del 
dibattito sulla crisi, Fanfani, tranquillo e 
ineffabile, ha tenuto un lungo discorso 
sull'attività del Senato e sulle proposte 
di riforma dell'Assemblea in corso. 
Come se la crisi fosse scivolata sulla sua 

De Martino 

pelle senza intaccarla minimamente. Che 
mteresse possono avere i dorotei, ora 
che la mitica unità del loro gruppo è in 
via di dissoluzione, a lasciargli un ruolo 
cosi comodo? Se questa domanda ha un 
senso. si capisce anche la dislocazione di 
Forlani, destinato "bon gré e mal gré" 
ad assumere le redini della DC in un 
momento in cui il partito maggioritario 
qualche scelta dovrà pur farla. 

E il momento delle scelte, almeno cosi 
sembra, non potrà essere rimandato 
all'infmito. Fra il discorso pronunciato 
da Rumor alla Camera e qvello 
pronunciato due giorni dopo al Senato, 
si è osservata una non lieve differenLa di 
toni, di sfumature. Mentre di fronte ai 
deputati il Presidente incaricato aveva 
dato prova del consueto, gioioso 
ottimismo, al palazzo Madama era 
sembrato piuttosto scettico sulle 



possibilità di ripresa del centrosinistra. 
Sembrava quasi che quei due giorni 
avessero portato il "pessimismo 
dell'intelligenza" ad avere la meglio 
sull"'ottimismo della volontà". Noi non 
possiamo predire il futuro - ha detto 
Rumor ai senatori accenando ai possibili 
sbocchi della crisi e alla eventualità d1 
ricostituire un centrosinistra organico. 
Anche se fra le arti politiche, di cui pure 
il presidente Rumor non è privo, manca 
la divinazione, certamente per fare 
politica è necessario un certo intuito. E, 
a lume di naso, qualcosa era cambiato in 
quegli ultimi due giorni. 

Era cominciata ' la seconda fase 
dell'offensiva socialdemocratica. Nei 
discorsi parlamentari, e piu ancora nella 
forsennata logorrea delle agenzie di 
stampa, i tanassiani si erano affrettati a 
spiegare le loro condizioni. D'accordo 
sul monocolore, d'accordo che lo si 
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consideri di "parcheggio"; ma in questo 
periodo, attorno al parcheggio ci siamo 
noi, arcigni custodi dell'ortodossia 
anticomunista e soprattutto prontissimi 
ad allungare la mano per raccogliere le 
mance dovute a chi svolge si ingrata 
funzione. Le prime mance, aveva detto 
Orlandi subito dopo il dibattito alla 
Camera, le vogliamo subito, in 
novembre, alla data stabilita per le 
elezioni amministrative. "Se le regionali 
si potranno tenere contemporaneamente 
- aveva aggiunto il presidente dello 
sparuto gruppo parlamentare con astuzia 
fin troppo scoperta - ben vengano, 
altrimenti i due test elettorali si terranno 
in tempi diversi". Era il primo siluro 
all'entente cordiale stabilita fra De 
Martino e Rumor, quella che aveva 
portato il PSr a votare forse troppo 
ingenuamente la fiducia al governo. 
La prima reazione, la più immediata e la 
piu logica, portava a concludere che la 
manovra socialdemocratica parasse a 
questo scopo: verificare le proprie forse 
con un test di scarsa importanza. 
ricostituire all'ombra degli enti locali 
minori la rete di potere e di complicità 
su cui, da sempre, si è retta la 
socialdemocrazia italiana; e poi rilanciare 
con altrettanta virulenza la petulante 
richiesta di verifiche e di pronunciamenti 
per affrontare, al piu presto possibile. la 
piu impegnativa prova delle elezioni 
politiche. Quanto alle regioni, quelle, 
che andassero pure a farsi benedire: 
i socialdemocratici non ci tengono 
affatto. 

Ma forse, a ben guardare, si sta 
cominciando ad attribuire alla piccola 
falange socialdemocratica un 'importanza 
superiore a quella che effettivamente 
riveste. Certo, essa rappresenta il 
sintomo piu evidente e piu fastidioso di 
una manovra che tende a spostare a 
destra l'asse politico italiano; su questo 
non ci sono dubbi. Da qui a pensare che 
il drappello che avanza all'ombra del 
Quirinale possa recare davvero seri danni 
alla vita pubblica italiana ce ne corre 
parecchio. Il peso della scissione alla 
base socialista, si è visto, è stato piu che 
modesto. Al livello di opinione pubblica 
i tanassiani non sono riusciti a farsi 
capire, né pare probabile che ci riesca il 
quotidiano nazional-popolare che essi 
intendono affidare quanto prima al prof. 
Garosci. Al livello di governo, poi, non 
sono riusciti almeno finora a produrre il 
salutare rimescolamento delle carte cui 
aspiravano; né a , terrorizzare la società 
politica con i loro ultimatum (lo si è 
visto quando si sono fermati come 
giocatori paralizzati da un bluff troppo 
azzardato, di fronte alla minaccia 
democristiana di giocare in anticipo la 
carta delle elezioni). Al livello 
internazionale, poi, la scissione non ha 
raccolto i consensi che si aspettava: a 
parte la salomonica visita dei due 
folkloristici leaders dell'Internazionale 

socialista, neanche il Dipartimento di ""
Stato deve essersi lasciato impressionare \Il 
troppo dal PSU. Qualche settimana fa O 
Mario Tanassi ha mandato una lettera < 
nella quale spiegava che "nel mentre" i 
suoi avvocati studiavano la possibilità di m 
querelare mezza stampa italiana, lui :IJ 
diffidava chiunque dal dire che i 
quattrini del suo partito erano made in Z 
USA Personalmente non abbiamo molte O 
difficoltà a crederci; mentre crediamo 
poco alla tesi secondo cui l'ambasciatore 
statunitense a Roma sarebbe stato 
giubilato solo per scarsa simpatia verso 
costoro. 

E dunque, chi può avere paura di 
Mario Tanassi e dei suoi "autorevoli 
ispiratori"? Perfino la proposta di 
Scalfaci, volta a limitare i poteri del 
Capo dello Stato in materia di 
scioglimento delle Camere, sebbene 
costituzionalmente e politicamente 
legittima, sembra animata da preoccupa
zioni eccessive. La loro consistenza 
politica, l loro tempra morale, lascia 
prevedere che i tanassiani in un lasso di 
tempo piu o meno breve, smorzeranno 
le forzature polemiche, ripetendo 
l'operazione di reinserimento nell'orbita 
politica del centrosinistra già tentata 
lo scorso mese e fallita soltanto per 
un calcolo maldestro o per un residuo 
di pudore. Tutto dunque finirà 
"all'italiana"? La scissione s1 ri-
comporrà nell'ambito di un governo 
neo-centrista all'interno del quale i 
socialdemocratici assolveranno . scru
polosamente la funzione che era dei 
liberali? Ha ragione Nobècourt, il 
corrispondente di Le Monde da Roma, 
quando scrive che questa crisi, nata 
nell'ambito del centrosinistra finirà per 
risolversi utilizzando gli stessi ingre
dienti? E' un'ipotesi da prendere in 
considerazione, senza eccessivi timori, 
ma senza trionfalismi che, a sinistra, 
potrebbero sembrare in questo momento 
prematuri. Sappiamo quale innegabile 
fascino eserciti sulla classe dirigente 
italiana la visione di una politica fatta di 
"schieramenti", e dovrebbe essere ormai 
chiaro che il piu pericoloso, fra tutti i 
tranelli aperti dai tanassiani, tende 
proprio a riportare la vita pubblica a 
questa dimensione. Spetterà ai democri
stiani e pili ancora ai socialisti, se ne 
saranno capaci e se ne avranno la 
volontà politica, riportare il dibattito 
con i piedi per terra, alla dimensione dei 
problemi gravi e drammatici della 
nostra società. Finora non si può 
dire che i due partiti sopravvissuti al 
centrosinistra abbiano dimostrato mol
ta buona volontà in questo senso; 
anzi. Sembra proprio che i "piloti" 
democristiani e socialisti, la testa 
fuori dal finestrino, seguano senza 
reagire le indicazioni dei "posteggiato
ri" socialdemocratici, che tentano di 
portarli passo dopo passo, verso un 
"punto di non ritorno". 
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RESIDUI PASSIVI 

la lumaca 
di stato 

I 1 fenomeno dei residui passivi, delle 
somme stanziate in bilancio e non 

spese, sul quale si è soffermata negli 
ultimi anni l'attenzione dei politici, degli 
economisti, dei programmatori, non è 
solo il risultato della incapacità 
dell'amministrazione a tener dietro con 
sufficiente tempestività ai crescenti 
bisogni del paese, e alle necessità di 
intervento dello Stato. O almeno, questo 
soltanto è uno degli aspetti, o degli 
angoli visuali dai quali è possibile 
osservare il fenomeno. 

Il "libro bianco sui residui nel bilancio 
dello Stato", compilato da una 
commissione (presieduta da Ferdinando 
di Fenizio) nominata nell'ottobre 1966 
dal ministro del Tesoro, richiama 
implicitamente l'attenzione su un 
aspetto forse ancor piu grave che 
riguarda i rapporti fra l'attività legislati.va 
del Parlamento e l'azione del governo· e 
della pubblica amministrazione. Studian
do le diverse cause della formazione dei 
residui, il documento richiama l'attenzio
ne delle autorità politiche sulla 
"dissociazione che sovente si riscontra 
tra decisioni legislative in materia di 
spesa e possibilità operative dell 'ammini
strazione. E' questo il caso - aggiunge 
significativamente il rapporto - delle 
spese pluriennali che sono iscritte in 
bilancio negli importi stabiliti dalle 
autorizzazioni legislative, anche se le 
stesse non sempre potranno dar luogo, 
nell'esercizio, a impegni effettivi". 

Il rilievo è di grande importanza 
politica. Anzitutto, esso conferma la 
difficoltà delle amministrazioni ad 
adeguare i loro interventi alle decisioni 
del potere legislativo, ciò che infirma le 
reali possibilità di questo di dirigere 
effettivamente, nelle linee generali, non 
solo la politica economica del paese ma 
anche gli interventi dello Stato nei 
settori che riguardano piu da vicino le 
sue competenze. Ma questo è il rilievo, 
per cosi dire, meno controverso e 
perfino piu ovvio. L'altro, implicito, 
riguarda il comportamento del governo 
nei confronti delle decisioni del 
Parlamento. 

Il fenomeno dei residui isqitti ill 
bilancio (il "libro bianco" parla dei 
residui in generale ma a noi interessa in 
!110do particolare quello dei residui 
passivi che del resto è il spiu vistoso e il 
piu grave) non è nuovo. Lo studio della 
commissione istituita dal ministero del 
Tesoro prende in considerazione 
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l'accumularsi di essi m un arco di 15 
anni, dall'esercizio 1953-'54 alla fine del 
1967. Il suo perdurare fa scrivere ai 
relatori che esso "non si informa certo 
ai criteri propri del bilancio di 
competenza, per i quali le dotazioni di 
spesa dovrebbero commisurarsi all'entità 
degli obblighi che effettivamente si 
prevede di assumere nell'esercizio, avuto 
riguardo agli interventi che nell'esercizio 
medesimo potranno realizzarsi". In altre 
parole, se è scontata la incapacità 
dell'amministrazione di tener dietro alle 
decisioni legislative, altrettanto scontata 
appare la tendenza del governo (il quale 
è ben consapevole del "gap" esistente) 
ad assumere dinanzi al Parlamento 
impegni che sa benissimo, o che può 
agevolmente presumere, di non poter 
mantenere. 

E' questa, per i riflessi politici e di 
ordine costituzionale che comporta, la 
prima e piu grave responsabilità 
dell'esecutivo. Una responsabilità che 
può andare perfino oltre l'inerzia, o la 
incapacità, nel rimuovere gli ostacoli che 
rendono impossibile l'adeguamento degli 
interventi agli impegni assunti dinanzi al 
Parlamento. Sf che pare del tutto 
giustificato il sospetto che si ritenga 
possibile, in certe circostanze, e dinanzi 
a certe pressioni, assumere impegni, e 
accogliere richieste, che sarà poi la 
pratica amministrativa a decimare, o a 
discriminare, offrendo al contempo al 
governo un comodo alibi. V'è da 
chiedersi aoche a cosa si riduca, in 
queste condizioni (e nel perdurare 
intatto del fenomeno lamentato) la 
possibilità di controllo del Parlamento 
sulla applicazione delle sue decisioni. 

Un esame, sia pure sommario come è 
possibile in queste brevi note, della 
ripartizione dei residui passivi, induce a 
concludere, intanto, che essi tendono a 
localizzarsi nei settori nei quali 
l'intervento dello Stato assume, o 
dovrebbe assumere, un peso decisivo e 
socialmente qualificato. Quanto meno 
nei settori che, in ogni caso, rigua1dano 
piu da vicino i suoi obblighi piu 
elementari (prescindiamo, qui, da un 
giudizio di politica economica) e nei 

settori che piu direttamente gli sono affi
dati. Notiamo, intanto, che negli ultimi 
anni, quelli nei quali la politica di pro
grammazione avrebbe dovuto assicurare 
uno sviluppo dell'intervento pubblico piu 
armonico e razionale, i residui passivi so
no andati aumentando, si da invertire una 
certa curva discendente che pure si era ve
rificata negli esercizi precedenti. Dai 1938 
miliardi del 1965, pari al 22,9 per cento 
degli impegni di spesa, si è infatti passati 
ai 2011 del 1966, ai 2875 miliardi (su to
tale di 10.322 impegnati in bilancio pari 
al 28 per cento del totale degli impegni di 
spesa) del 1967. Una cifra imponente, co
me si vede. Oltre un quarto degli impegni 
che lo Stato assume in bilancio nel corso 
dell'anno vengono, infatti, disattesi o 
rinviati. 

Ma le cifre globali non esprimono ancora 
tutta l'entità del fenomeno. Sul totale 
delle spese correnti, infatti, i residui di 
stanziamento risultavano al 31 dicembre 
1967 di 369 miliardi, pari al 17 ,5 per 
cento. Per le spese in conto capitale, 
invece, che riguardano piu direttamente 
gli impegni diretti di spesa dello Stato in 
opere, servizi, trasferimenti ad altri enti 
(aziende, ma soprattutto enti locali) i 
residui ascendevano a 1382 miliardi pari 
al 50,6 per cento dell'intera spesa 
preventivata. Qui, dunque, 1 residui 
coinvolgono ormai la metà della loro 
consistenza complessiva. 

Va da sé che una parte della 
persistenza dei residui nei diversi esercizi 
è fisiologicamente normale, sia pure nei 
limiti di un bilancio di competenza. Vi 
sono scadenze nei pagamenti e neglj 
stanziamenti effettivi della pubblica 
amministrazione che non corrispondono 
ai tempi degli esercizi annuali. Vi sono 
altre cause - anche di ordine contabile 
- che sarebbe qui difficile, e lungo, 
elencare ed esaminare. Sta di fatto, 
comunque, che la ripartizione per 
ministeri dei residui in bilancio indica 
come la incapacità della pubblica 
amministrazionè a passare dalla 
previsione alla spesa era la causa 
principale della permanenza del 
fenomeno. 



Su un totale di 5 168 miliardi di 
residui accumulati dagli anni 1959-'60 in 
poi. ben 2477 pro\'engono dai due 
ministeri tecnici e di spesa (Lavori 
Pubblid e Agricoltura) nei qU31i 
dovrebbe esprimersi in misura maggiore 
l'intervento attivo dello Stato ai fini del 
mut:imento delle strutture, o dell'ap
prontamento dcll'infrastrutture. opere. 
servizi. trasferimenti ad altre amministra
zioni. nei settori che piu direttamente 
abbisognano della sua presenza. Di 
questi 2471 miliardi. 1553 riguardano il 
nùnistero dci Lavori Pubblici. 924 il 
m.inistcro dell'Agricoltura e Foreste. E' 
interessante esaminare. sia pur brevemen
te, la situazione di questi due ministeri 
tralasciando, per ragioni di spazio. tutti 
gli altri. che pure si presterebbero a una 
conferma dci fenomeni fin qui indicati. 
L'amministrazione dci Lavori Pubblici 
presentava dunque, al 31 dicembre 
1967, una permanenza in bilancio di 
1553 miliardi di residui. alla cui 
formazione concorrevano la parte 
corrente con 33 miliardi. e il conto 
capitale con ben 1520 miliardi. Per la 
parte di spese correnti. le somme 
maggiori pas~te in residuo sono 
rappresentate dai trasferimenti alle 
amministrazioni prO\inciali per la 
manutenzione ordinaria di strade. daJle 
spese di manutenzione di opere 
idrauliche e elettriche, di edifici 
pubblici. di porti. 

Nel conto capitale. i residui si 
addensano principalmente nei trasferi
menti ad altre amministrazioni (838 
miliardi) e nell'acquisto e costruzione di 
beni e opere immobiliari a carico diretto 
dello Stato (681 miliardi). Un breve 
quadro analitico indica la gravità di 
queste massicce permanenze di residui in 
bilancio. 1 mancati trasferimenti 
riguardano opere di edilizia abitativa 
(In miliardi), opere igieniche e sanitarie 
( 145 miliardi), opere di edilizia 
scolastica ( 131 miliardi). opere idrauli
che ed elettriche ( 42 miliardi). e per 
somme minori opere di viabilità statale e 
non statale. opere marittime. opere 
pubbliche varie. 

'Jella categoria beni ed opere 
immobiliari a carico diretto dello Stato 
le partite pm rilevanti concernono 
J'edili11a scolastica ( 177 miliardi) le 
opere preventivate e comprese in 
bilancio riguardanti la riparazione e 
prevenzione di danni da calamità 
naturali (S8 miliardi). opere idrauliche 
ed elettriche (82 miliardi). opere 
marittime (65 miliardi) di viabilità non 
statale (55 miliardi), ferroviarie (23 
miliardi), e ancora opere dì igiene e 
sanità pubblica. di edilìzia abitativa, 
scolastica, di stabilimenti giudiziari e di 
pena. 

E' un elenco breve, arido, non 
sufficientemente analitico, eppure assai 
indicativo della incapacità dell'ammini
strazione di uno dei dicasteri piu 
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interessanti ai fini della spesa pubblica. 
di assolvere ai suoi compili S1 può 
aggiungere. per completare il quadro, 
che fra i residui di stanziamento di 
passati esercizi, il 99 per cento di essi 
proviene dalla competen1.a degli esercizi 
dal '65 al '67. Nella normalità dci casi. 
dunque. fra lo stanziamento in bilancio 
e la spesa effettiva trascorrono periodi di 
due-tre anni. Un esame ancor piu 
analitico porta a individuare proprio nei 
programmi pluriennali la maggiore 
incidenza delle somme decise. stanziate 
in bilancio e non spese. Fra queste. sono 
quelle per opere edilizie e abitative. 
scolastiche e universitarie. per opere 
igieniche (acquedotti. fognature), di 
sistemazione del suolo, portuali. 
eccetera. 

Analogo quadro viene offerto 
dall'esame dei residui dell'amministrazio
ne dell'agricoltura. Al rilevante importo 
dei residui in conto capitale (816 
miliardi) concorrono qui le particolari 
caratteristiche dell'attività istituzionale 
del dicastero. I mancati trasferimenti di 
spesa riguardano. per 448 miliardi 
complessivi. contributi. concorsi e sussid.i 
intesi a favorire il miglioramento 
fondiario (286 miliardi). le atti\'ità 
agricole in genere (51 miliardi) la 
zootecnia, caccia e pesca (47 miliardi). 
gli interventi per l'economia montana e 
forestale ( 44 miliardi), le opere di 
bonifica ( 18 miliardi). Forti residui 
permangono per le voci riguard:tnti 
concessioni di crediti e anticipazioni da 
versare al fondo per lo sviluppo della 
meccanizzazione agricola, alla Cassa per 
la formazione della piccola proprietà 
contadfoa, al fondo di rotazione per lo 

HERBERT READ 
L'Arte e la Società 
Penetrando nel territorio delle arti visive e 
ripercorrendo il cammino compiuto m 
Occidente dai loro linguaggi in un arco di 
trenta secoli, Read comunica un magistrale 
messaggio di ricapitolazione e prospettiva. 
A cura di Rosario Assunto. L. 2200 

PAOLO CHIARINI 
L'Espressionismo 
Storia e struttura dell'espressionismo letcerario 
nell'ambito della cultura europea. L. 1400 

Annemarie DUhrssen 
Malattie psicogene 
dell'età evolutiva 
Un celebre trattato che dimostra come dalla 
« inibizione intenzionale ,. derivi qualsiasi 
forma specifica di nevrosi e disadattamento. 
A cura di Mario Chiarenza. L. 3700 

Tina Tornasi 
Idealismo e fascismo 
nella scuola italiana 
Una storia della scuola italiana nella pnma 
metà del 900 dalla particolare angolazione della 
scuola secondaria in quanto matrice della 
classe dirigente. L. 1500 

sviluppo della zootecnia. CAVOUR 
Abbiamo ristretto l'esame ai due 

ministeri tecnici nei quali l'intervento 
pubblico è parte essenziale dei compiti 
istitutivi delle rispettive amministraz.ion1. 
Ne vien fuori il quadro di uno Stato 
vicino alla paralisi. Che, comunque. non 
rende possibile alcuna previsione circa la 

Discorsi 
parlamentari 
volume XIV (18.57-1858) a cura di Armando 
Saitta. L. 7500 

sua capacità di intervento non solo ai CQNTRQPIANQ 
fini sociali, ma anche economici e 
congiunturali. L'esame risulta illuminan
te anche ai fini della esatta valutazione 
di quegli impegni di spesa che 
quotidianamente, si può dire, il governo 
vanta per il risanamento dei settori piu 
bisognosi d'intervento della società civile 
nel nostro paese. 

