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UN25APRILE 
SENZA 

CONGEDO 
di Ferruccio Parri 

I mmagino i pensieri di oltretomba di un partigiano reSIU5citato per questo 25 aprile: un partigiano 
non caduto in combattimento, tranquillo di temperamento e meditativo, senza illusioni e senza più 

entusiasmi, tenendo tuttavia vivo nella memoria che i defunti conservano l'interesse per il segno lasciato 
dalla lotta di liberazione nella società italiana. E si rallegra l'antico compagno del fervore della risposta 
antifascista, della facile presa anche nell'Italia lontana dai ricordi partigiani, e soprattutto della appro
priazione di slancio di questo invito alla battaglia da parte dei giovani. E' una variegata schiera quella 
che acx:orre al richiamo, ma ha una unità di fondo di profonde radici che è il rifiuto di ritorni fascisti 
o parafascisti. Questa è forse la prima dote positiva lasciata al patrimonio morale di questo paese dalla 
prova della insurrezione unitaria. Fa tuttavia velo al redivivo la impressione che manchi tuttora, anzi 
più <l i prima, la consapevolezza <lellc si orpelli militari <li un movimento s<.:mplici verità. Una scritta nel ciclo 
qualificazioni storiche essenziali della partigiano sorto nel 1943 quasi come più alto della storia umana, non della 
lotta passata, che possono dare pieno mosche cocchiere delle arn;iate alleate. storia dottrinaria, che basta un'onda 
e più durevole valore all'esempio, Senza svalutare l'apporto .finale delle del sangue generoso ohe sa scrivere le 
minaociato, finché sia vivo il richiamo forze regolari, peraltro limitato e « lettere » a cancellare la valanga dif
alla Resistenza, dalla disinformazione complementare, un conto modesto at- famatoria con la quale vili schiere 
della apologia e della polemica, e, fin. tribuisce all'intervento partigiano un fasciste e clerico-fasdste hanno cer
ché dura la scuola italiana, dalla pas- peso militare non certo inferiore a cato dopo il 1945 d'infangare la Re
siva indifferenza della maggior parte quello di una armata, risparmiata allo sistenza. La seconda sul piano della 
degli insegnanti di storia. sforzo alleato. Una condotta meno di- storia del nostro paese: che la lotta 

sastrosa della campagna alleata d'Ita- di liberazione ha fornito un risultato 
lia, meno ostile a partigiani, avrebbe conclusivo, grande tanto da gi~tifi
almeno raddoppiato la incidenza mi- carla. Ed è la Costituzione. Bando a 
litare del nostro intervento armato. tutte le idolatrie. Pure questa gene-

I partigiani sanno come la forza 
segreta che ha dato figura e valore 
d'insurre-.tione popolare al movimen
to che ha faticosamente raggruppato 
i focolai di ribellione spontanea esplosi 
dopo la vergogna dell'8 settembre è 
stata una alta tensione ideale, prima
ria rispetto ai mobili di classe. E' la 
comunanza dei motivi primi di li
bertà e di giustizia che le ha dato 
forza unitaria, e portata storica d'in
surrezione nazionale. 

Ricordi di gloria? No, dimostrazio
ne valida anche oggi che solo una 
sufficiente unità politica e morale di 
base può permettere come ha per
messo alla Resistenza di organi22are 
l'ampia e capillare rete dei CLN e 
di creare strutture militari progres
sivamente unitarie. Ha dato sanzione 
finale a questa forza unitaria la prova 
forse più ardua, tra tanti scogli insi
die e tentativi disgregatori, quella di 
aver portato intatto sino al 25 aprile 
il carattere originario della insurrezio
ne popolare col suo valore storico. 

Danno fastidio alle tombe parti
giane le riserve sapulle e sofistiche di 
imboscati ed ex-fascisti sugli ambizio-
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Ostile perché avevamo ricusato la razione ha compiuto sino all'ultimo 
funzione di sabotatori in avanguardia atto l'arco della sua parabola lasciando 
alle divisioni alleate, rivendicando il una eredità stabile e valida, quale è 
dovere e l'onere, di una guerra di il primo disegno organico di un re
liberazione nazionale, non subalterna. gime civile, aperto agli sviluppi ri
Prima condizione di libertà è la in- formatori di nuove generazioni. 
dipendenza. Le reverenze ufficiali po- Poi è venuto il tempo dello spe
stume alla