A ASOl lOSA, Il medio periodo della lotta di classe 
in Italia. M. TAFUll, Per una critica dell'ideologia 
architettonica. u. COLDAGELU, Forza-lavoro e 
sviluppo capitalistico. M. CACCIAll, Sulla genesi 
dcl pensiero n~tivo. c. GlEPPI, Geografia della 
forza-lavoro. A. VADA, Egualicarismo salariale e 
comporumento operaio. M. CACCIAn e 
c. I.ONGOBAlDI, Sindacato e classe nel maggio. 
M . DE MIOIEUS e M. VENTUn, La via urbanistica al 
socialismo. 1/1969 L. 1400 

CJO~OSCJE~ZA 
llEUGIOSA 2 

Da notare che i residui pass1v1 
risultano fisiologicamente estinguibili in 
brevi periodi (e qui appare• chiaro lo 
sfasamento di tempi fra stanziamenti e 
spesa) per il dicastero della Difesa. Gli 
stessi residui non esistono affatto. mfinc. ELt.Mlu: ZOLLA, Le rune e lo zodiaco. MAuus 

SOiNEIDU, Sono le cerimonie adatte ai tempi? 
per quei dicasteri che riguardano si ABRAHAM JOSHUA HESCHEL, Il significato dell'opera 
l'intervento pubblico, ma un intervento presente. TEOFANIO covoaov, Commento al Padre 
che si esplica attraverso aziende nostro. Nuove testimonianze su Agata Battiato, a 

d . . 1 cura di GIUSEPPINA AZZARO. PAUL RADIN, Nuvola 
concepite in mo o 1slttuziona mente e Tonante, sciamano Winnegabo, racconta e prega. 
funzionalmente diverso rispetto all'am- CH1.1sT1NE KoscEi., Poesie. AAMANDO PLEBE, L'idea 
ministrazione statale, come il ministero di progresso. CASPAU BAkBIELLINI AM1DE1, Diritto 
delle Partecipazioni. e religione nelle.XII Tavole. Abbonamento annuo 

ARTURO GISMONOI • L. 4000• un f11SC1colo L. llOO 
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il destino 
della lira 

e irca una settimana fa, 
com'è noto, le autorità 

monetarie italiane hanno deciso 
d1 aumentare il tasso dì interesse 
sulle anticipazioni della Banca 
d'Italia agli altri Istituti di 
credito, portandolo dal 3,50 al 4 
per cento. Contemporaneamente, 
e pour cause. è stato deciso 
l'aumento del tasso di sconto 
nella medesima misura. 

La decisione non ha sorpreso 
nessuno negli ambienti economici 
e finanziari. Già dalla fine dello 
scorso giugno il ministero del Te· 
soro aveva accennato alla possìbi· 
lità d1 adottare 11 prowedimento 
(e, allora, sembrava che l'aumento 
sarebbe stato di gran lunga mag· 
g1ore) "ove si fossero verificate 
cene condizioni". La condizione 
principale, s1 dice adesso. s'è veri· 
f1cata : svalutato il franco, la m1su· 
ra adottata dalla Banca d'Italia 
non è che uno dei riflessi sulla no· 
stra economia della crisi della mo· 
neta francese. 

E invece la svalutazione del 
franco sembra aver inciso m ma· 
niera del tutto marginale nella de· 
c1s1one del Tesoro italiano, che si 
inquadra piuttosto in una serie d1 
misure deflazionistiche che si van · 
no prendendo f1n'dal marzo scor· 
so. da quando cioé cominciarono 
a verificarsi quegli incrementi ne• 
prezzi che sono esplosi adesso con 
particolare virulenza. Gli effetti 
dell'aumento del tasso di sconto e 
di interesse, in sostanza. dovreb 
bero agire come controspinta sulle 
tendenze all'inflazione presenti 
nella nostra economia. 

Il prowedimento infatti, desti· 
nato a influenzare tutto 11 sistema 
bancario (sia pure non in maniera 
automatica: il costo del denaro, 
c1oé, non dovrebbe subire ipso 
facto un incremento pan allo 0,50 
per cento) tende a limitare 11 
ricorso al credito e. con ciò stesso, 
dovrebbe porre un limite all'au· 
mento de• prezzi. D'altra parte, s1 
ci1ce negli ambienti del ministero 
del Tesoro, aumentando 11 tasso d1 
sconto e il tasso di interesse si do 
vrebbe por freno, in qualche mo 
do, al fenomeno ormai elefantiaco 
dell'esponaz1one de• capitali. 

Quest'ultimo obiettivo, però, 
appare perlomeno velleitario . Non 
ha mancato d1 rilevarlo all'1ndo· 
mani della decisione della Banca 
d'Italia "Il Globo", scrivendo che 
"un incremento cosi modesto non 
avrebbe reso comunque conve· 
niente trattenere il denaro in 
Italia". Effettivamente. ove si 
calcoli che il tasso d'interesse 
negli USA s1 aggira intorno al 7,50 
per cento. non si vede per quale 
improw1so ripensamento 1 capita· 
listi italiani dovrebbero inven1re 
una tendenza ormai consolidata 
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(basta pensare che l'esportazione 
d1 lire. per quanto riguarda 11 
giugno '69, è aumentata del 268 
per cento rispetto al giugno 
dell'anno precedente, ragg1ungen · 
do la cifra record di 189,5 
miliardi). 

E a ben guardare anche l'altro 
effetto sperato del prowed1men
to (alludiamo alla spinta deflazio
nistica) si presenta alquanto 
aleatorio. Esiste c1oé 11 rischio 
che esso contribuisca (e anche 
qui c1 soccorrono 1 quotidiani 
confindustriali) "a quella levita· 
z1one dei costi che porta 
inevitabilmente a un rincaro 
generale dei prezzi d1 mercato". 
Il che, evidentemente, eliderebbe 
l'effetto deflazionistico insito 
nella limitazione imposta al 
ricorso al cred 1to. 

Comunque l'atteggiamento dcl· 
le autorità monetarie 1tal1ane 
avrà una sua verifica precisa alle 
scadenze contrattuali dell'autun· 
no. Se. come sembra probabile, 
le lotte sindacali provocheranno 
una reazione molto dura da parte 
degli ambienti industriali, sarà 
allora che 11 Tesoro potrà 
manovrare le leve di cui dispone 
per paralizzare tentat1v1 11 cui 
costo cadrebbe tutto sulla pelle 
della nostra moneta la quale. 
stando alle cifre del Currency 
Year book, ha già perso nel 
decennio 57-67 un quarto del 
suo potere d'acquisto. • 

l'orologio 
della destra 

L e vacanze degli italiani sono 
state turbate da una serie d1 

attentati dinamitardi sulle Fer· 
rov1e dello Stato che, senza 
causare molti danni, hann o 
contr1bu1to a dare la scossa finale 
al fragile sistema nervoso d1 un 
paese provato più da un anno di 
lavoro. che dalla lunga crisi di 
governo. 

Come al solito, ci s1 è affrettati 
a scaricare la colpa sui soliti 
spauracchi della nostra quiete 
nazionale: altoatesini e anarchici. 
Gli altoatesini, s1 è detto, 
intendono contrastare m ogni 
modo l'eventuale accordo fra 
Italia e Austria per un regala· 
mento pacifico della questione 
sud·t1rolese. Gli anarch1c1, si sa, 
detestano ogni fenomeno colle· 
gato alla civiltà di massa e qu1nd1 
le vacanze, sfogo prow1denrn1le 
d1 un certo sistema produttivo 
Niente possibilità d1 equ1voc1, 
perciò: o gli uni, o gli altri. 

Ma in realtà l'una 1potes1 come 
l'altra poteva passare solo con 
una evidente forzatura dei fatti . 
Gh attentati al tritolo, infatti, 
non portavano 11 marchio dei 
precedenti, quelli sicuramente 
attribu1b1h agli estrem1st1 sudtiro· 
lesi . Né la confezione degli 
ordigni. né la evidente volontà d1 
non fare del male rientrano nello 
stile dei "patrioti" alto-atesini; 1 
quali, se avessero deciso una 
nuova offensiva al plastico, 
avrebbero avuto tutto l'interesse 
a farne conoscere gl 1 ob1ettiv1 e 
le motivazioni. 

Quanto agli anarch1c1, poi, 

bisogna davvero non conoscere 
storia, trad1z1oni, idee d1 questo 
movimento (e anche delle sue 
derivazioni più recenti) per poter 
pensare a simili, ingenue, prote· 
ste. Se oggi un anarchico (o un 
gruppo di anarch1c1) avesse voluto 
contestare la c1v1ltà de• consumi, 
scegliendo 11 momento delle va· 
canze per attuare 11 suo piano, 
avrebbe colpito con ogni probab1-
l 1tà le autostrade, o 1 port1cc1oli 
da diporto. o comunque 1 mille 
simboli lucenti e provocatori del 
ricorrente miracolo economico. 
Per quale ragione accanirsi co ntro 
1 poveri sorpassati treni d1 un se· 
colo fa? 

Dove invece la pol121a non ha 
voluto ficcare il naso, è stato negli 
amb1ent1 di destra. Eppure non sa· 
rebbero mancate le rag1on1 per 
orientare le indagini in quel senso : 
una destra rabbiosa, emarginata. 
tagliata fuori da un d 1batt1to poli· 
t1co c1v1le, sceglie in genere armi 
del genere per far sentire la sue 
presenza. In un momento d1 estre· 
ma tensione poht1ca, come quello 
che stiamo attraversando, gh at· 
tentati al tritolo legittimano 11 
tipo d1 svolta moderata che le de
stre vanno richiedendo con cre
scente insistenza Dovremo anzi 
ab1tuarc1, con ogni probabilità, a 
gesti provocatori d1 questo gene· 
re · con l'appross1mars1 dell'ondata 
autunnale sul fronte dei contratti, 
11 tentativo d1 far gonfiare la ten · 
s1one pol1t1ca nel paese si farà 
sempre più evidente. 

Ma la polizia ha preferito inda· 
gare su aspetti più marginali della 
faccenda; come ad esempio 11 fa · 
moso orologio cui erano collegati 
gli ordigni. 01 fabbricazione tede
sco-Orientale, 11 Ruhla al tritolo 
aveva fatto nascere le 1potes1 più 
strane, aveva fatto seguire le piste 
più impensate. Solo quattro giorni 
dopo l'inizio delle indagini si è 
scoperto che lo s1 vendeva nei ne· 
goz1 Standa di tutta Italia, al mo· 
desto prezzo d1 tremila lire. • 

la cacciata 
dei contestatori 
U na tabe come quella degli 

studenti la si può soppor· 
tJre dovunque 1n Italia, ma a 
Milano, via, non è proprio 
possibile. Milano lavora, produce. 
dà da vivere a tutti noi, popolo 
sottosviluppato d1 mutili contadi · 
n1, d1 travet, d1 no1os1 1ntellettua· 
Il N\Jlla. quindi, e nessuno, ha 
da turbare l'armonico equ ohbrio 
d1 una città la cui vita deve 
essere scandita dal ritmo d1 due 
sole sirene: quelle delle fabbriche 
e quelle delle ambulanze che 
trasportano chi, 1n fabbrica, c1 
lascia la pelle. 

Il movimento studentesco c1 ha 
provato, continua a provarci; 
bene, non si perda tempo a 
"tagliargh la testa". In nessuna 
città, come a Milano, la repres
sione ant1studentesca è stata 
violenta, precisa, organizzata su 
vasta scala. L'ultimo ep1sod10, 
quello dello sgombero della 
"Casa dello studente e del 
lavoratore" ne è la conferma; ma 
è anche indice del livello di 

bassezza politica e morale cui 
può scendere una classe dirigente 
incapace di sopportare i gruppi e 
1 fenomeni sociali eterogenei 
rispetto alla sua logica che, a 
Milano piu che altrove. è quella 
del denaro. La storia dell'ex 
Albergo Commercio è nota 
Occupato dagli studenti nel 
gennaio dello scorso anno, esso 
fu rapidamente · e ord1· 
natamente trasformato in 
alloggio per i fuori-sede dell'Uni· 
vers1tà di Milano e per 1 tanti 
lavoratori che vivono ai margini 
del miracolo. Gli studenti che, 
pur frequentando l'Università 
della capitale lombarda, vivono 
fuori sede. sono circa ventimila. 
La disponibilità d1 posti letto che 
Milano. la grande Milano. la 
capitale del boom, offre a 
costoro non supera le 2300 
unità, d1 cui solo 900 a carico 
dello Stato. 

L'occupazione dell'inutile po· 
lazzone. quindi, non venne 
osteggiata dalle autorità milanesi, 
che vedevano nella cosa un modo 
abbastanza tranquillo, anche se 
prow1sor10, per mandare avanti 
la situazione nei suoi termini d1 
sempre ancora per qualche 
tempo. 

Adesso, 1mprowisa,la decisione 
d1 sgombrare. Secondo una prassi 
ormai consolidata, la polizia 
arriva all'alba. entra d'impeto nei 
locali "da liberare", sorprende 
nel sonno gli occupanti, Il carica 
(a colpi di manganello, anche se 
non oppongono resistenza. tanto 
"gli fa bene" I ) sui cellulari. 
trova o finge d1 trovare oggetti 
compromettenti, pistole (due che 
s1 riveleranno di plastica) fucili 
(una carabina flobert regolarmen· 
te denunciata) e m1sterios1 mat· 
toni, oscure boccettine. aggeggi 
che accendono la fantasia della 
stampa borghese. Insieme con 1 
poliz1ot11, forse prima d1 loro, 
sono arrivati gli operai addem a 
smantellare l'ed1f1c10. Perché le 
promesse, i mezzi 1mpegn1 assun
ti dal sindaco An1as1, le moz1on1 
presentate dal PSIUP e dalle 
ACLI non sono serv1t1 a rimuove
re quello che era e resta 
l'ostacolo principale a una utihz· 
zaz1one "pubblica" dell'ex alber· 
go : e cioè gli interessi dei big 
dell'edilizia, che non hanno 
nessuna voglia d1 lasc1ars1 sfuggire 
un boccone ghiotto come l'ed1f1· 
c10 della "Casa dello studente e 
del lavoratore". Adesso, mentre 
gli operai portano via malincon•· 
camente 1 grandi testoni d1 Mao, 
le bandiere rosse, o mille simbolo 
della 1mmaginaz1one rimasta al 
potere per quasi un unno nel 
palazzo ottocentesco. qualcuno si 
affretta a fare 1 conti, a valutare 
11 metraggio complessivo da 
sfruttare, a fare approvare le 
licenze per abbattere, ricostruire, 
vendere. affittare, trasformare 
l'illusoria fortezza dei contestato· 
ri milanesi in altrettante cifre da 
1scrrvere sul libro dei conti . 
Perché a Milano. si sa, 11 
bestseller resta sempre quello. • 



ASTI DOPO VIAREGGIO 

LA STRAGE 
DEGLI INNOCENTI 

Da Viareggio ad Asti, certe 11microperversioni" di provincia ripropongono 
la patologia di una società che rifiuta la denuncia delle vere "stragi di 

innocenti" che awengono alla luce del sole 

S cmbra un ca· 
so Lavorini al 

fcmm111ilc la vicenda 
della t rcdiccnnc di 
Villafranca D'Asti. 
La grande stampa 
ha riscoperto gli 
stessi toni, eccitati 
cd esclamativi, il 
medesimo gusto di 
scavare a fondo nel 
fattaccio per coprire 
con l'orrore dci 
particolari i temi 
molto quotidiani 
che fanno da sfondo 
a storie tanto vio· 
lente e penose. 
Subnormali incate· 
nati, celestini sevi· 
ziati. ragazzi mal· 
trattati nei rifonna· 
tori come nel crudo 
dopoguerra di .~·i11· 
se ià. "inn01.:cnt1" 
coinvolti in com-
briccole omosessuali, tredicenni immesse 
nel giro di una prostituzione 
scmipubblica: non si potrebbe trovare 
ma tcria piu sconvolgente per alimentare 
disgusto e pietà, commo1jone compiaciu· 
ta e scandalismo incredulo. Per.ché il 
caso di Maria Teresa oggi. come ieri 
quello di l:.nnanno Lavorini. e insieme a 
queste punte fosche i cento casi che non 
esplodono o i fenomeni piu collettivi e 
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Maria Teresa No1•ara 

per questo meno pubblicinati ("mal 
comune ... "), compongon un quadro 
indubitabile, sottolineano un tema 
enorme: la terra <li nessuno in cui si 
svolge, troppo spesso, la vita difficile 
degli anni che vanno dall'adolescenza 
alla primissima maturit:i. Si preferisce 
baloccarsi nell' improbabile culto dell'in
nocenza e ignorare i problemi piuttosto 
che affrontare con coraggio le radici di 

un malessere diffu
so . La grancassa 
scandalistica contri
buisce perfettamen
te all'operazione an
tiverità, ad anneb
biare responsabilitù 
e consapevolezze. 

II caso di Maria 
Teresa Novara ha 
una cupa esemplari· 
tà. Quando la tredi
cenne di Villafranca 
(fu questo il nome 
che il costume 
ellittico dci giornali 
d'informazione af
fibbiò alla rag:uza 
astigiana) scom
parve, otto mesi fa, 
si parlò di rapimen
to e solo di 
rapimento. In fondo 
un rapimento può 
essere un atto par

zialmente romantico o del tutto truce. 
ma salva la bambina e accentua 
l'accidentalità. Un rapimento. come dire 
un fulmine a ciel sereno, una disgralta: 
con le disgrazie c'è poco da fare. Ora 
che Maria Teresa è stata ritrovata, morta 
per asfissia nella botola in cui la teneva 
segregata un protagonista di squallide 
bravate, un Marlon Brando da quattro 
soldi. il Bartolomeo Calleri, 34 anni. 
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La Nuova Italia diatribuitcc 

MARSILIO 

Contro 
la Chiesa 
di classe 

• 4~~ 

Documenti della contestazione ecclesiale in 
Italia. I nuovi credenti contro la complicità 
istituzionale. A cura di Marco Boato. L. 1800 

FERDINANDO CORDOVA 
Arditi e legionari 
dannunziani 
Il ruolo politico del combattentismo dalla 
grande guerra al fascbmo. Prefazione di Renio 

· De Felice. L. 3000 

Classe, potere, status: 
I . Teorie sulla struttura 
di classe 
Un repertorio fondamentale di testi teorici e di 
studi storici e comparativi in tema di 
stra11ficazione sociale. A cura di R. Bendix e 
S M. Lipset. L. 4000 

Immagine della società 
e coscienza di classe 
I m1pl1ori contributi internazionali di ricerca 
sulla percezione e la valutazione sociale della 
disuguaglianza. A cura di Massimo Paci. 
L. 3500 

GUIDO MARTINOTTI 
Gli studenti 
universitari 
Un preciso e completo profilo sociologico con 
t necessari riferimenti ai processi strutturali 
che stanno dietro alla crisi del! 'università 
italiana. L. 2800 

La Nuova Italia dittribuiecc 

BASILICATA EDITRICE 

P. A. BUTTITTA 
IL GENOCIDIO 
IMPERFETTO 
Da Gibcllina 11 E ilat, da Carrara a Parigi: il 
problema delle minoranze e dcl popolo meridionale 
contro cui è in corso una vera e propria opera di 
eliminazione culturale se non fisica. L. 1000 
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ladruncolo affogato nel Po nel corso di 
un affannoso inseguimento. si accerta 
che fu lei. la tredicenne di Villafranca 
d'Asti ad aprire la finestra cd andarsene. 
Si cerca di coprire il fatto con mille 
interrogativi. 

Una bambina di tredici anni che 
scappa di casa: com'è possibile? Una 
bambina che abbandona il tetto paterno 
e si avvia a diventare ninfetta di terLO 
ordine: com'è possibile? Eppure non ci 
vuol tanto a sciogliere interrogativi cosi 
turbati. Basterebbe che si precisasse 
dov'è piantato il "tetto paterno" e si 
accennasse alla solitudine di quella 
cascina, ai giorni uguali e grigi di 
Cantarana, all'eccitazione erotica che 
programmaticamente i mass-media solle
citano al lolitismo pubblicizzato. al 
profitto vestito tutti i giorni di 
provocazioni sessuali e accattivante 
avventura. Tutto questo non basta. 
certo. a spiegare il patologico che c'è 
nella storia di ~!aria Teresa, ma 
contribuisce a metterla in un tessuto di 
relazioni che la riconduce ai fatti (anche 
i piu abnormi) di una società 
identificabile, di una società che crea 
spazi di allarmata solitudine. nell',\stigia
no e a Viareggio. nella "cascina 
dell'orrore" di Canale d',\lba e nella 
pineta di un baraccone liberty che da 
decenni si sforza di tradurre in grossi 
guadagni gli svaghi obbligatori. 

Lo scandalismo e la pietà, il mito 
dell'innocenza perduta e dell'accidentali
tà satanik per coprire il quadro più vasto 
in cui due, tre, quattro episodi 
eccezionali sono inseriti. E il quadro è 
uguale: il quadro è ciò che conta oltre il 
particolare. La grande stampa ci sa fare. 
La cornice sociologica in cui il 
rapimento che non è un rapimento 
avviene è esposta con un velo di pudica 
pietà: il padre magro, solo. essiccato dal 
dolore, la mamma col mal di cuore, la 
fatica dei campi. la solidarietà del 
paesino. La casa in cui ~!aria Teresa 
viveva diventa una sognata "casa 
serena". tutto assume connotati V'Jghi e 
dolci. li passato é tinto di rosa: tutto 
diventa piu incomprensibile e più 
funesto. 

~1a il piano inclinato su cui 
l""infol1ll3zione" scivola sempre di piu ~ 
quello sessuale, puntualmente intriso di 
rimorsi mistici. ~!aria Teresa era 
scappata con quel furfante del Calleri e 
si era intrappolata. un po· per caso un 
po· per confusa scelta, in un giro di 
relazioni più o meno retribuite. la 
grnnde stampa finge gran pudore: riesce 
a scrivere appena che "la tredicenne era 
già donna", che abbandonò la casa per 
andare con uno e che "presto fu di 
tutti". t.ppure Novara con i balletti 
multicolorati, Viareggio e Reggio Emilia 
in altre dire.doni, hanno ribadito quanto 
il vizio eterodosso sia pane quotidiano, 
come si annidi in tutti gli angoli. come 
··signori rispettabili" ci siano sempre 

dentro fino al collo. Forse c'è, dicono i 
giomali. un "signore rispettabile" nella 
vicenda di ~!aria Teresa: certo che ci 
sarà un maturo e consapevole 
amministratore della fuga disperata di 
una ra1;azzma che non capisce bene cosa 
cerca. Sarà un esemplare di una specie 
molto diffusa, alimentata da un 'industria 
che le prediche astratte contribuiscono a 
rafforzare e non ad abbattere. ad 
esaltare e non a sconfiggere. Una società 
a medio sviluppo non può che avere il 
mercato nero della perversione: niente 
riti alla Polansky. ma orgette casalinghe. 
51 scopre (con dolore? ) che l'innoce111.a 
è un mito. un prestito letterario, 
un 'effusione paternalistica. Allora insie
me al gusto dcl particolare erotico, 
abbellito o suggerito, affiora la 
predisposizione a santificare le brutture: 
i santi tanto sono lontani e non danno 
fastidio. 

Prima raccontano che la tredicenne 
sconsiderata amava vestirsi sciattamente 
(slip maschili, pantaloni), parlano dcl 
trucco facile col rimmel, delle gite a 
.\lilano e Torino, poi. come mordendosi 
la lingua, ingentiliscono i resoconti con 
tonnellate di toni candidi. Anche per la 
ragazzina di Villafranca, infatti , come 
per Ermanno. è scattato un inconscio 
pro.:esso collettivo di santifica1ione. 
Sulla disfatta e scomposta spiaggia di 
\1arina di Vecchiano è nato, notte 
tempo. un monumento che assomiglia ad 
un sacro obelisco in sostituzione della 
croce di canne che fu innaLlata subito 
dopo il ritrovamento dcl corpo in 
decomposi1ione. Anzi molte mani 
scrissero biglietti invocativi. supplicanti. 
commossi: "Ermanno proteggi dal ciclo i 
nostri piccoli", "ascolta le preghiere 
degli innocenti". "benedici i bambini di 
V iarcggio". 

Lo stesso esorcismo si è ripetuto per 
anni. li Vicario generale della diocesi, 
Monsignor Luigi Stella. si è incaricato di 
ras:;icurare tutti sull'onore della famiglia, 
incontaminato dal momento che la 
bambina era stata consacrata pochi 
giorni prima di sparire "f'iglia di \1aria". 
E come "figlia di \!aria", veli bianchi 
listati di verde, ~1aria Teresa è stata 
vestita e seppellita nella "sua collina". 
La santificazione per allontanare le 
brutture. le aureole per non credere alla 
realtà. Quanto sono piu vere e 
psicanaliticamcnte dissacranti quelle 
pagine di diario che sono state ritrovate 
insieme agli altri Watt Disncy e ai 
fumetti sadici. Maria Teresa vi aveva 
disegnato un feticcio erotico elegante e 
cittadino. forse immaginato. forse 
conosciuto: 'il mio amore è biondo. 
bello, sincero. della provincia di Asti 
non di Torino". 

Come per Ermanno si è ripetuto un 
"pellegrinaggio" sconcertante. anch'esso 
partecipe della morbosità scatenata dal 
fattaccio. 

Una gran folla ha letteralmente 



assalito !'"cremo <li Barbisa ··, il covo di 
Callcri, la botola dell'orrore, la 
stanzaccia dcl cascinale. Per rubare un 
calcinaccio. per vedere lo scuro. per 
provare un brivido, per fuggire le 
emozioni quotidiane, morbide. alla lunga 
noiose. Il bello è che di questo 
"'pellegrinaggio" si sono scandaliaati 
proprio quei quotidiani che lo rendono 
tutti i giorni psicologicamente possibile 
con l'inutile ampliamento che fanno dei 
connotati di una vicenda che avrebbe 
poco bisogno di sensazioni. 

E poi c'è un 'altra circostanza ad 
avvalorare la sintomaticità di tutto il 
caso. li traffico fra il rifugio e il mondo, 
fra la cascina e il pae~e avveniva sotto gli 
occh i di tutti. Tutto un paesino. Canale 
D'Alba, quasi tutto, ben al di a del 
complice che per un po' ha fatto il finto 
tonto, sapeva. Sapçva o supponeva. 
Sapeva con certcua o immaginava in 
silenzio. Sapeva <li t-.laria Teresa. come a 
Viareggio sapevano dcl clan dei ragazzi 
di pineta, come si sapeva dei balletti di 
Reggio. delle Lolitc <li ' mara. Perché 

PICCOLI 

la sua anima 
e la piccozza 

F ra le molte forme che il linguaggio 
giornalistico si è cercato per dare 

aspetto sempre appetibile • contenuti non 
precisamente nuovi, l'intervista è certamen· 
te quella piu onesta, vecchia e sanamente 
informativa. L'anonimo " operatore di 
notizie" chiede e il tal personaggio 
risponde. Al lettore arriverà "materia 
prima" tanto p1u interessante quanto piu 
"intelligenti" saranno state le domande 
dell'intervistatore. E' proprio la rozzezza, 
l'impersonalità di questo lavoro, che hanno 
suggerito una evoluzione dell'intervista
tipo, innalzata al rengo di occasione 
letteraria, di "ritratto" del personaggio 
interpellato, d1 esecuzione a quattro mani, 
in cui la personalità dell'intervistatore 
emerge e fiancheggia l'altra. Un'operazione 
di questo tipo può produrre risultati di 
vario genère, spesso non del tutto 
soddisfacenti per il "personaggio" chiamato 
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questi scandali che sconvolgono ogni tan· 
to la pubblica opinione hanno la caratteri
stica di proporre. in una successione pato
logica ed improvvisa. un costume e un 
malessere con fonde radici. 

E si torna al punto d'avvio, all'urgenza 
di prendere in considerazione gli scandali 
quotidiani per non alimentare oltre la 
cattiva coscienza. E' passato un po' di 
tempo da quando le pagine di "Cuore ... 
intrise di sabaudo perbenismo, additava
no nel cattivo e antipatriottico Franzi 
un ragazzaccio da odiare cd escludere. 
Tutta la nostra scuola, tutta l'etica 
familiare diffusa. le litanie catechistiche 
e gli amorosi consigli materni hanno 
preso piede con quello spirito e quei 
pregiudizi. La repressione della "pedago
gia del nascondere" non basta per offrire 
a quegli anni delicati che segnano il 
passaggio verso una maturità ideologica e 
intellettiva un punto di riferimento non 
transitorio o sospetto. I ragazzi o le 
bambine che entrano nella società 
dell'orrore e conoscono cosa si nasconde 
dietro la facciata dci buoni sentimenti 
riflettono. da una particolare condizione, 

ad esprimere alcune sue idee e costretto 
invece ad essere " trattato" secondo regole 
a lui ignote. In un gioco dove la cravatta 
che porta può prendere il sopravvento su 
una dichiarazione esplosiva. 

Ignaro e fiducioso, Flaminio Piccoli he 
nei giorni scorsi concesso - come s i suol 
dire un' intervista alla "Stampa". 
Un'occasione d'oro, offerta da uno dei più 
autorevoli fra i giornali borghesi, in un 
momento politicamente confuso nel mezzo 
di un agosto assolato. Palesemente, la 
voglia del giornalista intervistatore di 
sobbarcarsi all'incarico appena velato di 
rendere omaggio a Piccoli non e ra molta. Il 
timido approccio al monocolore di 
parcheggio lascia subito al posto a un 
"ritratto" che vuole essere cortese: "Di 
questi tempi, uomini come l'on. Piccoli si 
trovano sulle Alpi: corda, piccozza, 
ramponi, la borraccetta a tracolla ... " . 
Prende corpo la felice metafora del segret• 
rio-montanaro che sarà il filo conduttore 
dell'intervista. Montanaro e poeta, Piccoli 
- viene rivelato - ha pastegg11to la crisi 
con la lettura di Baudelaire, l'unico libro 
che avesse il tempo di "rigirarsi fra le 
mani", con l'evidente vantaggio di 
osservare gli accaldati protagonisti della 
crisi attraverso il filtro della descrizione 
baudelairiana dell'albatro che sfida la 
tempesta. 

Bando alle romanticherie: " ... come De 
Gasi>eri e, se vogliamo, come Cesare 
Battisti, anche Flaminio Piccoli si porta 
addosso le passioni e le ferite degli italiani 
di frontiera. Gli ultimi arrivati ell'unità, i 
piu austeri, i piu restii a piegarsi alla 
dialettica dello scetticismo nazionale, 
ri:calcitranti.. ad unirsi al grande 
girotondo ... 

Il clima idillico con l'uomo importante 
consente un u'4> ragionato dell'impertinen· 
za. Bisogna far sapere a Piccoli che 
qualcuno lo chiama "il tedesco". La 
reazione è prqnta e il segretario 
democristiano r'.espinge l'accusa spiegando 
come i rudi trentini ritrovino nel canto 
"con malinconia" la propria anima italiana. 
A questo punto l'interlocutore di Piccoli sì 

la crisi di un paese che coinvolge tutto e 
tutti nella meccanica distorta alimentata 
da un prolìtto senza scrupoli. 

La rigorosa inchiesta. condotta con 
impegno e sollecitudine in tutta Italia 
<lue anni fa da Gim•e1111i Aclista rivcl<'.i 
che dietro la facciata della scuola 
dell'obbligo si nascondeva (si fa per dire) 
un esercito di mezzo milione <li 
apprendisti fuori legge: altri .. innocenti" 
sacrificati e spregiudicatamente utilizzati. 
Quanti parlano di scuola a pieno tempo. 
volendo indicare l'urgenza di strutture 
scolastiche che siano servizio sociale 
continuo, in grado di fondare una 
comunità solidale e sicura. si sentono 
spesso rispondere che la scuola non può 
far tutto, che i tempi non sono maturi. 

Ecco: oltre il clamore dci rapimenti, 
delle fughe. dci bambini corrotti e 
santificati, delle ingenuità sfiorite. vi 
sono qucst'altri scandali. Anch'essi si 
svolgono alla luce <lei sole. Li conoscono 
tutti. Di fronte ad essi valgono meno 
ancora i toni allarmati e stupiti da 
inaspettata "strage degli innocenti". 

ROBERTO BARZANTI • 

sc.'tliarisce, ha come un lampo di genio: 
" Ho capito - dice -. Il corpo è a Roma, 
ma l'anima è lass\J sulle montagne, fra 
boschi e valli d' or". 

Che l'anima di Piccoli debba essere 
rimasta leggermente indietro rispetto al suo 
corpo, lo si comincia a sospettare 
dall'inizio dell'intervista, quando il 
segretario democristiano, richiesto di un 
giudizio sul " monocolore di parcheggio", 
conviene con il suo cortese interlocutore 
che non si può proprio definire un 
capolavoro e poi soggiunge, pensoso: " ma 
un governo bisognava pur farlo". E già; in 
una pausa delle sue attività montanare, fra 
una impresa di sesto grado e un canto in 
jodell (chi ha detto che si tratta di un canto 
tedesco? I l'anima di Piccoli si è volta verso 
la valle e, vista la situazione, ha deciso per 
una formuletta cosi, tanto per fare. 

Dove il segretario dc dimostra però 
definitivamente di essere entrato senza 
ombra di dubbi in una fase 
post-risorgimentale e di non potersi 
pertanto considerare ombreggiato dalla 
cittadinanza absburgica dei suoi antenati , è 
quando parla dell'Italia meridionale. 
Soltanto allora senti con quanta umile 
devozione, con quanto affetto, l'uomo si 
rivolga a questi confratelli; quasi la stessa 
trepidazione con cui i patrioti lombardi 
guardavano ai contestatori del regno 
borbonico. " Mi sono persuaso - dice il no· 
stro - che con la diffusione della istruzione 
scolastica anche le classi umili, e non bacate, 
del Mezzogiorno, saranno in grado di 
espr imere dirigenti capaci ed attivi". 

A questo punto ci accorgiamo che la 
tentazione di imitare maldestramente 
quell'impareggiabile talent·scout delle 
banalità e dei luoghi comuni che è 
Fortebracc10 si fa troppo forte; rinunciamo 
perciò all'impresa. Non senza avere 
avvertito i colleghi della "Stampa" a non 
leggere troppo spesso i corsivi dell"'Unità" 
perché, a lungo andare, se ne assimila lo 
stile; e si finisce per restarne 
inconsapevolmente nel solco anche quando 
il giornale ti affida nientemeno che 
un'intervista a Flaminio Piccoli. • 
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N el novembre dell'anno scorso De 
Gaulle rifiutò di svalutare il franco. 

Fu una decìsione clamorosa, improntata 
anch'essa a quel certo spirito di grandeur 
che tanto danno fece alla Francia, cd al 
tempo stesso di spregiudicata indifferen
za per i danni altrui che la mancata 
regolazione dei rapporti cambiari 
avrebbe provocato. Gli stessi rappresen
tanti della Francia alla riunione allora 
tenuta a Bonn dal Club dei Dieci, 
convenendo nella necessità di questa 
regolazione, avevano in linea di massima 
accettato il principio della svalutazione, 
purché contenuta in termini ragionevoli: 
tra il IO e il 15 per cento. 

Una ragione. per cosi dire di offesa. 
non era mancata al generale. Bonn si era 
riunita per trattare, ancor piu che della 
debolezza del franco, della eccessiva 
salute del marco, contro il quale, 
scontandone la rivalutazione, si era 
rovesciata una travolgente marca di 
moneta speculativa. La accesa disputa 
sul marco già allora. ad un anno dalle 
clezion i, era già deformata dagli 
interessi politici, rifiutando i governanti 
la responsabilità di un 'operazione che 
significava raffreddamento della espan
sione economica attraverso un certo 
grado di deflazione, mentre i tecnici 
giudicavano impossibile un ritorno ad un 
ritmo normale di sviluppo senza diverso 
tasso di paragone internazionale, 
favorevole agli operatori tedeschi, 
sfavorevole agli altri. Duro fu lo scontro 
tra il Governo ed i reggenti della 
Bundesbank: le dimissioni del Presidente 
furono poi ritirate ed il dissidio fu per 
allora formalmente composto. 

La Germania accettò di adottare 
misure surrogatorie, penalizzando le 
esportazioni e favorendo le importazioni, 
a tassi peraltro inferiori al presumibile 
livello della rivalutazione. Ma era 
mancato il pari passu, che per il 
Governo francese significava contestuali
tà della rivalutazione del marco e della 
svalutazione del franco. Dc Gaulle 
rifiutò: ed il Governo di Couve dc 
,\turville adottò per gli scambi 
commerciali misure analogl1e a quelle 
germaniche. 

Si deve dire che le une e le altre 
riuscirono insufficienti e quindi 
inefficaci. Dopo un breve periodo di 
riflessione, investimenti produzione 
produttività affari in Germania tornaro
no a galoppare. La Francia continuò a 
comperare largamente, a vendere piu 
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faticosamente. senza tuttavia che la 
bilancia dci suoi conti internazionali 
fosse danneggiata come quella italiana 
dalla cosiddetta fuga dei capitali. Ma il 
suo apparato produttivo non si era 
risollevato dalla grande crisi del maggio, 
mal sostenuto da una politica econonùca 
incerta e contraddittoria. 

E' la mancanta di una sicura, anche se 
lenta. ripresa dell'attività economica che 
segnò nella borghesia francese la 
sconfitta virtuale dcl Generale. 

E tuttavia le riserve monetarie, 
nonostante la crisi speculativa, erano 
rimaste forti. cd ingenti restavano i 
crediti e le possibilità di prelievo 
internazionale sulle quali la Francia 
poteva tuttora contare. Ancora ai primi 
di luglio il prof. Barre. autorevole 
vicepresidente della Commissione esecu
tiva della CEE. dichiarava che nessuna 
ragione monetaria, nessuna necessità 
tecnica, giustificavano una svalutazione 
del franco. 

E veramente le motivazioni tecniche 
addotte da Pompidou. dal Presidente del 
Consiglio e dal ministro delle Finanze 
relative al deterioramento dei cambi e 
delle riserve non appaiono di per sé 
sufficienti a giustificare la misura. E' pili 
difficile un giudizio. per chi non abbia 
sicura nozione delle condizioni della 
economia francese, circa le ragioni 
economiche che si riferiscono alla 
competitività internazionale delle impre
se. e sulla efficacia dello strumento 
monetario per uscire dall'attuale 
ristagno. L'avvcdutcua con la quale 
l'operazione è stata tecnicamente 

.'>tru11ss 
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È la sorte del marco 
che pesa di più sull'avvenire 

dell'equilibrio monetario europeo. 
Le elezioni tedesche sono vicine 
e i pareri discordi fra possibilisti 

e 11nazionalisti monetari" 

combinata e la buona scelta dcl tempo 
non sono certo dati sufficienti per 
giudicare delle ripercussioni economiche 
e sociali a catena che essa provocherà. 
Resta per ora l'impressione. anche se del 
tutto generica, che i vincoli posti 
all'azione centrale dalle grandi categorie 
d'interessi renda problematica l'opera di 
raddrizzamento e di rilancio. 

Non saranno indifferenti i danni per 
l'economia italiana (minori rimesse degli 
emigranti, dei turisti, minori esportazio
ni) tuttavia probabilmente limitate in 
rapporto alle grandezze dei totali. Pili 
gravi. o piu importanti, possono essere le 
ripercussioni di questo nuovo turbamen
to sull'assetto monetario internazionale 
sul quale sono sospese altre problemati
che incertezze. E' tuttavia da considerare 
che l'operazione non è riuscita nuova 
alle grandi banche centrali interessate. 
compresa quella di Roma. Il tasso di 
svalutazione è quello concordato a suo 
tempo a Bonn. 

La probabilità di una nuova 
svalutazione della sterlina sembra per ora 
esclusa: il processo di riequilibrio della 
bilancia dei pagamenti prosegue, anche 
se faticosamente e con decurtazioni 
dell'ottimismo ufficiale. Forse si può 
dire che una diversa valutalione potrà 
essere considerata in occasione di una 
revisione di carattere generale. 

Forse è una previsione valida anche per 
il marco. E' la sorte di questa moneta 
che pesa di piu sull'avvenire 
dell'equilibrio monetario specialmente 
europeo. Le elezioni sono vicine: la 
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C.D.U. per bocca di Kiesinger e di 
Strauss, ripete ogni settimana che il 
marco non ha da esser rivalutato S1 
sono convert1t1 per contro alla 
inevitabilità della rivalutazione 
socialdemocratici. Ogni decisione è 
rimessa a dopo la prova elettorale. 
compresa per ora l'adozione, anche a 
carico del bilancio statale, di misure 
efficaci per il contenimento di un ritmo 
febbrile di sviluppo creatore di nuovi 
squilibri e di nuovi problemi. Un anno 
addietro si poteva pensare ad un tasso di 
rivalutazione del 6-8 per cento; ora 
sarebbe insufficiente anche il I O per 
cento. Ma i nazionalisti del marco 
gridano che è ingiusto voler la malattia 
di una moneta sana per allinearla con le 
altre monete malate. E' questo spirito 
oltranzista che lascia qualche dubbio 
sulla possibilità di piu sagge vedute. 

Del resto il primo esempio 
d'indifferenza per i guai altrui ci è 
venuto dalla politica finanziaria 
internazionale americana che prima ha 
creato gli afflussi disordinatori degli 
eurodollari. poi la corsa disordinatrice 
agli altri interessi. Ed ora è in campo. cd 
incide, e può incidere, sui rapporti 
internazionali non piu la difesa 
monetaria del dollaro quanto la 
complessa, e per ora non vittoriosa. 
battaglia contro l'inflazione 

Ma è uno sguardo d'insieme alle 
vicende di questi ultimi anni che può 
preoccupare. Rapido processo di 
liberalizzazione, nell'ultimo decennio 
soprattutto, dei movimenti di capitale e 
conseguente vigoroso sviluppo degli 
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scambi internazionali, ma insieme 
possibilità di ingenti ed imprevisti 
movimenti valutari e disponibilità di 
mezzi per impetuose ondate speculative. 
Prescindendo dalle manovre precedenti. 
che toccarono nel 1964 anche la lira. 
furono queste ondate che alla fine del 
1967 determinarono il crollo della già 
debole sterlina. Poi si riversarono 
sull'oro, ed obbligarono ad inventare il 
doppio mercato. Poi puntarono sulla 
svalutazione del franco e sulla 
rivalutazione del marco, mancando alla 
fine del I 968 l'uno e l'altro bersaglio. 
Non sono presenti ora movimenti 
speculativi a carico del marco, e non 
pare abbiano operato in modo ingente a 
carico del franco. Permane sempre un 
potenziale speculativo, che attende le 
buone occasioni, anche se per ora 
dirrùdiato dalle giacenze rimaste in attesa 
in Germania. 

Rimandiamo ad altra occasione il 
discorso sulla dimostrazione di interna 
incapacità di regolazione dei sistemi 

le riforme 
alla pompidou 

P arigi agosto. Ai primi di settembre 
il presidente Pompidou - lo ha 

annunciato egli stesso - parlerà alla 
nazione per "informarla" dell'andamento 
del processo di risanamento economico
fìnanziario intrapreso con la svalutazione 
del franco. l giornali di opposizione si 
sono chiesti subito come il capo dello 
stato si aspetti di essere considerato 
credibile dop0 che aveva impostato la 
sua campagna elettorale (appena due 
mesi fa) sul rifiuto della svalutazione: 
dopo che questo rifiuto era stato 
ribadito all'atto della presentazione del 
governo dal primo ministro. Cha
ban-Delmas, e. dopo che lo stesso 
Pompidou ha confidato ai giornalisti di 
aver pensato fin dal giugno del '68 (cioé 
mentre concedeva ai lavoratori gli 
aumenti salariali richiesti) alla svalutazio
ne e di averla decisa pochi giorni dopo il 
suo insediamento all'Eliseo, nel luglio 
scorso. 

E' questa la prima considerazione 
propriamente politica che si impone a 
due settimane dalla svalutazione del 
franco. E' anche la sola, perché, ove non 
si voglia abbandonarsi a giudizi "di 
principio", per esprimere una valutazio
ne completa dell'operazione è necessario 
attendere le altre misure che il governo 
adotterà e senza le quali la svalutazione 
stessa sarebbe assolutamente inefficace. 

Giustamente, pertanto, gli esperti 
francesi si sono limitati fin qui a 
giudicare la svalutazione da un punto di 
vista puramente tecnico e a ricercare se 
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capitalistici puri sempre ripetuta nel 
modo piu vistoso da questi incontenibili 
maremoti speculativi, distruttivi di 
faticosi equilibri economici nazionali. 
Sul piano internazionale si spera 
non si saprebbe ora dire quanto 
ottimisticamente - sulla introduzione 
prossima dei "diritti speciali di 
prelievo". Ma un certo riflusso nella 
esasperazione dei tassi d'interesse è 
prodotto non di regole o di accordi, ma 
del naturale esaurirsi delle spinte 
promotrici. E sul piano europeo, che piu 
ci interessa, è un prodotto inevitabile 
della situazione, non di volontà unitaria 
europea, un certo livellamento dei tassi 
di sconto, seguito alla fine con la 
riluttanza di chi non vuol dar l'avvio a 
processi deflazionisti anche in T tali a. La 
saggia indicazione italiana delle "parità 
mobili" per raggiungere in un 
ragionevole periodo di tempo livelli 
equilibrati tra monete sopravalutate e 
sottovalutate interessa a fondo i tecnici, 
ma lascia freddi i governi che temono di 
scottarsi. Un certo movimento concorde 

mai i motivi che hanno posto in crisi la 
moneta nazionale. Per quanto riguarda 
l'operazione in sé, il giudizio è cauto: 
chi ha preso la decistone, vien fatto 
osservare, è a conoscenza di elementi 
che sfuggono ai piu (in particolare quali 
possibilità obiettive ci sono che il marco 
venga rivalutato dopo le elezioni di 
settembre o che venga adottato un 
sistema di cambi flessibili alla riunione 
d'autunno del Fondo Monetario 
Internazionale); chi ha deciso, ancora, ha 
tenuto conto della realtà finanziaria 
autentica dcl paese: diminuzione di metà 
circa della riserva della banca di Francia 
dal 1967 ad oggi (si è passati da circa 7 
miliardi di dollari a circa 3 e mezzo), a 
seguito del persistente squilibrio della 
bilancia dei pagamenti, e a cui sono da 
aggiungere le "fughe di capitali" 
all'estero a un ritmo impressionante (un 
miliardo di dollari al bimestre nel 1968, 
400 milioni di dollari al bimestre nei 
primi sei mesi del '69) e l'aumento 
continuo della domanda sul mercato 
interno. 

La svalutazione, si dice dunque, era 
necessaria per ristabilire la bilancia dei 
pagamenti, da un lato scoraggiando in 
Francia (con il reale aumento dei prezzi) 
l'acquisto di prodotti stranieri, dall'altro 
invogliando l'estero (con la diminuzione 
dei prezzi) agli acquisti di prodotti 
francesi. Naturalmente perché l'obiettivo 
venga realizzato occorrono non soltanto 
le altre misure di risanamento che il 
governo renderà note a partire da metà 
settembre ma anche - e soprattutto 
che non aumentino né i prezzi né i 
salari, e che questo sia possibile è per lo 
meno dubbio, considerate tra l'altro le 
prese di posizione delle varie centrali 
sindacali. 

sembra portare le banche centrali, 
consenzienti i governi, a introdurre 
comuni regole differenziali e cautelative 
sulla concessione del riscontro e delle 
aperture di credito a difesa antispe
culativa. 

Il discorso per ora vige anche in Italia, 
finché durerà la congiuntura attuale, ed 
è anzi, come prima applicazione, di 
marca Banca d'Italia, sulla cui fede 
soprattutto !'on. Rumor in Parlamento si 
è dichiarato sicuro della salvezza della 
lira. E' una sicurezza con la riserva di 
quanto potrà venir fuori dalla 
conferenza internazionale che, coda del 
diavolo permettendo, dovrebbe aver 
luogo alla fine di quest'anno. 
Può darsi ne vengano anche fuori. 
come primo pentimento revisionista 
della incondizionata libertà di scambi con 
rigidi metri di paragone, tassi di cambio 
flessibili in maggiore e regolata misura e 
concordate regole di controllo dei 
movimenti interni ed esterni di puro 
capitale. Potrebbe essere un primo passo. 

o. • 

Per quanto riguarda le cause del 
"surriscaldamento" economico che sta 
dietro alla svalutazione, tutti sono 
concordi nel ridurle all'aumentata 
domanda dei francesi (e, correlativa
mente, al loro aumentato potere 
d'acquisto); si dice che l'industria 
francese non esporta perché pur 
producendo al massimo tutto è assorbito 
dal mercato interno; non soddisfacendo 
d'altronde del tutto la domanda 
l'acquirente si rivolge al prodotto 
straniero (donde lo squilibrio della 
bilancia dei pagamenti). 

E' forse legittimo chiedersi se questa· 
diagnosi non si riferisca ancora una volta 
piuttosto agli effetti che alle cause: che 
non scenda cioé in profondità e non 
ricerchi perché l'industria francese non 
produce a sufficienza o perché i suoi 
prodotti sono scarsamente competitivi 
sul mercato internazionale (e talora 
anche su quello interno). In altri 
termini: se dietro la crisi finanziaria non 
stia - e sono in molti a crederlo - una 
precisa crisi economica, di cui sarebbero 
responsabili le scelte fondamentali fatte 
dalla Quinta Repubblica, scelte che non 
hanno sollecitato i rinnovamenti degli 
inipianti. Il miglioramento delle 
tecnologie, l'ammodernamento delle 
strutture, etc. Insomma: la macchina 
della produzione francese sarebbe 
vecchia e - soprattutto squilibrata. Tn 
queste condizioni le misure di 
"risanamento" per essere risolutive 
dovrebbero àndare ben piu in là della 
svalutazione, dell'inquadramento del 
credito, della riduzione della spesa 
pubblica, del blocco dei prezzi, che, 
grosso modo, sarebbero le sole misure 
che il governo avrebbe fin qui previsto 
per la rentrée d'autunno. 

A. L. • 
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Fino a quando nell'Ulster 
l'odio religioso terra arti
ficiosamente separate 
masse cattoliche e pro
testanti l'asse Londra
Belfast potrà controllare 
le improwise vampate 
di rivolta che infiamma
no ormai periodicamente 
i disperati ghetti urbani 
nell'Irlanda del Nord. 
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La mitragliera a Londonderry 

B elfast, agosto. Probabilmente ad 
un osservatore supcrfidale i 

drammatici avvenimenti della settimana 
scorsa nell'Ulster sono sembrati 
un'insurrezione di esponenti della 
comunità cattolica contro l'oppressione 
di cui da tanto tempo sono vittime . ~fa 
un'interpretazione <lei genere non tiene 
conto di uno dci fattori fondamentali 
della situazione, cioe il carJttere 
difensivo della reaLionc nelle lOnc 

cattoliche. L'attuale conflitto ha avuto 
inizio il 12 agosto, quando l'organiu..a
zione protestante militante nota con il 
nome di "Derry Apprentices" ("Gli 
Apprendisti di Derry") ha effettuato la 
sua tradizionale marcia intorno alle mura 
di Londonderry. Questa marcia è, per la 
minoranza cattolica, un deliberato cd 
umiliante ricordo di secoli di 
subordinazione al predominio protestan-

te sul quale si fonda il governo 
britannico. La mancata proibizione della 
marcia da parte del governo unionista 
dell'Ulster è stata una chiara confessione 
di debolezza. ed ha dimostrato la 
dipendenza della cricca unionista al 
potere - formata da proprietari terrieri 
e borghesi - dai piccoli borghesi e dalla 
massa proletaria protestante. Senza 
l'appoggio delle masse protestanti (che 
in massima parte sono sfruttate almeno 
quanto i cattolici) il regime unionista 
crollerebbe; per questa ragione occorre 
far loro delle concessioni. Negli ultimi 
anni è stato sempre piu difficile 
concedere qualcosa sul piano economico. 
Perché il ristagno dell'economia 
dell'Ulster si è accoppiato alla crisi 
economica britannica. La disoccupazio
ne, una grave penuria di alloggi e 
l'impoverimento dei servizi sociali, 
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costituiscono lo sfondo dcl grave 
connitto sociale. ,\ Dcrry , ad esempio. il 
tasso di disoccupaLionc ha raggiunto il 
20 per cento, e se la disoccupazione ha 
colpito soprattutto i cattolici. la 
percentuale dci disoccupati è elevata 
anche tra i protesta11ti. Questi ultimi 
hanno reagito alle difficoltà economiche 
appoggiando con un crescente fanatismo 
il sistema di discriminazione religiosa che 
li pone un gradino pili su dei c-at tol ici. 
~la la questione non è solo economica: 
il protestantesimo si nutre di una sorta 
di orgoglio comunale che rappresenta un 
potente fattore di compensaLione per la 
miseria economica dci protestanti. 
L'efficace demagogia dcl reverendo lan 
Paislcy. con le sue intona1ioni populiste 
e fasciste, ha dimostrato di costituire 
una minaccia tanto per la classe 
dirigente unionista quanto per i cattolici. 
Di qui sono derivate certe disgraziate 
decisioni dcl governo. come quella di 
permettere lo svolgimento della marcia 
degli ,\pprendisti di Dcrry. 

Era quasi inevitabile che scoppiasse un 
conflitto. dal momento che la marcia 
avrebbe portato gli estremisti protestanti 
nel cuore della zona cattolica. Quasi 
altrettanto inevitabile era che l'interven
to della poliLia avrebbe aggravato il 
conflitto invece di ripristinare "la legge e 
l'ordine"; e infatti gli scontri sono 
cominciati quando la polì1ia. strumento 
del regime unionista. ha cercato di 
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entrare nella zona cattolica di Bogside 
con l'appòggio dissimulato di pochi 
attivisti protestanti. Il drammatico 
successo degli abitanti di Bog..,ide nella 
difesa della loro zona nel corso di una 
battaglia durata tre giorni ha preparato 
l'esplosione di Belfast. Sembra molto 
probabile che i protestanti e~trcmisti di 
Bclfast. preoccupati per l'impressione 
suscitata dal successo della difesa dei 
cattolici, abbiano deciso che fosse giunto 
il momento di impartire ai "papisti'' ~111a 
buona lezione. In particolare si era avuta 
l'impressione che i fatti di Bogsidc 
avessero dimostrato che la poli1la 
regolare (Royal Ulster Constabulary) 
non fosse forte abbastanza per 
ripristinare "l'ordine" nei settori 
cattolici servendosi dci manganelli e dci 
gas lacrimogeni. Per questa ragione è 
comparsa sulla scena, con l'approvazione 
del governo, l'infame for1.41 · speciale "lf' 
costituita esclusivamente da protestanti 
ed armata dì fucili, mitragliatrici, cd una 
buona dose di fanatismo alla Paisley. 
Una volta ancora. il governo unionista 
aveva capitolato di fronte agli estremisti. 

:-.=ella notte dcl 15 agosto rcpart i della 
forza speciale "B". pesantemente armati, 
si sono messi a cercare i papisti per le 
vie di Bclfast: al primo segno di 
disordine da parte dci l-~attolici hanno 
cominciato a sparare "indiscriminatamen
te uccidendo cinque persone e ferendone 
quasi duecento. In quclh1 prima notte <li 
disordini a Bclfost sono state incendiate 
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le case di trenta cattolici, e nei giorni 
successivi il totale degli edifici dati alle 
fiamme è salito - secondo quanto ha 
dichiarato il portavoce governativo 
dell'Ulster - a quattrocento; in alcuni 
casi sono stati incendiati anche negozi e 
case di protestanti. Mentre la rn:ucia 
degli Apprendisti di Derry aveva ricevuto 
l'appoggio di 30 mila protestanti. il terro
re protestante di Belfast è stato opera dei 
più agguerriti militanti concentrati nella 
forta speciale "B" ed aiutati da alcuni 
seguaci dcl reverendo Paislcy. 

In conseguenza del criminoso attacco 
della polizia e della forza "B" sì é avuta 
una stupefacente ed impressionante 
mobilita1ione popolare. Come era 
accaduto a Bogside all'inizio della 
settimana. l'elementare esigenza della 
protezione contro l'invasione fisica dci 
settori cattolici ha provocato un'insurre
Lione popolare di carattere difensivo: 
sono state costruite barricate nei 
principali ghetti cattolici. a Falls Road. 
,\rdoyne. Anderstown. Le · barricate 
erette dai cattolici, che rappresentano 
circa un terzo della popolazione di 
Bclfast, non erano affatto simboliche; 
costruite con vecchi autobus cd 
autocarri, esse costituivano una barriera 
impenetrabile per le autoblindo degli 
uomini della forza '·B" e della polizia. 
Agli attacchi. i difensori delle barricate 
hanno risposto lanciando sassi e bombe 
\1olotov. e successivamente anche 
sparando con armi da fuoco di piccolo 
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calibro. In ogni isolato sono stati 
organizzati comitati di difesa incaricati 
di vigilare sulle barricate, provvedere 
all'evacuazione delle famiglie dai punti 
piu esposti (vcnerd i i cecchini 
protestanti hanno ucciso tre persone), 
stabilire posti di guardia e controllare 
l'entrata e l'uscita dalla zona cattolica. 
Come a Bogside, nelle aree cattoliche 
liberate sono entrate in funzione stazioni 
rJdio, tipografie cd officine per la 
fabbricazione di bombe Molotov. 
L'arrivo delle truppe britanniche non ha 
minimamente influito su questi 
preparativi anche se, per il momento, ha 
fatto cessare gli scontri fra le due 
comunità. 

Due sono le forze politiche che animano 
la difesa cattolica: la corrente 
repubblicana tradizionale e la Democra
zia Popolare che è collegata con il 
movimento studentesco. Prima degli 
avvenimenti della settimana scorsa. 
l'importanza dci repubblicani era in 
declino. Indubbiamente l'Esercito Irlan
dese Repubblicano (IRA) - che può 
essere considerato come la branca 
militare del movimento repubblicano -
sembrava ancora identificarsi con il 
sogno apparentemente irrangiungibilc di 
un'Irlanda unita, da realizzare con 
l'ausilio di attacchi terroristici contro il 
regime protestante. In realtà un quadro 
dcl genere non è esatto: infatti da 
qualche tempo molli capi deU'IRi\ 
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cercano di sviluppare una strategia 
urbana non terroristica che si propone 
anche di creare una frattura tra la cricca 
dirigente unionista e la sua base di massa 
protestante. Oal canto suo la 
Democrazia Popolare. operando in seno 
al movimento per 1 diritti civili. si è 
fatta avanti nell'ultimo anno grazie alle 
sue campagne a favore dell'eguaglianza 
sociale per la minoranza cattolica: ad 
esempio le campagne "un uomo, un 
voto", "un uomo, un lavoro", "una 
famiglia. una casa", ecc ... In massima 
parte gli aderenti alla Democrazia 
Popolare sono socialisti rivoluzionari che 
auspicano la formazione di una 
repubblica unitaria irlandese di lavoratori 
dopo il rovesciamento dci regimi 
attualmente al potere tanto a Dublino 
quanto a Belfast. Per il momento essi 
accettano il legarne con la Gran Bretagna 
mentre mobilitano le masse cattoliche per 
appoggiare le rivendicazioni di provvedi
menti elementari di giustizia sociale, ri
vendicazioni che il regime unionista non 
può accogliere senza entrare in conflitto 
con la propria base di massa. 

r democratici popolari mettono in 
risalto il loro anti-settarismo e cercano 
continuamente di prender contatto con 
le masse protestanti; in verità per molti 
di loro in Irlanda una rivoluzione 
socialista è impensabile senza un qualche 
appoggio da parte dei lavoratori 
protestanti: e ciò non solo perché essi 
rappresentano la metà della classe 
lavoratrice nel Nord, ma anche perché 
l'esistenza di un estremismo protestante 
con base di massa mobilita tutte le piu 
significative forze reazionarie in seno al 
campo cattolico. Oltre ai repubblicani ed 
ai democratici popolari, che di per se 
stessi sono ben poco organizzati, vi sono 
individui e piccoli gruppi che godono di 
un certo' rispetto fra le masse cattoliche: 
ad esempio fitt. un parlamentare 
laburista repubblicano a Westminster. e 
Paddy Devlin, parlamentare laburista a 
Stormont. 

La posizione degli appartenenti all' IRA 
era relativamente forte nelle zone piu 
colpite dagli attacchi della forza speciale 
"13" a Belfast. Nonostante la loro scarsa 
preparazione e la grave penuria di armi 
da fuoco. la loro accanita resistenza agli 
attacchi ha limitato il numero delle 
vittime e l'entità dei danni nel settore 
cattolico. In molte zone al coordinamen
to della difesa popolare hanno 
provveduto i repubblicani, che di norma 
sono persone di una certa età o 
giovanissimi. I democratici popolari si 
sono mostrati particolarmente attivi 
nelle operazioni di autodifesa (ciò vale 

... soprattutto per Bernadette Devlin a 
Bogside), ma si sono impegnati 
soprattutto nel settore delle comunica
Lioni - volantini, radio, ecc ... In tutte le 
dichiarazioni politiche di cui si è avuta 
conoscenza, è il gruppo dirigente 
unionista che viene indicato come il 

nemico, e si rivolgono appelli - anche se 
con scarsi risultati - ai lavoratori 
protestanti. 

All'intervento britannico ha fatto 
seguito una calma minacciosa; tutto fa 
pensare che in futuro si avrà una nuova 
esplosione di violenza. Il regime 
unionista ha subito una duplice 
sconfitta, ed è difficile prevedere come 
potrà riprendersi. In primo luogo esso ha 
dovuto ammettere di non essere in grado 
di mantenere l'ordine nelle sci contee e 
che quindi è stato costretto a lasciare 
l'iniziativa a Westminster. In secondo 
luogo. i fondamenti sociologici del 
governo unionista sono ora gravemente 
indeboliti perché questo tipo di governo 
presuppone una base di massa 
protestante disposta a limitarsi a 
difendere il regime, ed una minoranza 
cattolica passiva disposta a sopportare la 
discriminazione e l'oppressione. Oggi 
questi due fattori non esistono piu. Un 
importante settore della base protestante 
- rappresentata dagli 8.500 uomini della 
forza speciale "B" minaccia continua
mente una lotta religiosa, mentre le masse 
cattoliche sono sempre meno disposte a 
comportarsi da vittime passive. 

Gli avvenimenti di questi giorni hanno 
creato problemi non soltanto per gli 
unionisti. ma anche per l'opposiLione. 
Attingendo alla ricca tradizione 
rivoluzionaria irlandese. la resistenza 
cattolica ha superato per organizzaLione 
e coerenza tutto quel che è stato 
raggiunto da movimenti analoghi in altre 
parti del mondo; nelle loro rivolte i 
negri degli USA non sono ancora riusciti 
ad ottenere. come hanno fatto invece i 
comitati di difesa nelle zone liberate, il 
controllo totale di un certo settore. Ma 
questi successi tattici non si inseriscono 
in una strategia politica globale, e ciò è 
una conseguenza della loro natura 
difensiva. Ora sono stati chiesti lo 
scioglimento della forza speciale "B". la 
sospensione dcl regime di Stormont ed il 
passaggio del paese sotto il governo 
diretto di Westminster. Anche se fossero 
accolte, cosa che del resto sembra 
improbabile. tutte queste domande 
rappresentano solo un programma a 
breve scadenza. Per alcuni la soluzione 
del problema consiste nel tentativo di 
unificare l'Irlanda con meni militari. Ma 
il fatto è che i 6.000 soldati britannici e 
gli 8.500 uomini della forza speciale "B" 
per il momento sembrano costituire una 
forza militare decisiva: l'IRJ\ afferma (e si 
tratta probabilmente di una esagerazione) 
di avere 2.000 uomini, e l'esercito dcl Sud 
- che comunque il governo di Dublino 
non vorrà impegnare in un'avventura del 
genere - conta solo 8.500 uomini. Inoltre 
le forze filo-unioniste possono essere con
siderevolmente aumentate - i volontari 
dell'Ulster sono probabilmente piu nume
rosi dei membri dell'IRA e possono ap
poggiarsi ad una solida base popolare ve
ramente fanatica. Di contro la maggior 
parte delle masse cattoliche, tanto al ncm.J 
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quanto al sud. non sembrano desiderare 
una guerra civile . 

La tmdizionale strategia dci democratici 
popolari che consiste nel guadagnare 
le simpatie di alcuni lavoratori 
protestanti e ncu traliaarc quanti non 
possono esser convinti sembra ancora 
offrire l'unica prospcttiv-.i concreta a 
lung~ scadcnta. Fino ad ora. per mezzo 
di dimostra1ioni immaginose e coraggio
se e di azioni di massa. i democratici 
popolari hanno radicaliuato in modo 
significativo una parte delle masse 
cattoliche allontanandole dalla bigotteria 
religiosa : i loro appelli ai lavoratori 
protestanti invece hanno avuto meno 
successo. forse perché sono stati più 
astratti. In considcra1ione dell'ulteriore 
credito che ora essi hanno ottenuto 
presso le masse cattoliche. i democratici 
popolari si trovano in una positionc 
migliore per prendere una qualche 
iniziativa drammatica cd efficace in 
grado di rompere il circolo vizioso 
della lotta religiosa comunale. 

Nel corso degli anni, naturalmente, 
molti sparuti gruppi marxisti hanno 
propugnato nell'Ulster l'impotente 
slogan dell'unità proletaria contro il 
nemico comune: ma non avendo alcun 
seguito. essi si sono accaniti inutilmente 
contro la solida realtà di cinquecento 
anni di divisione religiosa. Concentrando 
il loro interesse sul settore più oppresso 
deUa classe lavoratrice, i democratici 
popolari hanno contribuito a mobilitare 
cd a demistificare in parte le masse 
cattoliche. dando loro un nuovo 
vocabolario politico ed un repertorio di 
ationi di massa di gran lunga superiore a 
quello fornito in passato dai movimenti 
nationalista e repubblicano. Con la 
nuova rappresentatività ottenuta, i 
democratici popolari si trovano adesso in 
posi1ione migliore per avvicinarsi alle 
masse protestanti. 

Ammettendo che non scoppi una 
guerra civile, si profila ora un diverso 
tipo di lotta: la lotta per l'egemonia 
sulle masse popolari dell'Ulster. Nessuna 
forza politica può stabilire un potere 
stabile senza un significativo appoggio da 
parte di ambedue le comunità religiose. 
Lo stesso gruppo unionista lo ammette 
cercando di organizzare incontri con i 
vescovi cattolici cd i papisti più 
trattabili : lo ha riconosciuto anche 
Paislcy partecipando pubblicamente ai 
funerali dci cattolici uccisi negli scontri. 
Anche i democratici popolari cd i 
repubblicani riconoscono questo fatto, 
pur se lino ad ora questo problema ha 
sconfitto i loro notevoli talenti politici. 
Certo è possibile che a lunga scadenza le 
truppe britanniche. anche se in un primo 
momento sono state ben accolte, 
riescano a fare quello che nessuno è 
stato capace di fare: unifìcare contro di 
loro le masse dell'Uster. 

ROBIN BLACKBURN • 
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ROMANIA 

le due facce 
del dissenso 

B ucarest, agosto. Fra la visita di 
'-:ixon a Bucarest ( 2-3 agosto) e 

gli incidenti cino-sovictici alla frontiera 
( 14 agosto) si è svolto il X congresso dcl 
Partito Comunista Romeno ( 6-12 
agosto). La collocazione dell'assemblea 
entro questi limiti temporali è 
ovviamente casuale: un congresso di 
partito ha bisogno di una lunga 
preparazione e la convocazione precede 
di molti mesi l'apertura dell'assemblea. li 
congresso, cosi. era deciso e le sue 
lince direttrici stabilite ben prima che 
si raggiungesse un accordo per il viaggio 
in Romania del presidente americano. 
Quanto allo scontro dcl Sinkiang non 
era certo prevedibile nelle sue 
circostanze di tempo e di luogo neppure 
da un uomo come Ceauscscu. cui 
peraltro si attribuisce un eccezionale 
fiuto politico-diplomatico. i'\onostantc 
la quasi casualità dci due fatti (il 
secondo dci quali è manifcstationc 
estrema di una situ:izionc esistente da 
lungo tempo) fra i quali si colloca il 
congresso romeno è diltìcilc \ inccre la 
tentazione di metterli in connessione 
con i lavori dell'assemblea, cioè con la 
linea ostinatamente indipendente qual
cuno dice addirittura equidi~tante d:1i 
blocchi che la Romania continua a 
mantenere anche dopo l'invasione della 
Cecoslovacchia e nonostante 1 cedimenti 

di forma pili che di sosttm1a concessi 
dall'agosto 1968 alle pressioni sovietiche. 

Il conflitto ideologico-politico cino-sovic
tico è precedente, come si sa. alle 
"ribellioni" cui la Romania, allora il 
leader era Gheorgh1u-Dej. cominciò fra il 
1961 e il 1962 a concedersi (e l'Unione 
Sovietica puntualmente a subire). I 
dirigenti di Bucarest hanno certo tenuto 
conto della situazione di crisi nel 
movimento comunista mondiale e nel 
campo socialista per giocare la loro carta 
dell'indipendenza. Più curioso è se mai il 
fatto che Mosca abbia accettato da 
Bucarest ben piu di quanto non sia stata 
disposta ad ammettere per Praga. In ciò 
hanno probabilmente contato anche 
motivi geografici: la Cecoslov.1cchia ha 
con l'occidente un confìne. come non è 
invece per la Romania. Resta comunque 
il fatto che contando sul conflitto 
cino-sovietico e sulla crrsi politica 
interna dell'URSS, successiva alla caduta 
di Krusciov, (e non ancora risolta) 
Bucarest ha imbroccato una strada 
difficile e scomoda per i sovietici, e 
quando dopo l'invasione della 
Cecoslovacchia appunto queste due 
"garanzie" hanno cominciato a perdere 

( 'cu11cesc11 

un po' della loro efficacia 11on ci sono 
state esitazioni: si è aperto ali' '\mcrica . 
Con la sua andata a Bucarest \lixon non 
ha garantito Ceausescu da possibili 
interventi sovietici, ma ha posto in 
notevole imbarazzo ~tosca. la quale. 
battuta sul tempo dall'imprevedibile 
leader romeno. a cui era stata lasciata 
ancora larga libertà d'azione. deve ora 
riflettere quali conseguenze potrebbe 
avere un eventuale aumento delle 
pressioni verso la Romania sullo stato 
dd propri rapporti con gli Stati Uniti. e 
soprattutto sulle prospettive di sviluppo 
di questi rapporti, cui l'URSS guarda 
con notevole interesse. Intanto Ccausc
scu. anche se non ha ottenuto come 
tutti ritengono una garanzia formale 
da Nixon. ha comunque aperto un 
processo che a questa garan1ia appunto 
potrebbe portare. 

Non è pertanto sorprendente che i 
dmgenti romeni. tenuto conto di tutte 
queste circostanze favorevoli. abbiano 
mantenuto al loro congresso la linea 
originariamente stabilita: indipcndcn1a. 
rifiuto della "sovranità limitata", 
"contestazione". addirittura, delle obbli
gazioni derivanti dalla appartencn1a al 
Patto di Varsavia: perché di contcsta.1io
nc vera e propria. di questo si è trattato 
quando Ccauscscu ha detto nel suo 
rapporto al congresso che "in caso di 
aggressione imperialista" la Romania si 
batterebbe a fianco degli altri paesi del 
Patto di Varsavia. ma che le forme e i 
modi di questa partecipazione debbono 
essere prevcntiv-.imentc concordati dalle 
autorità di partito e di governo di tutti 
gli Stati dell'organizzazione. In realtà gli 
atti costitutivi della ''Nato Rossa" 
prevedono un certo automatismo 
d'intervento in caso di necessità e con le 
sue riserve Ceausescu mira - e dcl resto 
in linea con richieste avanzate da almeno 
due anni a ottenere la revisione degli 



sta tu ti dcll'allcanla, non solo nel settore 
della divisione dci comandi operativi e 
delle spese di gestione, ma anche in 
quello dccbionalc . 

A parte quc~ta che è la manifestazione 
piu macro~opica della volontà romena 
di indipendcn1:1 , sia Ccausescu che gli 
altri oratori intervenuti nel dibattito 
congressuale hanno ribadito il loro 
ritìuto :i qualsi:isi direttiva sopranaziona
le anche nell'ambito dcl CO~tECO:\ 
(l'organismo per la cooperazione 
economica degli Stati socialisti). 
Coerentemente con ciò il ritìuto a 
partecipare alla commissione "'intcrchi
mica" creata all'interno <lei CO~IE(ON, 
cosi come si era a suo tempo negata la 
p:irtecìp:uione alla "in terme t:ill i": ambe
due le commissioni, richiamandosi alla 
divisione interna1ionale dcl lavoro, 
potrebbero portare dci li1ùi ti all'indipcn
den1.a nei settori degli Stati aderenti. 

Parallelamente a queste prese di 
posi1ionc nei riguardi dcl Patto di 
Varsavia c dcl CO~lECON (cui, 
comunque, si rivolgono rinnovate 
affcnnazioni di adesione). la Romania 
insisce per raccrescimcnto delle proprie 
capacità difensive :inche al di fuori 
dell'alleanza, proclama la propria fedeltà 
alla comunità socialista, ma insiste per la 
coesisten1..a pacifica (e la collaborazione) 
con tutti gli Stati senza tener conto dcl 
sistema politico-sociale di ciascuno. e sia 
pure dopo aver condannato tra l'altro la 
posi1.1one americ:ina nel Vietnam e 
quella israeliana nel Medio Oriente (ma 
pochi giorni dopo elevava a rango di 
ambasciata la propria rapprescnta1ua 
diplomatica :1 Tcl Aviv. essendo runico 
Stato socialista a non aver interrotto le 
relazioni diplom:itiche con Israele a 
seguito della guerra dcl 196 7 e 
suscit;indo le proteste degli arabi. e la 
rottura dci rapporti con l'lrak). cioè 

\'1.\1111 a /J11turi:st 
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dopo aver formalmente fatto proprie le 
posizioni degli altri p:1csì socialisti sui 
principali problemi internazionali . 

Se sfrutta abilmente le circostanze 
internazionali per perseguire la :-.u:J 
politica, Ccausescu non si <li111ostr:1 
meno .. avvertito" ncll'org:111i1.1.2zio11e 
interna dcl suo paese e dcl suo partito ai 
fini di questa politic;i e sulla su;i 
posizione personale ; e qui forse la sua 
linea non è fatta per spiacere ai 
sovietici: al congresso si è parlato si di 
"controlli democratici", si è :1dottato un 
nuovo sistema di clc1.ione al comitato 
centrale (non c'è più la "lista bloccata". 
per cui si registra una relativa libertà di 
scelta), ma ncUa sostan1:1 il p:1rtito h:1 
mantenuto queU'indir11.zo per cui molti. 
certo semplitìcando, sostengono che la 
Romania sia l'unico p;icsc dell'Est 
europeo :1 essere rimasto "stalinist:1". In 
sostanza si esclude ogni e qualsi:1si 
articolazione dcl potere e si confcrm:1 e 
si rafforz.a il ruolo del partito in ogni 
settore della vita dello Stato. li partito è 
proclamato addirittura non piu soltanto 
"l'avanguardia della cl:1sse operaia" m:1 
"il rapprcsent;inte di tutt;i la nazione". 
Ciò esclude. come s'intende. ogni e 
qualsiasi spinta ''liberaliuatrice" dcl tipo 
di quelle manifestatesi a suo tempo in 
Cecoslovacchia e che tanto ave\ano 
preoccupato l'LRSS. 

Questo partito nc.:onfcrm;ito nel suo 
ruolo "esclusivo" viene d':1ltra parte 
.. ricostruito" su misurn per g:1rnntire 
Ceausescu da ogni e qualsiasi sorpresa: 
vengono eliminati gli ultimi esponenti 
della "vecchia gu;irdia" (e in pruno 
luogo Apostol e Stoica), si immette nel 
comitato centrale tutrn una schiera di 
giovani nella quale divcrr:ì sempre più 
difficile trovare un cventu:1le oppositore 
a Ccauscscu e si cerca di d:1rc :11 
segretario generale un peso politico 

particolare. anche per porlo in 
condizione di meglio resistere ;i eventuali 
attacchi dall'esterno ; cosi lo s1 fa 
eleggere d:1J congresso e non più d:1l 
comitato centrale - , gli si tributano 
manifestaziom che rasentano quasi il 
"culto della personalità", si portano 
negli organi direttivi esclusivamente 
uomini della sua casta; cosi facendo, 
come s'intende. non si deroga dai principi 
"monolitici" di opposizione del partito 
che piacciono a Mosca, ma si attribuisce 
nel contempo un particolare ruolo al se
gretario generale (che è anche, val la pena 
di ricordarlo, capo dello Stato). 

Sfruttando tutte le circostanze 
favorevoli esterne e adattando le 
strutture dcl po~ere in modo d;i 
g;irantirsi una sicura pos1Z1one di 
predominio, Ccausescu riesce a persegui 
re la sua politica con la massima 
tranquillità e tìno al punto da ignornre 
13 presenza di una flotta sovietica a 
poche miglia dalla costa romena o il 
soggiorno nel suo paese (proprio mentre 
si svolgevano la visita di ixon e il 
congresso dcl partito) di un personaggio 
t.mto preoccupante quanto il maresciallo 
Zakharov, capo di stato maggiore delle 
forze armate sovietiche (c'è stato anche 
un colloquio fra costui e Katushcv, 
venuto a Bucarest a rappresentare il 
PCLS al congresso); permette anche che 
durante i lavori del congresso si 
polemiui (con urbanità) con le tesi 
so\'ietichc sulla "nuova strategia 

·aggressiva dell'imperialismo" (affida 
questo compito a uno degli uomini 
esponenti della "vecchia guardi;i" 
moscovit:1) o si facciano affermazioni 
"sulla fine lamentevole cui è condannato 
ogni Stato che attenti alla libertà e 
all'indipendenza di un altro popolo" (lo 
fa dire al più giovane e più promettente 
mcm bro del comitato centrai e). 

ALESSIO LUPI • 
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P ang1. agosto. Esattamente due 
anni fa. alla lìne d'agosto del '67. 

1 c.::ipi di st:ito arabi si riunivano a 
Khartum. Erano venuti nella capitale 
sudanese per fare un bilancio della piu 
severa sconfitta militare che avessero mai 
~ubito e a cercare una via d'uscita alla 
ùr:imma tica situa1ione in cui si 
trovav-Jno. ;-.;on si trattava in quel 
momento di riprendere la lotta armata. 
Fatto senta precedenti in questo genere 
di riunioni. nessun militare faceva parte 
tielle delega1ion 1 ufficiali. li solo 
problema che si poneva ai responsabili 
civili era sapere se fosse necessario trarre 
le conclusioni logiche della disfatta. 
capitolare davanti all'avversario, o al 
contrario rigettare in blocco le sue 
pretese. Prima di andare a Khartum. il re 
l lusscin aveva voluto sondare il governo 
israeliano. ~1a alla domanda se Tel Aviv 
fosse disposta a restituire tutti i territori 
conquistati in cambio della pace. il 
primo ministro Levi Eshkol avrebbe 
fotto s:ipcrc al sovrano giordano che lo 
st:ito ebraico avrebbe fatto conoscere le 
sue condi1ioni solo al tavolo dcl 
nego1iato. Oa allora la pos1Z1one 
israeliana a questo proposito è stata 
incrollabile. Dopo dibattiti tempestosi 
che misero di fronte soprattutto llussein 
a Ahmed Choukeiry. presidente 
Jell'Organiua1ionc di Liberazione della 
Palestina. i capi arabi tracciarono una 
linea di condotta che. ai loro occhi. 
aveva il merito di tener buona l'opinione 
pubblica e nello stesso tempo di 
c.:ondurrc a una solu1ìone di 
compromesso. L·ss1 rigettavano di primo 
acchito l'idea di un riconoscimento 
formale di Israele che sarebbe stato 
interpretato come un rinnegamento di 
20 anni di lotta contro lo stato sionista 

e di ncgozia1ioni dirette che. 
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perche' la pace 
e' 

impossibile 
DI ERIC ROULEAU 

Con questo articolo 
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di due anni di negoziati 
in Medio Oriente inizia 

la collaborazione a L'Astrolabio 
del giornalista francese 

Eric Rouleau, inviato speciale 
di Le Monde, 

autore di varie pubblicazioni 
sul mondo arabo, 

considerato uno dei 
maggiori esperti 

della quest ione mediorientale. 

all'occorrenza. rischiavano di sfociare in 
un diktat. In cambio si impegnavano 
per la prima volta dopo la fondationc 
dello stato giudaico a cercare "una 
soluzione politica", che lasciava la porta 
aperta a molteplici accomodamenti. 
Tanto piu che i partecipanti avevano 
accettato in extremis su istan1a di re 
1 lussein e un discreto appoggio dcl 
presidente Nasser di sopprimere la 
parola "pace" (salam) nella risoluzione 
per indicare che rifiuterebbero unica
mente la "riconciliazione" (solli) con 
Israele. Questa sottile sostituzione di 
parole - destinata a lasciare le mani 
libere ai partigiani della solLuione 
pacifica aveva provocato uno 
scandalo e il ritiro di C'houkeiry 
dalla conferenza dopo quello del 
delegato siriano. Tuttavia. nelle lingue 
straniere soli! fu tradotto "pace". 
riducendo cos I a nulla l'ambiguità 
tanto ricercata. 

In Israele. l'incontro panarabo fu 
soprannominato "il vertice dei tre no .. 
(no al negoziato. al riconoscimento e 
alla pace) e servi come argomento 
supplementare a quelli che cercavano d1 
convincere l'opinione pubblica che "Gli 
1rabi 11011 mirano che a distntggcre lo 

Stato d'Israele". Più sfumato nelle sue 
valutazioni. il Consiglio di Sicurcn.a 
dell'O:-.:U adottava il 22 novembre 1967 
una risoluzione che teneva conto in 
egual misura dell'amor proprio degli 
arabi e degli interessi legittimi degli 
israeliani. Le proposte prevedevano li! 
fìne dello stato di belligeranza in 
vigore dalla guerra dcl 1948 - e 
l'instaurazione di una "pace giusta e 
clurevole" che garantisse "frontiere 
çicure e rico11osciwe" per ogni singolo 
stato della zona, che avrebbe goduto 
inoltre della libertà di navigazione sulle 

\usscr e U-T//ant 

\.iC d'acqua internazionali (Canale di 
Suez e stretto di Tiran). Il problema 
palestinese era praticamente fatto sparire 
a vantaggio di Israele - con una fomrnla 
vaga auspicante un "giusto regolamento 
dcl problema dei rifugiati". Il Consiglio 
di Sicureu.a faceva cosi astrazione delle 
molteplici risoluzioni delle Nationi Unite 
che. dal 1948. invitavano Israele ad 
accordare ai palestinesi il diritto. 
facoltativo. di ritornare nella patria di 
origine. Per contro. la risoluzione del 2~ 
novembre dava soddisfazione agli Arabi 
facendo suo uno dci principi 
fondamentali della Carta delle Nazioni 
Unite secondo cui ogni "acquisi1ionc di 
territorio mediante la guerra è 
inammissibile". Inoltre non stipulava che 
i belligeranti avrebbero dovuto avviare 
11ego1iati diretti per regolare il connitto . 
Gunnar Jarring doveva essere poco dopo 
incaricato proprio di questa missione . 
\la. come gli avvenimenti dovevano in 
seguito dimostrare. il connitto sull'in
tcrpreta1ionc di questa risoluzione non 
verteva tanto sulla procedura o la forma 
che doveva assumere un c\entuale 
accordo, ma proprio sull'avvenire dci 
territori oc.:cupati. 

Effettivamente si sono svolti molti 
contatti segreti tra rappresentanti arabi e 
israeliani. dei quali i piu noti sono gli 
incontri dell'inverno scorso tra Hussein e 
\bba Eban. ministro israeliano degli 
,\ffari Esteri. A piu riprese il sovrano 
israeliano si è dichiarato disposto a 
riconoscere "i/ fatto israeliano"; il 
presidente \lasser ha fatto altrettanto. 
Ancora nel maggio scorso dichiarava all<i 
rivista americana Time: "lo accetto lu 
reultà israeliana, ed il mio popolo farà lo 
stesso se si darà 1111a soluzione 
umanitaria al problema (dcl Medio 
Oriente). Chiamatelo Israele o come 



I cl-ti 111·: clc:rcìru;io/11.' di ruga;:t•·t!tirù 

1·o"ete e'I io lv riconoscerò". Il capo 
dello Stato cgi1iano aggiungeva. come 
per sa~~iarc il terreno. che in una tale 
eventualità la firma di un patto di non 
aggressione con Israele .. surebbc> una 
cusa degna d1 riflessione". Alla domanda 
su t:omc s1 sarebbe potuti àrrivarc a 
questa fclit:c sOlllLIOne. il Rais 
rispondeva : "Basterebbe che Israele 
acceflasse due punti fondamentali per 
sl'ioglicre /'imbroglio. Questi punti 
riguardano rispettit'a111c11te la terra 
ritiro da tlllti i tem'tori <>fft1pati e Kli 
uomini i Palestinesi dc1·01w poter 
optare per 1111 ritorno al loro paese". 
Anche se i propositi dcl presidente 
Nasscr destinati alla stJmpa estera 
non erano sinceri. co111e sostiene il 
governo israeliano. questi non doveva 
fare altro che prenderlo in parola. se 
non altro per obbligarlo a scoprire le 
carte. :\1a il gabinetto di Golda :-.1eir non 
ha affatto l'intcruione di accettare il 
ritorno anche di un'inlìma parte dei 
rifugiati pJle)tincsi, o di rinunciare 
all'ex-settore giordano di Gerusalemme. 
Al contrario intende tract:iare ··1111ol'c 
j;vuticre" che non saranno quelle d1e 
csi!.tevano prima della guerra dcl 
giugno 196 7. Le di\·ergenLe. come si 
vede. vertono molto pii1 sul fondo 
che )Ulla forma dcl rcgolJmento 
della pace auspit:ata da una parte e 
dall'altra. 

Davanti alla pcl"\istcntc impasse. era 
prevedibile che i belligeranti induris:;ero 
progressivamente le ri,pcttivc posi1ioni. 
li rinfortamcnto delle organiaa1ioni 
palestinesi sotto l'effetto dell'occu
pazione e l'allarga111cnto della loro 
ìnOucn1a politica nell'opinione pubblica 
araba. conquistata sempre pi(1 all'idea 
che lo StJto dì Israele t:crca meno la 
pace dell'espansione, hanno condotto il 
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presidente Nasscr a fare una prima 
importante concessione ai partigiani 
della lotta armata. In un discorso 
pronunciato il 20 gennaio scorso davanti 
all'assemblea nazionale , riconobbe per la 
prima 'wolta alle organiuazioni pa· 
lcstinesi il diritto di rigettare la 
risoluzione dcl considio di sicureua del 
22 novembre 1967. -Rinno\a'<a da parte 
sua il suo appoggio ad una soltlllone 
pacifica negoziata con l'intervento dcl 
mediatore dell'ONU. Jamng. ma 
aggiungeva: "11011 si f'llÙ rc<Jli::arc 
11ess1111 progresso ncll'a:icme f'O/ifi('(J se 
questa 11011 poggia sulla j(>r:a militar('. Il 
fronte militare de1·e t/11i11di m·crc la 
priorità". La linea dì t:ondotta tracdata 
dopo il "vertice" di Kh..rtum restava 
sensibilmente la stessa. ma l'accento era 
ormai spostato sulla rcsì~tcn1a armata . 
NcUa stessa epoca egli con lì dava ad 
un 'alta personalità francese dic era 
andata a tr arlo: "lo potrei tcnac cosi 
per t111alfro mesi al massimo, poi \arei 
costreuo ad ofjdre altre pmspcllire al 
popolo, e soprattuflo al/'c~5crcito" . 

Il presidente :\i\on era cnt rato alla 
Casa Bianca e si parlav-J dell'allincamcn· 
to di Washington alla proposta francese 
che prevedeva un accordo tra le quattro 
grandi potcnLe per fo\Orirc una 
soluzione per il ~kdio Oriente. I 
responsabili egiziani. per quanto lo 
neghino, lasciavano trasparire nelle 
conversazioni private le deboli sperante 
che nutrivano. L'equilibrio tra i Quattro 
Grandi. divisi a metà tra sostenitori e 
avversari delle tesi arabe. pote\a forse 
permettere di giungere ad un 
compromesso equo. D'al Ira parte. si 
diceva, il progetto sovietico che 
Gromyko aveva sotloposto a \Jasser, in 
dicembre. non cm troppo lontano dai 
punti di vista attribuiti alle .. colombe" 

israeliane. soprattutto sulla questione 
della rettifica delle frontiere. che 
garantivano meglio la sicure11.a 
israeliana. Un accordo sovieto-amc
ricano a questo proposito non era 
affatto escluso. L'inviato speda le dì 
\ixon per il Medio Oriente. Williarn 
S.:ranton, non aveva forse dichiarato 
qualche settimana prima che la 
politica dcUa nuova a111111inistra1ionc 
repubblicana nel Medio Oriente dovcv<1 
essere "piu equilibrata"? \lcuni 
arrivarono a sostenere che gli 
imperativi della coesistenLa pacifica e 
degli interessi americani nel mondo 
arabo avrebbero spinto Washington a<l 
cscrdtarc pressioni sul governo israe
liano per convincerlo a moderare le 
sue esigenLc. \1a la speranza ccc.Cl te 
progressivamente il passo alla delu
sione. L'accordo a quattro. rifiutato 
da Israele. non è sfociato in alcuna 
t:onclusione. Le proposte americane 
che Gromyko ha esposto al Cairo in 
giugno. sono state rifiutate dal 
presidente ~asser perché riflettevano 
fedelmente il punto di vista israeliano 
su molte delle vertenze in sospeso. 
:-.:ci frattempo i combattimenti sulla 
linea dcl cessate-il-fuoco si intensi
ficavano e i dirigenti di Gerusalemme 

sotto la crescente pressione dci 
"fakhr" - moltiplicavano le did1ia
ra1ioni sull'"anncssione ineluttabile" 
delle diverse regioni arabe, giudicate 
indispensabili alla sicureaa d'Israele. 
~lcntre si stabilivano nuove colonie nei 
territori ot:t:upati. lo stato maggiore 
israeliano in risposta alle opera11oni 
militari lanciate dalle forze nasscrianc 
ai bordi dcl Canale di Suc1 
abbandonava la tattica della "difesa 
attiva" per adottare quella della 
"dissuasione offensiva". -· 
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Il 23 luglio scorso. in occasione dcl 
diciassettesimo anniversario della rivo
luzione cgiLiana , il Presidente Nasser ha 
pronunciato un discorso che è stato 
giudicato da alcuni una "svolta". Per la 
prima \'Olta passava sotto silenz.io la 
risoluzione dcl 22 novembre (Golda Mcir 
aveva fatto altrettanto nel discorso 
d'imestitura nella scorsa primavera) e si 
asteneva dal proclamare il suo 
attaccamento ad una soluLione pacifica. 
come non aveva smesso di fare dalla 
conferenza di Khartum. Dopo le fasi 
della rcsistenta e della replica. ha 
dichiarato, ··siamo entrati in una mwra 
jàse della nostra lotta, quella della 
liberazione dei te"itori occupati, di tutti 
i re"itori arabi. compresa Gemsalcmme. 
la Cisgiordania, il Gola11 e Gaza"; c 
aggiungeva: "H' la guerra di usura che 
i11cu111incia" per impedire ad Israele di 
trasformare le lince di cessate-il-fuoco in 
frontiere permanenti. 

Se questa presa di posizione non 
costituisce malgrado tutto una svolta, 
dal momento che il capo dello stato 
egiziano non ha esplicitamente rinun
ciato ad un regolamento pacifico. 
cost1tu1sce sen7a dubbio un passo 
importante verso la rottura totale con la 
risoluzione della confcre111a di Khartum. 
D'altra parte il Rais ha chiesto, nello 
stesso discorso. la convocuione di un 
nuovo "vertice" panarabo per esaminare 
la "nuova situazione" che si è creata. 
Hussein, che preconizzava da molti mesi 
questo incontro. si è subito affiancato 
alla proposta. C'ostrettì all'uionc. la 
Giordania e la RAU non vogliono 
correre il rischio di un nuovo confronto 
militare senta ottenere il sostegno 
attivo degli altri Stati arabi. E 
neppure possono impegnarsi di p1u 
sulla scena politica, come li spingono 
a fare i loro rispettivi alleatì Stati 
Uniti e URSS. senta la cauLione dci 
paesi fratelli. Ma la maggiorana di 
questi ultimi fa orecchio da mercante e 
moltiplica le obiezioni alla proposta del 
vertice. Gli avversari dcl Presidente 
'\asscr in effetti non tengono a trarlo 
d'impaccio. e confermano la propria 
volontà di lasciarlo solo alle prese contro 
Israele. 

Il dilemma dcl Rais non è cambiato 
dalla conferenza d1 Khartum: Nasser non 
è in grado, oggi come 1en, di 
determinare il conflitto con una guerra 
come non è disposto a concludere la 
pace alle condi1ioni israeliane. Tuttavia 
la dinamica della situazione. l'escalation 
militare in cui si è impegnato. rischiano 
di trascinarlo ancora una volta ai bordi 
dcl precipizio. Come nel giugno del 
1967 i suoi avversari sono pronti a 
buttarcelo. E' per questo che molto 
dipende dall'esito della lotta impegnata 
in Israele, tra "falchi" e "colombe". tra 
estremisti e moderali, disposti a salvare 
la pace al prcuo di larghe concessioni ai 
paesi arabi. 

ERIC ROULEAU • 
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URSS 
a praga 

e sul sinkiang 

A d una Cecoslovacchia c-Jrica di ten
sione è toccato ancora una volta al 

vecchio presidente Svoboda. domenica 17 
agosto. fornire la personale garantia che il 
paese non sarà cancellato dalla carta geo
grafica. Si erano infittite le voci che, in 
caso di incidenti nel primo anniversario 
dell'invasione russa, la Cecoslovacchia sa
rebbe stata incorporata nell'URSS. Svo
boda ha smentito un simile ultimatlìm e 
soprattutto ha respinto con sdegno l'insi
nuazione di aver apposto la propria firma 
a un qualsiasi documento inteso a ratifica
re preventivamente l'annessione. La smen
tita, e il fatto che si sia dovuti ricorrere a 
Svoboda per questo, rivelano senza tante 
perifrasi il disfacimento politico e il crollo 
morale dell'attuale gcstionc~el Cremlino. 
Lo si era· già misurato a 13ucarest con il 
paradosso degli applausi romeni a Nixon: 
i carri armati a Praga non solo non hanno 
fcm1ato il processo di disgregazione del
l'unità comunista ma l'hanno accelerato . 
Ci si domanda ormai apertamente all'Est. 
non soltanto a Praga, se l'LRSS non sia 
arrivata alla conclusione che le frontiere 
del socialismo sono unicamente le proprie 
frontiere statali. Di qui la psicosi dell'an
nessione, di un espansionismo grande
russo tradizionale appiccicato alla teoria 
staliniana del "socialismo in un solo 
paese". 

Pochi giorni avanti la smentita di Svo
boda c'era stato il grave scontro armato 
russo-cinese alla frontiera dcl Sinkiang 
(13-14 agosto), e per la prima volta si 
registrava una singolare coincidenta di 
giudizi internazionali circa la responsabili
tà sovietica. Quando scoppiò la faccenda 

dell'Ussuri era stato solo un inviato giap
ponese in !vlanciuria a documentare la 
versione che fossero stati i russi a provo-
care i cinesi. Da marzo ad agosto si è 
cominciato a riflettere: il sospetto che 
~losca voglia scatenare una guerra prcvcn
ti\a per annettersi il Sinkiang e la ,\lanciu
ria. per consegnare alla \1ongolia esterna 
(satellite russo) la ~longolia interna. 
smembrare la Cina. è diventato piu di una 
disquisizione accademica. 1 lanno comin
ciato il Newsweek americano e lo Spiegt:I 
tedesco a prendere seriamente in esame 
l'ipotesi della guerra preventiva. La rivista 
d1 Amburgo. prima della notizia dal 
Sinkiang. sosteneva che qualcosa di grosso 
sarebbe scoppiato entro settembre, per 
iniziativa dci russi. Dopo l'incidente dcl 
13 agosto il Times. a Londra, giudicava 
più verosimile la premeditazione sovieti
ca. I giornalisti in arrivo a 1 long Kong (fra 
cui l'inviato del Corriere della Sera) sco
privano dagli esperti della colonia britan
nica. buon punto d'osservazione, che Pe
chino non è interessata a crearsi grattaca
pi nel Sinkiang, dove esistono i poligoni 
nucleari cinesi. dove la popolazione uigu
ra non e completamente assimilata. 

Del Sinkiang. caratteristiche e retrosce
na. abbiamo riferito di recente (nel nume
ro del 20 luglio dell'Astrolabio). '\on si 
tratta solo dei poligoni. ma dei giacimenti 
di uranio che fecero già gola a Stalin e dci 
metalli rari per le leghe piu resistenti da 
applicare a missili e astronavi. Quanto alla 
~1anciuria è la zona piu industrialiuata 
della Cina c. al pari dcl Sinkiang. è stata 
oggetto già in passato di manovre separa
tiste di origine russa: !'"affare Kao 
Kang". il dirigente manciuriano epurato 
dopo la guerra di Corea, fu il primo tenta
tivo in grande stile, ancora imperante 
Stalin. per smembrare la Cina privandola 
della regione industriale pilota. 

Dobbiamo accettare l'ipotesi che la strate
gia sovietica sia oggi decisamente, senza 
vie di ritorno, puntata in una manovra 
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annessionistica a largo raggio. di tipo im
periale? La logica lo esclude, perché è 
fuori del tempo e in radicale contrasto 
con la ideologia comunista . .\1a quando 
.\farx e Lenin vengono manipolati alla 
maniera di Brezhncv idee e principi fini
scono nel musco della rivoluzione. il par
tito - già corrotto in misura diversa dallo 
stalinismo e dal krusciovismo - scade in 
apparato di conservazione e di equilibrio 
statico del potere. lo stesso potere viene 
esercitato sempre piu largamente da stru
menti coercitivi collaterali come la polizia 
politica e l'esercito. Ai tempi di Stalin. 
con la degenerazione del partito. fini per 
comandare la polizia. e le "purghe" liqui
darono non solo i migliori quadri politici 
ma anche militari. La grande guerra pa
triottica contro il nazismo risollevò ener
gie represse e liberò nel proprio fuoco 
incandescente una nuova generazione di 
comunisti, destinati a non tollerare meto
di repressivi e tutele. li krusciovismo pre
se slancio da questa trasformazione, tutta
via non seppe, non volle liberare l'Unione 
Sovietica dal regime di apparato; anzi, 
perduta la tensione rivoluzionaria. emer
geva una burocrazia meno violenta, meno 
fanatizzata. ma nello stesso tempo corrot
ta dai giochi di potere di bassa lega. 
trasformista. pletorica, confusionaria. La 
crisi era inevitabile, ma esprimeva un 
ulteriore passo indietro: la caricatura del
lo stalinismo. E. data la tensione sociale 
permanente. il potere tornava Jd essere 
prerogativa della polizia politica. L'unico 
risultato di Brczhnev. nella gestione auto
ritaria neo-stalinista, era dì far sopravvive
re un ibrida alleanza con i quadri supe
riori delle forze armate, preoccupati delle 
sorti dello Stato russo in quanto tale. 

La saldatura polizia-esercito, probabil
mente solo temporanea, ha consentito 
alla burocrazia di partito brezhneviana 
operazioni di gendarmeria interne ed 
esterne: repressione dcl dissenso in URSS, 
occupazione della Cecoslovacchia, oggi 
mobilitazione intensiva contro la Cina. 
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Eppure il colosso. militarmente forte. po
liticamente è debole . • on piu in grado di 
offrire in patria e nella propria sfera 
d'influenza fini politici compatibili con 
gli ideali del socialismo, dell'internaziona
lismo, deve usare i tribunali in Russia e i 
carri armati fuori. facendo leva sul pa
triottismo esasperato. sul nazionalismo 
grande-russo. sulla psicosi dci due fronti 
che - paradossalmente diventano la 
Cecoslovacchia socialista e la Cina sociali
sta. Oggi. ammesso che il 21 agosto 
(anniversario dell'invasione) non salti il 
coperchio della Cecoslovacchia. Brezhnev 
sembra in grado di concentrare il massimo 
sforzo contro la Cina. In realtà il colosso 
moscovita è minato all'interno. 

La Cecoslovacchia fu un'azione preventi
va per impedire il diffondersi del contagio 
di un comunismo democratico in Unione 
Sovietica. Tuttavia il contagio, la malattia 
incurabile che insidia Brezhncv. era già di 
casa in Russia per forza intrinseca . E' 
utile ricordare quel che abbiamo detto 
altre volte sui fermenti libertari che pree
sistevano nella società sovietica e che i 
tentativi di riforma economica, prima di 
Krusciov poi di Kossighin. hanno messo 
allo scoperto. In Occidente arrivano solo i 
palJidi riflessi della profonda a~itazione 
sociale che percorre l'Unione Sovictic:i: i 
pochi casi di intellettuali che il regime ha 
perfino interesse ad ammettere per far. 
credere che tutto finisca in qualche circo
lo di patiti della democrazia formale . Con 
simili etichette, unite ali' accusa di anti
sovietismo. sono stati trattati intellettuali 
marxisti tutt'altro che nostalgici dcl diste
ma capitalistico. Si è cercato di far leva 
sul settarismo operaio per mistificare la 
crisi e la diagnosi. Anche Novotny ci si 
era provato in Cecoslovacchia. con risulta
ti fallimentari. In URSS il fronte inter· 
no, esattamente come awennc allora a 
Praga, è il pili difficile da manipolare, 
malgrado la martellante propaganda pseu
do-patriottica. Essa può addormentare 

una parte della popolazione. non impedir
ne il risveglio. E la parte pili attiva. in 
modo ancora disorganizzato per la pesan
te tutela dei vari apparati. per la censura e 
la disinformazione, riesce tuttavia a esplo
dere con sussulti che mettono in seria 
difficoltà il regime. 

Oggi il vero "nemico" del regime in 
caccia di alibi esterni - è la classe operaia 
sovietica. nelle punte avanzate che riven
dicano la partecipazione di base al con
trollo aziendale e. per questa via, al pote
re politico. Questi settori operai, che 
contestano burocrati tipo Brezhnev e 
tecnocrati tipo Kossighin, non sono nemi
ci dcl socialismo, ma dei diversi apparati 
che ne impediscono la realizzazione. Di 
qui le tensioni e gli scioperi di cui s'è 
avuta notizia malgrado la censura a 
Karkov e a Kiev, nell'Ucraina del dissenso 
non in quella di Scelest, e poi a Leningra
do e nella stessa capitale Mosca. In queste 
zone di punta del dissenso, non solo 
intellettuale. sono stati messi alla direzio
ne del partito i burocrati piu intransigen
ti: oltre a Scelest è il caso di Tolstikov a 
Leningrado e di Griscin a .Mosca (ex capo 
dci sindacati. esperto nell'impedire scio
peri). L'ultimo caso. rivelato indiretta
mente dal terremoto politico nell'organiz
zazione locale di partito. è quello di 
Baku. il piu importante centro petrolifero 
delrL RSS: il nuovo segretario comunista. 
che prima sovrintendeva alla polizia poli
tica. ha denunciato "disordini" e ha 
minacciato il pugno di ferro per instaura
re la "disciplina". Ciò significa che vi 
sono state agitazioni operaie, non scm
pl ici eresie intellettuali. 

E' nel pieno di tale crisi interna che il 
gruppo di potere del Cremlino ha deciso 
un anno fa di invadere la Cecoslovacchia 
dei consigli operai, per riportarla a un 
rcgune di polizia. L'obiettivo finora non è 
stato raggiunto, malgrado il deterioramen
to della situazione e la rottura nel partito 
cecoslovacco. Di qui le minacce per il 2 I 
agosto '69, di cui è facile comprendere la 
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portata : se Husak non avrà mantenuto il 
controllo del paese ne sarà chiesta la 
destituzione come per Dubcek e Smrkov
sky. e se un successivo governo di collabo
razionisti non avrà credito la Cecoslovac
chia sarà amministrata direttamente dai 
russi. Svoboda e I lusak sono stati lunga
mente in Crimea da Brezhnev e Podgorni 
per sentirsi chiarire la portata della minac
cia. e Yepiscev, capo dcl dipartimento 
politico delle forze armate sovietiche, ha 
iniziato la sua lunga ispezione a Praga e 
dintorni. Le manovre militari russe. già 
previste a scopo intimidatorio dal 18 al 
25 agosto, erano state intanto anticipate 
al I O, mentre Svoboda e 1 lusak si trovava
no ancora in Crimea. 

Non sappiamo stendendo queste note 
- quel che può succedere il 21 agosto: se 
la Cecoslovacchia sia paralizzata dagli 
scioperi, se si scatenino dimostrazioni e 
repressioni, oppure se prevalga un calcolo 
politico a tutti i livelli per sfuggire al 
ricatto di un regime di quisling o di 
un 'amministrazione militare straniera. 
Qualunque cosa accada i preparativi russi, 
le minacce, la smentita significativa di 
Svoboda dicono che la Cecoslovacchia 
continua a resistere, che - malgrado ogni 
acrobazia dei successori di Dubcek -
Brezhnev dopo un anno raccoglie solo un 
fallimentare bilancio politico. 

Sull'altro versante, quello cinese. lo scon
tro del 13 agosto veniva preceduto dalla 
notizia che il comando militare sovietico 
in Estremo Oriente era stato affidato al 
maresciallo Tolubko. del settore missilisti
co (missili strategici). L'8 agosto c'era 
stata la schiarita dell'accordo di Kaba
rovsk per la navigazione sui fiumi di 
frontiera che dividono la Manciuria dalle 
Province Marittime sovietiche. Ma lo stes-
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so 8 agosto, secondo Pechino, nel Sinkiang 
i russi avevano sparato e i cinesi avevano 
evitato di rispondere al fuoco perché non 
c'era stata penetrazione al di qua della 
frontiera. Poi l'incidente grave dcl 13-14, 
di cui la Prtll'da ha dato un bilancio 
sospetto: dozzine di morti cinesi. due 
russi. Qui, più che eccesso di 
propaganda. salta fuori la sbadataggine: 
perché se le cifre sono vere è abbastanza 
logico supporre che ad attaccare siano 
stati i russi, per di più cogliendo di 
sorpresa l'avversario. Ma ormai si V"J 

all'americana: come i marines trovano 
sempre i Vietcong carichi di documenti 
militari segreti, anche i russi hanno 
potuto raccogliere istruzioni segrete in 
quantità addosso ai morti cinesi, con i 
piani per invadere il sacro suolo del 
Kazakhstan. 

Si è trattato di un incidente 
circoscritto? O veramente di un segnale 
di guerra? e di che tipo di guerra'! 
Nella testa degli attuali dirigenti del 
Crenùino, come abbiamo visto l'anno 
scorso per la Cecoslovacclùa, è difficile 
entrare: nell'agosto '68 avevano appena 
fatto pace con Dubcek e poi invadevano 
la Cecoslovacchia; un anno dopo si 
accordavano a Kabarovsk, lo strombazza
no per primi 1'8 agosto (secondo 
Pechino sparano lo stesso giorno). il 12 
la solita emittente clandestina cinese 
(che poi opera dal Kazakhstan russo) 
annuncia elle Mao e Lin Piao stanno per 
essere rovesciati, il 13 si spara. Pechino 
precisa che hanno continuato a sparare il 
14 e rivela che Brezhnev e altri capi 
russi sono stati in visita in Estremo 
Oriente, a Kabarovsk e Vladivostok (non 
si sa esattamente quando). Pechino 
aggiunge che i marescialli Grctchko, 
ministro della difesa, e Yakubovsky, 
comandante delle forze del patto di 
Varsavia, sono in Russia tra i fautori di 
un attacco preventivo alla Cina, anche 
nucleare. L'incarico a Tolubko indica, 
secondo gli esperti militari occidentali, 
che in caso di conOitto l'URSS 
ricorrerebbe piu ai missili e all'aviazione 
che alle truppe di terra, per dare alla 
Cina quel "colpo demolitore" che da 
tempo viene minacciato in ogni nota o 
dichiarazione moscovita. Gli esperti sono 
anche del parere (alcuni, non tutti) che 
le forze corazzate sovietiche siano in 
grado di occupare Pechino in pochi 
giorni partendo dalla Mongolia esterna. 
Il prestigio di Mao e Lin Piao subirebbe 
un duro colpo, dicono sempre gli 
esperti, però in Cina si solleverebbero 
milioni, decine di milioni di partigiani. 

Ma la guerra fra Cina e Russia resta 
un'ipotesi assurda, perché sarebbe 
reciprocamente suicida. Il buon senso 
induce a credere che in questo momento 
Brezhnev voglia soltanto dimostrare di 
aver ragione nel proporre il patto dt 
" sicurezza asiatica" in funzione 
anti-cinese, e gli incidenti servano a 
convincere l'Asia a far blocco attorno a 
Mosca. Le circostanze vogliono che gli 

asiatici. eccetto i sottomessi mongoli, 
preferiscano lasciare la Russia da sola 
alle prese con la Cina, specie se si 
aggraverà la tensione fra i due colossi 
comunisti. In definitiva anche questo 
tipo di strategia non garantisce la 
quadratura del cerchio. 

I comunisti italiani avevano domandato 
a chi giova tutto questo, in un 
commento sull'Unità. Concludevano, 
senza attribuire la colpa ai russi o ai 
cinesi per l'incidente del Sinkiang, che 
giova solo all'imperialismo, americano in 
testa. Infatti Brezhnev gli ha dato una 
mano, l'anno scorso, a Praga, facendo 
fare un balzo all'indietro alla campagna 
anti-NATO, con sommo gaudio di tutti i 
partiti americani d'Europa. Ma Brczhncv 
non pensa alla liquidazione dei blocchi 
militari, vuol tenersi il suo ed ha 
ambiziom imperiali anacronistiche, che 
cozzano contro ' la realtà. Lo fa per 
l'ossessione cinese, per la paura del 
contagio, non essendo provato che la 
Cina mediti una guerra atomica quando 
avrà un potenziale paragonabile a quello 
degli USA e URSS. "lessuno ha la 
vocazione del suicidio. li confronto 
avverrà su terreni diversi: economico, 
sociale. ideale. umano. Tuttavia la paura 
del contagio fa perdere la testa: porta 
alla Cecoslovacchia e al rischio, senza 
aver risolto la prima, di crearne altre 
cinquanta in Cina. E' una politica 
fallimentare. dalla quale prima o poi si 
deve uscire. Senonché il fattore tempo 
non è da prendere sottogambaj una 
strategia sbagliata, condotta da dirigenti 
sbagliati, moltiplica i passi falsi. Non 
basta neppure l'argomento vitale e 
pseudo-patriottico della difesa dcl .sacro 
suolo della patria da un periçolo 
immaginario: la Cina non occupa 
territori altrui, la Russia e I' America 
si . Non regge nemmeno l'argomento 
che una Cina atomica, con un deterrente 
efficace, potrà domani invadere la 
Sibena con una guerra convenzionale 
dove far valere la superiorità numerica: 
anche ammesso lo mediti oggi, e lo 
voglia fare domani, è con la trattativa 
che si può evitare il peggio, non con la 
guerra preventiva che ritarderebbe solo i 
conti inasprendo il conto globale 
dell'avversario risorto. 

Le scadenze della pace, di un 
confronto pacifico fra sistemi diversi, 
non ammettono alcuno dei presupposti 
sui quali si muove la strategia 
b.rezhneviana. Come Praga non può 
essere cancellata dalla carta geografica, 
non può esserlo Pechino. Non è 
esagerato dire che in questi mesi è in 
gioco la scelta fondamen tale tra 
coesistenza e suicidio: la si decide 
all'interno di ciascuno degli schieramenti 
mondiali, non all'esterno. I cecoslovacchi 
in piccolo, i cinesi in grande, con le loro 
rivoluzioni anti-burocratiche, hanno 
tentato una risposta. Ora tocca agli altri. 

LUCIANO VASCONI • 
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vivisezione 
del teatro 

"Ulisse" - fascicolo LXV - il 
teatro e il suo domani, Sansoni, 
Firenze, Luglio 1969, pp.207, 
L.2.000. 

Questo fascicolo dei "Problemi di 
Ulisse" dedicato al teatro è desti
nato ad avere una lunga e vivace 
risonanza negli ambienti italiani 
della critica, in quanto raccoglie, 
in verità un po' ecletticamente, le 
opinioni dei nostri maggiori teori
ci dello spettacolo e dei mezzi di 
comunicazione sulla situazione at· 
tuale e sui possibili sbocchi futuri. 
Forse sarebbe stato preferibile che 
il fascicolo avesse avuto un suo ta· 
glio critico, delle precise scelte 
operative e che su quelle s1 fosse 
aperto il dibattito, ma anche cosi 
i singoli contributi risultano im
portanti, strumenti notevoli di la· 
voro e di riflessione. 

Un primo gruppo di interventi è 
dedicato alle prospettive architet
toniche ed urbanistiche del teatro. 
Guido Canella, contrapponendo il 
teatro di "parola" a quello di "av
volgimento", pur non rifiutando 
quest'ultimo come evento sempre 
possibile, attribuisce al primo tipo 
di spettacolo un maggiore interes
se architettonico dal punto di vi
sta di una generale sistemazione 
urbanistica e sociale, che non ri· 
chieda costose soluzioni d'élite e 
risulti uno stabile momento di ri
ferimento all'interno dei centri 
scolastici, delle periferie industria· 
li, etc. André Villiers affronta i 
problemi dello spazio teatrale in 
relazione allo Spazio del pubblico, 
Piero BerengO Gardin ci offre un 
progetto di teatro-placenta estre
mamente affascinante per le im
plicazioni psicologiche e gestalti· 
che che comporta: la direzione è 
proprio quella dello Spettacolo d1 
awolgimento che Canella ritiene 
possibile ma non generalizzabile e, 
tutto sommato, la fiducia di Gar· 
din nella teoria gestaltica andreb
be sociologicamente verificata. 

Seguono alcuni contributi a ca
rattere sociologico e psicologico: 

Camillo Pellizzi difende il carat· 
tere di comunicazione di massa 
del teatro, approdando al concet
to di massa d'élite, non in senso 
classista, ma nel senso della creati· 
vità culturale. Martino Ancona si 
occupa della problematica collo· 
cazione dello spettacolo teatrale 
nel tempo libero, dati i ritmi, i 
condizionamenti, le scelte obbli
gate dell'attuale società. Emilio 
Servadio, con un approccio psico
analitico. si occupa dello Spettaco
lo come strutturazione di un am
biente di inter-relazioni, riallac
ciandosi alle interpretazioni catar· 
tiche dei classici orientali e occi· 
pentali. Enrico Fulchignoni, ana
lizzando i fenomeni di possessione 
e dionisismo, recupera anch'egli la 
prospettiva catartica ed il magico 
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come elemento integrante e 
liberatorio. Adriano Magli af· 
fianca giustamente gli elementi 
rituali a quelli ludici, eviden· 
ziandone la indissolubile re
lazione e Giuliano Scabia, 
partendo dalla rivoluzione coper
nicana operata nel teatro da 
Artaud, Brecht e Meyerhold, lo 
definiscE' come uno spazio del 
corpo e del metodo, un luogo 
della ricerca umanistica contem
poranea. 

L'impressione di astrattezza 
che proviene dall'insieme di 
questi contributi teorici, pur 
altamente qualificati, viene fuga
ta dagli interventi "pol1t1ci" di 
Bruno Schacherl, che rifà una 
storia ideologica degli Stabili 
italiani, della loro progressiva 
integrazione e crisi, e delle nuove 
prospettive d'azione che stanno 
d1 fronte alla "contestazione" 
teatrale, e d1 G1ann1 Tot1, che 
partendo dalla constatazione 
della morte del pubblico, 
propone, con rigoroso e salutare 
estremismo, la morte degli stessi 
concetti di pubblico e di attori, 
per uno spettacolo che sia creato 
e percepito contemporanea
mente Il rigore affascinante 
de11'1potes1 spinge Toti ad entrare 
in polemica perfino con quelle 
formulazioni interazion1ste, vec
chie di alcuni anni ma che oggi, 
al lume d1 tante nuove 
esperienze, egli può cogliere con 
tanta chiarezza Ma allora 
occorre una precisazione sistema· 
t1ca degli obb1ettiv1 che c1 s1 
propone, una ncons1deraz1one 
rivoluzionaria dei metodi critici, 
tutte cose che il saggio di Toti, 
che ci pare il piu stimolante, non 
ci può fornire, ma solo indicare 
come aspirazione. Se si vogliono 
le comunità teatrali "totali" la 
strada teorico-pratica è lunga e 
faticosa, perché è la strada della 
"utopia" rivoluzionaria. 

Ivo Chiesa ritiene ancora poss1· 
bile salvare la funzione degli Sta· 
bih con una energica azione pub
blica democratica, che abbandoni 
gli attuali binari: questo si sembra 
davvero utopistico nell'attuale si· 
sterna sociale. Virginio Puecher af· 
fronta 1 penosi problemi dei pe
santi condizionamenti che il tea
tro subisce. Gli interventi di Lu
ciano Codignola e Mario Missiroli, 
ed un altro di Ruggero jacobbi, 
sono dedicati alle possibilità delle 
scuole di teatro, attraverso il rife· 
rimento ad esperienze già fatte o 
da condurre in futuro. Seguono 
infine dei notevoli interventi cri
tici: di Furio Colombo sul teatro 
negli Stati Uniti, dal teatro 
"liberale" allo happening, di 
Giorgio Prosperi su Peter Brook 
teorico e regista, di Luigi 
Ballerini e di Michael Kirby sullo 
happening. Questi interventi 
vanno tutti nella direzione della 
fusione tra spettatori e ai.tori, 
verso un teatro attuale e 
creativo, in contrapposizione al 
teatro "morto". fondato su 
clichés interpretativi dei classici. 
Mario Praz si occupa dell'incon
tro-scontro di realismo e 
simbolismo, Alberto Arbasino 
infierisce sul teatro italiano e 
sulle sue prospettive, con un pizzi· 
co dt ipocondria se si vuole, ma 
anche con fondate ragioni. 

R. To. 

tra korsch 
e lukacs 

Giuseppe Vacca, "Lukàcs o 
Korsch? ", Bari, De Donato, 
1969,pp. 142,L.800. 

Analizzando il Korsch di 
"Marxismo e filosofia" e di 
"Karl Marx", nonché il Lukàcs 
d1 "Storia e coscienza di classe". 
Vacca mira a sottolineare il 
diverso recupero che operano i 
due filosofi della categoria hege-
1 iana di "totalità". Perché, que· 
sto è l'assunto dell' A .• nonostan· 
te le dichiarazioni di Korsch del 
1923 - peraltro almeno attenua· 
te nel 1930 - tra il pensatore 
tedesco e quello ungherese esiste 
un atteggiamento di pensiero 
fondamentalmente diverso. Se 
infatti consideriamo le pagine di 
Korsch dobbiamo concludere che 
il suo far perno sul rapporto tra 
marxismo e f1losof1a, ovvero, la 
sua sottolineatura del carattere 
"d1alett1co" del pensiero di 
Marx, giunge ad una valutazione 
del marxismo quale strumento 
scientifico d1 analisi d1 una 
totalità specifica, la società 
capitalistica, in cui 11 momento 
ideologico gioca il ruolo di 
proiezione ideale della logica dei 
rapporti socio-economici, ma, ad 
un tempo, della costruzione dt 
istituti "reali", senza di cui quei 
rapporti strutturale di fondo non 
potrebbero vivere. Appunto in 
questo, nella afferamazione della 
"realtà" della sovrastruttura, sta 
l'elemento d1 continuazione tra 
Marx ed Hegel, mentre 11 loro 
momento d1 d1vers1f1caz1one radi· 
cale sta nell'aver Marx collocato 
la filosofia net mondo, e non il 
mondo nella f1losof1a, come 
invece ha fatto Hegel. "In 
secondo luogo secondo 11 sistema 
marxiano, a causa del nesso 
indissolubile tra tutti i fenomeni 
reali in seno alla 'totalità della 
società borghese' anche le forme 
di coscienza che la caratterizzano 
non possono venire soppresse 
solo dal pensiero. La loro 
soppressione nel pensiero, nella 
coscienza, è possibile solo se si 
accompagna al rovesciamento 
pratico ed oggettivo degli stessi 
rapporti materiali di produzione 
che fino ad allora si sono espressi 
in quelle forme". (v.p. 47-8). Per 
questa via, la restaurazione del 
marxismo a cui perviene Korsch 
contro il suo stravolgimento in 
senso economicistico operato sia 
dalla seconda che dalla terza 
Internazionale, consente di risco
prire in esso uno strumento di 
anatisi scientifica (lontano, alla 
radice, da ogni impostazione 
filosofica o ideologica) e dunque 
l'arma teorica della lotta operaia 
rivoluzionaria. 

Come si presentano te cose in 
Lukàcs? L'hegelismo del pensa
tore ungherese consiste, dice 
Vacca, nell'immettere nel tronco 
del pensiero di Marx la dialettica 
hegeliana pura e semplice, senza 
che sia stata precedentemente 
liberata dalla dimensione filoso· 
fica che le è propria. Per questa 

via, Lukàcs finisce col recuperare 
la polemica romantica contro la 
scienza, e col presentare 11 
progetto marxiano della disalie
nizzaz1one come recupero della 
propria essenza da parte di un 
soggetto umano generico, che la 
divisione sociale del lavoro ha 
impoverito e atomizzato. Lukàcs 
inoltre oscilla, continua Vacca, 
nel considerare l'ideologia certa· 
mente come proiezione ideale di 
oggettivi rapporti di produzione, 
ma anche come "falsa coscien
za", e dunque non solo come 
istituto reale della società capita· 
listica, ma anche quale strumento 
ideale incapace, per la sua 
parzialità ed unilateralità, di 
assicurare una comprensione 
effettiva della totalità storico
specifica, di cui è il frutto. Per 
questa via, la coscienza teorica 
nuova, marxista, che è possibile 
conquistare attraverso la milizia 
nel partito comunista, si presen
ta, all'interno stesso della società 
capitalistica, come strumento di 
superamento della alienazione 
borghese. Insomma, Lukàcs fini· 
rebbe col ritener pensabile il 
superamento della alienazione 
capitalistica· a prescindere 
dall'oggettivo superamento dei 
rapporti reali che ne costitui
scono la matrice. Per questo il 
marxismo di Lukàcs resterebbe 
un marxismo da intellettuali. 

Come è possibile awertire 
anche da questa breve nota, il 
centro dell'analisi di Vacca verte 
sul motivo del nesso tra struttura 
e sovrastruttura, tra coscienza e 
processi oggettivi; in altri termi
ni, l'interesse reale che muove 
l'A. è certamente quello di 
analizzare 1 presupposti della 
teoria leninista del partito, e di 
ripercorrere la polemica tra il 
maxista russo e la Luxemburg. E' 
lo stesso Vacca d'altronde che si 
preoccupa di sottolineare gli echi 
luxemburgiani del discorso di 
Korsch, da lui ritenuto certamen
te preferibile a quello del 
leninista Lukàcs. Ma se questo è 
11 problema che realmente sta a 
cuore ali' A., perché non affron· 
tarlo? Perché presentare 
"questo" libro come un contri· 
buto al "dibattito spregiudicato 
su uno degli ultimi tabu della 
destalinizzazione: il leninismo"? 
Tutto ciò, a ben vedere, rischia 
di presentarsi assai poco spre· 
giudicato, per due motivi: 1) 
perché, se si accusa Lu kàcs di 
proporre un marxismo da intel· 
lettuali, appare almeno curioso 
discutere il leninismo attraverso 
l'analisi "filosofica" del testo 
di... Lukàcs; 2) inoltre, se 
effettivamente ci si vuol porre su 
un piano che non sia sospettabile 
di intellettualismo, perché non 
awiare un confronto critico col 
leninismo sulla base delle espe
rienze storiche e politiche fatte 
dal movimento operaio e comu
nista internazionale? 

G. Ve. 
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Possiamo ripetere con Adorno: 
fino a qual punto dunque dev'essere oggi sconvolta la vita .. ? 

ma possiamo rispondere con le sue parole: 
contro la sanguinosa serietà della società totale 

non c'è più che la serietà sanguinosa. 
Passando così dai "minima moralia" ai "maxima muralia" 

801111: Dutsch ke 111 t•d1cvla 

EXIT ADORNO S ette giorni dopo la morte di Theodor Wiescngrun<l 
\domo, una lettera da Berlino-Ovest che ne parla per 

dentro lo specchio 
dell'ill~llili~llO 
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inciso. con una laconica spietatezza: fa uno strano effetto il 
riceverla mentre ancora, su tutti i giornali italiani, i nccrolo
gèmi lacrimano culturale rimpianto d'occasione. Ma la lette
ra è firmata da 1 lildegard Brenner, la direttrice di A/tema· 
tir e, "rivista per letteratura e discussione", e non si può non 
riflettere al secco commento dell'autrice di quella dolorosa 
e crudele anamnèsi della Germania che in Italia è stata 
tradotta quattro anni fa come La politica culturale dcl 
na:ismo (da Latera). La giovane docente dell'Università 
Popolare di Berlino e animatrice del seminario di Politica e 
Sociologia all'Università di Freiburg parla della pubblicazio
ne recente in Italia - "carte segrete" diventate finalmente 
"carte scoperte" - di un Ignoto lascito di Walter Bcnjarnin, 
a cura di Rosemaric Heise, e di quelle singolari operazioni 
che si chiarrono Text-rcconstmctionen "ricostruzioni dci 
testi", filologicamente e ferocemente rigorose che hanno 
pem1esso di rivelare una sconcertante manipolazione ideolo
gica dci testi di Walter Benjamin. Da quando l'Archivio 
C'entrale di Potsdam è stato aperto agli studiosi si sono 
potuti fare i confronti fra gli originali e l'edizione curata. 
appunto. da Th.W. Adorno per la Suhrkamp, e valutare i 
tagli, le correzioni, gli spostamenti etc., indagarne le sottili 
mgioni (e le non sottili), e cosi via stupefacendosi ... Scrive 
Hildegard Brenner · "Spero che adesso le ricerche benjami-

1 



niane in Italia riceveranno dalla scoperta 
un nuovo impulso e che il mito di Adorno 
si vola tizzi un po' (u11d dcr Mythos um 
Adorno wird sìcl1 hoffe11tlìch etwas 1·er
jluc/1tige11 )'' - e chi scrive queste note 
sull'ideologo di Frankfurt resta con il 
mito bollente tra le mani. davanti alle 
pagine da scrivere ... 

~la interviene un 'immagine, an1j una 
serie di immagini, una sequenza di quel 
cinema immaginario che tanto intcrcs:;ò, 
sia Theodor Wiesengrund quarHo suo 
cugino Walter Bcnjamin. I. à11110 scorso a 
Frankfurt ... : Podiu11ulisk11Hio11, tavola 
rotonda insomma, alla Fiera dcl Libro di 
Francoforte, nel fitto di una contestazio
ne dell'istituto culturale dcl "sistema" 
tedesco che si arroventa ogni ora che 
passa. Si discute Chi ma11ipola la 
lcttcratur11 e si affronta il problema dei 
rapporti tra Autorità e ril'o/11:io11e 
prendendo spunto dallo scritto di Engels 
apparso nel gennaio dcl 1873 su La 
Plebe di Enrico Bignami. a Milano. Ci 
sono tutti. professori e contestatori: 
Bcnseler, Friedcburg. Lcnk Hofmann. 
Krahl. Wolff. llabcrmas, llolz. Strcckcr, 
Crass. Biirmann, comp:igni dcll'SDS e 
pubblico. tanto pubblico giovane e 
operaio. E Adorno, naturalmente ... : -
Come il gatto non :.mette mai di 
cacciare i topi, cosi il filosofo non 
smette mai di fùosofarc. E quindi 
filosofiamo sulla parola-panacc:i .. autori
tà", di cui anch'io sono responsabile con 
la mia 'n1e a11tlwrit11rù111 Pcrso11alìt1'. 
Proprio per questo, prima di affrontaré i 
problemi di carattere pratico della lotta 
contro l'autorità, fatemi dire alcune cose 

HAN N WOLFGANG GOETHE 

N IYE RSITAT 

Berlino: sciopero a/l 'univasità 
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sul concetto stesso di autorità. parola ma
gica Om13i nell'ambito di una reazione 
molto comprensibile che si è determinata 
all'interno di un movimento marxista 
contro le strutture autoritarie. Dunque, 
questo concetto di autorità descrive solo 
un momento della totalità sociale nella 
quale siamo prigionieri ... 

E continuò a lungo. distinguendo tra 
autorità soggettiva e autorità oggettiva, 
competenza oggettiva funzionale e 
competenza specifica astratta etc. rino 
al momento in cui venne interrotto da 
giovani cl1L gli posero "il problema 
concreto dell'anticipazione della libertà 
come forma d'orga1ùzzazione comunita
ria e antiautoritaria" e criticarono a 
fondo sia lui che I labermas e le altre 
"autorità critiche pubblicamente defini
bili" perché non aiutavano concretamen
te il movimento, perché definivano in 
maniera sbagliata il loro rapporto con 
l'opposizione extra-parlamentare, perché 
non contribuivano, come solamente loro 
potevano in un certo senso, a demolire il 
pri11cipio di autorità con I 'an11a dell'au
torità stessa. Hans Jiingen Krahl. autore 
di un libro sulla Questione deU'OrganiL
zazione. attaccò con un senso dell'/111· 
mour non precisamente tedesco: 

- Per quanto riguarda Adorno, che 
non ha accusato il movimento. come ha 
invece fatto Habermas, di "fascismo di 
sinistra" né tanto meno di "pseudo-rivo
luzionarismo", forse bisognerebbe dic;cu
tere di piu il problema sotto il profilo 
teorico ma io vorrei riassumerlo sotto 
quello aneddotico. Quando, meu'anno 
fa, occupammo la sala del Consiglio 
dell'università di Frankfurt, il professor 

111eodor Wiesengrund Adorno fu l'unico 
a venire dagli studenti. al loro sit·i11. Fu 
accolto da applausi. Puntò diritto in 
dirc1Jone del microfono ma. invece di 
arrivarci e di parlarci, entrò nell'aula di 
filosofia . Prima ancora di arrivare alla 
prassi, tornò alla tçoria... Questa è, 
dunque, nella pratica reale. la situazione 
nella quale versa la teoria critica. Essa ra
zionalizza la sua paura rassegnante. indivi
dualisticamcnte sofisticata, la sua paura 
della prassi in modo tale che la prassi sem
bri impossibile e quindi ci si debba rinla
n:ire dentro le mura della filosofia ... 

Adorno accusò il colpo, volle giu
stificarsi. Dette la sua versione: era uscito 
dalla sala dcl consiglio occupata perché 
"aveva gli esami", aveva fatto aspettare 
una studentessa per mezz'ora e aveva 
pensato che fosse inumano farla 
aspettare ancora. "Il microfono non 
l'avevo neppure visto ... " La giustificazio
ne però, era peggiore dello sbaglio, 
tipico del professore classicamente 
distratto perché troppo attento a un suo 
pensiero... E K.D. Wolff glielo fece 
notare con ironia un tantino piu spietata 
dcl giusto, forse (chissà): 

Sinceramente, io non credo, 
professor Adorno, che sarebbe stato 
importante se qualcuno come Lei, con la 
sua partecipazione personale alla 
decisione della marcia din10strativa di 
Bonn, con il suo prestigio, con la 
risonanLa che avrebbe avuto il suo gesto 
per i movimenti studenteschi, e relativa 
importanza del fatto, avesse infranto il 
feudo padronale partecipando alla nostra 
manifestazione contro le. leggi xli 
emcrgcn73, I'! I maggio... --+ 

Marcuse 
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E Adorno continuò a giustificarsi, a 
tentarlo coraggiosamente, trovJndosi 
però sempre contro i giovani studenti e 
professori agguerritissimi · che gli 
rispondevano con la critica del suo 
stesso fratello in studi Max Ilorkheimer 
a quel tipo classico di intellettuale che 
ha diritto di esercitare un 'autorità critica 
solo nella misura in cui prende parte 
all'organizzazione e alla lotta. Una 
critica borghese nei confronti della lotta 
del proletariato è una logica 
impossibilità, continuavano a insegnare 
gli studenti al professore con la stessa 
ferrea dialettica del professore. distrug
gendo il professore con l'autorità dcl pro
fessore; ma "come il gatto non smette 
mai di cacciare il topo, cosi' il filosofo 
non smetteva mai di fìlosofare ... ". 

Adorno. Sarebbe forse ingiusto adesso 
continuare nella dimostrazione, non 
teoretica ma pratica, del limite che il 
filosofo non superò mai, anche se 
contribui come pochi a farlo superJre 
agli altri. ai discendenti, alJe insorgente 
biologiche delle generazioni confutanti. 
Se è vero che dobbiamo .fare i conti con 
il mito adorniano altrimenti neppure 
adorniani saremmo. o post-adorniani 
("perché non possiamo non dirci 
adomiani". avrebbe detto un altro 
filosofo della conservazione ideologica) 

è anche vero che dobbiamo ancora 
ricorrere alla sua "autorità critica" per 
distruggere le autorità del pensiero 
borgl1ese. Il grande catalogatore delle 
alienazioni continua a· insegnare dalla 
cattedra vuota di quell'J11stillll fùr 
Socialforscl11mg di Frankfurt fondato da 
Felix Weil che diventò nell'emigrazione 
americana, dopo la fuga dal nazismo171e 
lnstitute for Socia/ Rosearch di Los 
Angeles. r suoi quasi quarantanni di 
insegnamento di cui sedici 
nell'emigrazione (dal '33 al '49) - sono 
un'epoca del pensiero contemporaneo". 
I saggi scritti su l'A11bmck, su l'Aujiakt. 
su Pult und Tatstck, sui Zeitsd1rift jìir 
Socialforsclz1111g, il suo primo libro su 
Kierkegaard e la Costmzione de/I 'esteti· 
cv e, su per la scala delle sue opere -
autentici "classici dell'ideologia" - dalla 
Dialettica dell'illumi11ismo, scritta con 
\fax Horkheimer. alla Filosofia della 
nu1sica moderna a Dissonanze, dai 
Minima moralia alla .\le/acritica della 
gnoseologia (studi su Husscrl e le 
antimonie della fenomenologia) fino a1 
saggi su Wagner e Mahler e la 
miscellanea infinibile che scopriremo 
sicuramente nei prossimi anni, divente
ranno presto o forse sono già. in 
potenza. "metaprodotti culturali" del
l'industria della coscienza. Ma tutta 
questa architettura mentale. queste 
strutture della cultura borghese in crisi 
(che quali strutture si negano nel 
tentativo estremo dj rafforzarsi nella 
consapevoleZla degli scricchiolii. sinistri, 
laggiu, alle fondamenta), restano 
comunque davanti alle nuove generazioni 

32 

come una eredità con cui fare conti diffi
cili, pericolosi anche, produttivi sicura
mente se la demistificazione come dc-ini
Zlaz1one andrà avanti con lucido coraggio. 
nella verifica continua della prassi. 

t: forse avremo ancora sorprese 
curiose. nel prossimo "'futuro postumo" 
adomiano. Forse potremo ascoltare 
concerti di quei quartetti che Adorno 
scrisse negli anni venti e che poi i nazisti 
inclusero nel novero dell'arte degenerata. 
Forse i meccanismi mentali di Adorno 
continueranno a funzionare per nuove 
operazioni dialettiche (già non leggiamo 
forse, adornianamente, scritti adornisti 
nella rimodellizzazione dcl pensiero 
critico "situazionista" e post-situazioni
sta, nei linguaggi delJa prassi tentati dai 
movimenti confutatori dell'ideologia . 
borghese strutturata nelle islitutioni 
culturali'? ). 

La "produttività" di questa a11tia111vri· 
tà critica (come la vogliono le nuove 
generazioni tedesche. per esempio. nelle 
rappresentante combattive dei giovani e 
degli operai) probabilmente è destinala a 
crescere. Adorno stesso, ripubblicando il 
saggio su Kierkegaard, non apportò 
nessuna modficazione al testo, scritto a 
ventisei anni, perché non voleva 
contribuire alla falsa autorità della 
gerontocrazia. c10e al pregiudizio 
borghese della maturità intellettuale, 
dell'intelligenza conservatrice dominante. 
Nessun "giovane Adorno", dunque, 
contrapposto all'Adorno maturo né 
viceversa (al modo delle distintioni 
capziose fra "il giovane ~larx". "il 
giovane l.uk:ics" e le loro postume 
incarnazioni della maturità), ma una 
rilettura attenta di tutto l'itinerario 
intellettuale percorso in mezzo secolo da 
un ideologo dcll'antideologia alla ricerca 
di una impossibile soluzione culturale 
della tragedia di una cultura e di una 
società. Questo attende gli studiosi che 

Adorno 

vorranno ricucire la trama del pensiero 
che pure ha portato all'esplosione delle 
infrastrutture e delle sovrastrutture in 
questi ultimi anni di violenta 
confutationc pratica dcl "potere 
spirituale" dominante. 

Certo, '-Ì assisterà a un doppio 
fenomeno: a un ridimensionamento e a 
una rivalutatione insieme dell'opera del 
filosofo. Nemmeno Adorno "può saltare 
sulla propria ombra" (come neppure 
Lukac:. poteva, secondo Adorno). l : il 
rischio che il suo pensiero "si pietrifichi 
come cosa. secondo l'ordine dcl mondo 
alienato" vale anche per la sua 
contraddittoria funzione storica. Se la 
sua esistenza. il suo pensiero non 
saranno banalizzati, cioè ridotti alla 
propria superficie, alla propria ideologia, 
ciò sarà dovuto proprio ai suoi 
contestatori giovani, rispettosi e 
irrispettosi insieme. Gli eviteranno 
questi, la "conciliazione forzata" che 
Adorno rimproverò a Lukacs, in una 
famosa discussjone. Noi continuiamo 
intanto ad adoperare gh strumenti 
adorniani contro l'industria culturale 
(già, ìl fortunato e inquietante termine 
venne impiegato per la prima volta nella 
Dialellica dell'illuminismv, nel significa
to preciso che ha ancora oggi nella 
battaglia quotidiana contro l'industria 
della cui tura-ideologia-pseudo-coscienza, 
appunto. Anche se, come ci insegna 
T.W.A., "parlare di cultura è sempre 
stato contro la cultura"). Ma in un senso 
(direzione) che ci auguriamo porti fuori 
dal circolo chiuso del pensiero borghese, 
fuori dai tentativi (di cui Adorno ebbe 
.. falsa coscienza") di razionalizzazione 
illuministica del "sistema". 

Adorno e I Iorkheimcr come Haber
mas. come Marcuse, hanno adempiuto 
all'impossibile funzione di indicatori 
delle tare della società. Impossibile 
funzione perché l'indicazione era scritta 
nello specchio della cultura, della falsa 
coscienza ideologica. e non serviva 
neppure alla borghesia. Oggi le energie 
sociali rivoluzionarie, gli "anticorpi", 
non guardano alJo specchio ma al 
mondo e, rifiutando persino il modeIJo 
ilJuministico positi\'O offerto dall'estre
mo pensiero classico di Adorno, 
agiscono per le mutazioni profonde. Chi 
offre ancora oggi il privilegio della 
maledizione maggiore alla cultura fa 
l'apologia della società, e lo denuncia 
l'inconseguenza pratica, lo accusa 
proprio il rifiuto della coerenza 
nell'azione. Insieme con Adorno 
possiamo ripetere, si, la sua angosciosa 
interrogazione: ''Fino a qual punto 
dunque dei• 'essere oggi sc01wolta la 
l'ila ... ? " ma possiamo anche rispondergli 
con le sue stesse parole: "Contro la 
sa11g11i11osa serietà della società totale 
11011 < 'è pili che la serietà sanguinosa': 
Passando dai "minima moralia" ai 
"max ima muralia " ... 

GIANNI TOTI• 



STAMPA INGLESE 

i baroni 
di fleet street 

L a situazione della stampa inglese 
nel secolo scorso era piu o meno 

identica a quella italiana d'oggi. I 
giornali avevano circolazioni limitate ed 
il loro scopo era quello di avere 
innuenze politiche o proteggere interessi 
industriali. I colossi della stampa inglese 
si svilupparono poi in vere e proprie 
industrie, in macchine che forniscono 
prodotti di consumo a vari strati della 
popolazione il cui obiettivo principale è 
quello economico. 

Bastò che, verso la fine dell'800. un 
giornale nazionale - il DaiZv Mail -
sviluppasse una clientela di massa ed 
inventasse un linguaggio schematico. 
perché gli altri quotidiani ne seguissero 
l'esempio. Lo stesso probabilmente 
succederà in Italia quando un quotidiano 
deciderà di staccarsi dall'elzeviro e dalla 
notizia data su tre colonne per decidere 
invece la conquista del lettore di massa. 

~1a sulla via della competizione, molti 
giornali inglesi erano costretti a 
chiudere. Dei nove giornali della sera che 
uscivano a Londra, ne sono rimasti due~ 
molti quotidiani continuano a chiudere i 
battenti. L'Herald, l'ottimo News 
Chro11icle e il Su11 sono stati gli ultimi in 
ordine di tempo, presto seguiranno il 
Daìly Sketch e, probabilmente, Tiw · 
G11arJia11 e l'Obscn-er. 

La stampa britannica ha la piu alta 
circolazione del mondo occidentale. Non 
c'è nulla in Europa ed America che 
corrisponda ai cinque milioni di copie 
giornaliere del Daily Jfirror e 
l'Inghilterra è cosi compatta e le sue vie 
di distribuzione sono cosi bene 
organizzate che una copia del Times è in 
edicola tanto a Brighton che ad 
Edimburgo alla stessa ora. Gli inglesi 
leggono giornali piu di qualsiasi altro 
popolo, incluso il Giappone che però è 
alla testa della tiratura con un 
quotidiano. 

Una volta proprietà di aristocratici. la 
stampa inglese è oggi sempre pru 
controllata da "magnati" canadesi e 
australiani; controllata cioé da pionieri. 
Un tempo gli uomini partivano dalla 
ricca Inghilterra alla conquista dì lande 
desolate; oggi accade che i nuovi ricchi 
contmenti mandino i loro uomini a 
scuotere e comprare la statica 
Inghilterra. 

Quattro enormi gruppi si dividono la 
stampa popolare britannica. L'lnter
national Publishing Corporation, presi
dente Ilugh Cudlip e creatore Cccii Kìng 

ora defenestrato con 4 milioni e 
900 mila copie giornaliere del Daily 
Mi"or; oltre 5 milioni di copie con il 
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Londra: /"edicola 
Sunday Jfi"or e 5 e mezzo con il volentieri. riconoscente per mantenere in 
domenicale 77ie People. Segue l'Associa- vita uno der pochi quotidiani laburiS'ti. 
ted Newspapers, di proprietà di Lord Ci sono probabilmente· altri vantaggi 
Rothermerc con il Dai/y Mail (2 milioni finanziari. Fleet street bisbiglia sotto
e mezzo), lo Skc•tclt (900.000 copie) e voce. Ma il passaggio non è ancora 
l'Ei·ening News (I milione e 100.000). certo: la maggioranza della redatione di 
L'impero Beaverbrook è ora passato al 77ze Swz si è opposta e le trattative con 
figlio del Lord canadese che controlla il l'Ei·e11111g Standard sono ancora in corso. 
Daily Express (4 milioni e 200.000 ~ella categoria dei giornali di qualità 
copie), il Sunday Express con la stessa troviamo 11 Times, che ora appartiene 
circolazione e l'Evening Standard alla catena di Lord Thomson, con 
(700.000). Lord l lamsworth è proprie- appena 300.000 copie, il G11ardia11 di 
tario del gruppo Telegraph e controlla il Laurence Scott (250.000) ed il Fina11cial 
Daily (un milione e mezzo) ed il SunJay Tìmes (potentissimo anche se tira solo 
Telegraph (quasi un milione). 150.000 copie giornaliere. i\ppartiene 

Una creatura sbagliata di Hugh Cudlip allo stesso gruppo che controlla 
è il quotidiano TI1e Su11 che. nelle l'Eco110111ist) . Tra i domenicali brilla il 
intenzioni, doveva raccogliere i 600.000 formidabile News of tlte World, 
lettori del 'fu' DaiZ~· Herald (quotidiano controllato da un gnrppo australiano e 
laburista e di proprietà dello stesso bersaglio di soventi giochi di borsa. li 
gruppo) e rubarne nuovi dai quotidiani News of tlte World è un pasticcio 
popolari. Ma 771e Sun continuava a editoriale che porta le memorie di 
perdere soldi e lettori e dopo frenetiche Christine Keeler o le confessioni di un 
e costosissime campagne pubblicitarie. gangster alla moda e tira oltre sci milioni 
Cudlip annunciava il mese scorso la di copie. li Sunday Timcs. con un 
chiusura del giornale. D'altro canto il milione e mezzo. è un domenicale di 
magnate e deputato laburista Robert qualità ed appartiene alla catena di Lord 
Maxwell, socialista miliardario di ongme Thomson, e l'Obsen1er, sempre in questa 
cecoslovacca, iniziava negoLiazioni ed categoria, è di David Astor (mezzo 
annunciava che avrebbe comprato 771c milione di copie). 
Swz. lo avrebbe rinvigorito, portando un Il fenomeno del settimanale illustrato 
nuovo direttore. dimezzando la non esiste in Inghilterra. se non 
redazione cd usando le rotative includiamo settimanali femminili o 
dell'Evening Standard. ~laxwell è un pubblicazioni di società (come il Tatler e 
finanziere che raramente ha fatto falsi 171e Quecn). L'unico che corrispondesse 
passi; la probabile ragione che lo spinge vagamente ad !'.poca o Paris Jfatclt era il 
a comprare 771e Sun è l'aspiratione ad Picture Post che dovette però chiudere 
un titolo nobiliare (che gli darebbe battenti nel 1957 non potendo sostenere 
maggiore potenza politica e sociale) che la crescente competizione della tele
il Primo Ministro gli conferirebbe visione. 
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Londra· l'oratore di llyde l'urk 

u• pubblicità, sempre pit'.t avviata ai 
canaJj televisivi, verso i giornali popolari 
o quelli di categona ·A'. come il 
Fitumdal Times o il Times i quali 
nonostante la loro bassa tiratura possono 
pem1ettersi di chiedere i pit'.t alti prenj 
pubblicitari, era venuta a mancare al 
Picture Post e ben 600.000 lettori si 
trovarono abbandonati dall'unico setti
manale illustrato. La cifra può 
sbalordire. ma bisogna anche aggiungere 
che, al contrario dell'Italia, le reti 
televisive inglesi sono ben informate e, al 
paragone della nostra RA I, splendono di 
indipendenza politica. 

li successo di alcuni giornali popolari 
inglesi per un occhio italiano è 
completamente incomprensibile. Per 
esempio il Daily Mi"or, che viene messo 
assieme in un immenso palazzo di 
plastica nella City, porta pochissimo 
testo ed una notevole quantità di donne 
in bikini e di attrici 'sorprese' in bagni 
di schiuma. 

Con l'avvento della radio e pit'.t tardi 
della televisione, il giornalismo popolare 
inglese ha lasciato la vera e propria 
notizia a1 mezzi di comunicazione piu 
veloci. Non solo, ma come il giornale 
vende ad un sempre maggior numero di 
persone, l'elemento dcl divertimento è 
cresciuto a scapito dcl commento sulla 
notizia. n grande pubblico che compra il 
giornale per leggerlo durante la colazione 
o per sfogliarlo in metropolitana 
desidera quella noti:l.ia, quel 'colpo' 
giornalistico che altrimenti non vedrebbe 
alla televisione. Lo stile giornalistico 
anglosassone del "io ero I i", cioé dove il 
reporter diventa protagonista a scapito 
dell'intelletto, si è sviluppato anche per 
assicurarsi quella parte meno sofisticata 
del pubblico. In particolar modo, per 
conquistare la lettrice, il bersaglio piu 
amato dalla pubblicità. 

Fino al secolo scorso la pubblicità in 
Inghilterra rappresentava una parte 
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minima delle entrate di un giornale, a 
parte gli annunci economici. Uno dci 
pionieri fu Mr. Lawson-Johnston che 
prenotò la prima pagina del Dai~v Mail 
per pubblicizzare il Bovril, un dado per 
brodo ancora oggi popolarissimo. Il 
corpo rcdationale dcl Mail giudicò 
questo signore pazzo, ma dato che il 
pagamento era stato versato, la reclame 
usci in tutto il suo splendore. Oggi i 
giornali inglesi non solo dipendono dalla 
pubblicità, ma si trovano a dover 
cambiare aspetto e contenuto per andare 
incontro alla commercializzazione. De
vono anche specializzarsi per servire una 
determinata categoria di lettori e poter 
quindi afferrare un certo tipo di 
pubblicità. Alcuni, come l'Ei•eni11g 
Standard, trovano conveniente perdere i 
lettori meno sofistica ti per potersi 
affiancare a quella categoria 'A' che si fa 
pagare cosi profumatamente. 

due maggiori protagonisti della 
rivolu1ionc industriale di Fleet Strect 
sono stati Lord Thomson of Flcet e 
Cccii King. \lato a Toronto il 5 giugno 
1894, Roy Herbert Thomson. figlio di 
un barbiere squattrinato. è oggi uno 
degli uomini piu potenti d'Inghilterra. E' 
il proprietario di 151 giornali. Tra questi 
non solo ci sono il Times. Sundai• 
Times, lo Scotsnu111. ma anche ·il 
Banckok Post, in lingua inglese. ed il 
itoose-Jaw Times Hera/d, quotidiano di 
Saskatchewan. Possiede inoltre reti 
televisive in Inghilterra, Canadà e negli 
Stati Unili oltre ad alcune case editrici 
britanniche. 

Comprato nel 1964 il titolo ili Lord, 
al quale spiritosamente aggiungeva la 
baronia di Fleet street, Lord Thomson si 
fa chiamare 'Roy' dai suoi collaboratori 
ed è conosciuto dal mondo giornalistico 
come 'lo 1io Roy'. A 59 anni compiuti, 
Thomson arrivò in Inghilterra, prese la 
cittadinanza scozzese e comprò il 
quotidiano 771e Scotsma11. Sembrò allora 

che volesse solo distrarsi per la morte 
:.!ella moglie. Ma subito dopo acquistava 
1'80 per cento del pacchetto azionario 
della televisione scozzese che gli 
industriali avevano rifiutato non 
intravvedendo quelle immense possibilità 
commerciali che Thomson conosceva 
bene per le sue esperienze canadesi. "E' 
come avere una licenza per stampare 
denaro", disse allora. 

Diventato miliardario, Thomson co
minciò a collezionare giornali. "Prima 
diceva che si voleva fermare a 100 
quotidiani. Ora vuole un totale di 200. 
Questo mi colpisce come un po' strano, 
un po· eccentrico", commentò il rivale 
Ceci! Kine. Dopo aver raggirato il 
governo conservatore per ottenere 
concessioni pubblicitarie alla televisione 
indipendente, l'abilissimo Thomson 
comprava il Tìmes da Gav1n Astor, 
cugino di quell'altro Astor proprietario 
dell'Obsen-er. 

Astor, sottolineando la mancanza di 
senso di affari degli aristocratici inglesi, 
vendeva i nuovi uffici (che comprendono 
anche il rivale del Sunday Times, 
l'Obsen-er) e gli impianti tipografici. Una 
proprietà di altissimo valore la cui sola 
locazione nella City pare valga molto d1 
pi(1 della cifra pagata. A questo immenso 
affare si dice che non siano estranee 
alcune potenze grigie laburiste che 
siedono in vari comitati. inclusi quelli 
del Sunday Times e dell'Obsen·er. Lord 
Thomson: però, non si immischia con i 
suoi editori sulla politica dei singoli 
giornali. "La mia ambizione - mi disse 
l'anno scorso è quella di vendere bene 
e di dare ai miei lettori quello che 
vogliono". Dopo un commento 
sull'inefficienza del governo laburista, 
aveva però aggiunto: "Ma come sa, 
queste sono le mie idee private ed i miei 
giornali sono spesso pro-laburisti". 

Per aumentare la circolazione del 
Sundai• Tìmes. TI1om~on lanciò il 
supplémento a colorì. costringendo 
l'Observer cd il Telegraplz a fare 
altrettanto. In sei anni il Sunday Times 
triplicava la circolazione, ingaggiava 
nuovi collaboratori tra i quali il 
cognato della regina e non mandava 
via nessuno della vecchia guardia. 

"E' politicamente asessuato" disse di 
lui Lord Annan in una arringa alla 
Camera dci Pari durante la quale si 
discuteva una legge contro il monopolio 
della stampa. ~fa Thomson, in verità, si 
è limitato a costruire un impero che 
potrebbe essere benissimo una Alemagna 
od una Motta. Non si permetterebbe 
certo, come faceva Lord Beavcrbrook, di 
imporre le sue idee politiche su tutti i 
suoi giornali, (se lo facesse. potrebbe crea
re o distruggere un governo). Né, essendo 
lui proprietario e presidente, sarà mai pos
sibile la rivoluzione di palazzo che fece 
cadere il suo rivale Ceci! King il quale, og
gi. è ridotto a lavorare proprio per il vec
chlo nemico Lord Thomson of Fleet. 
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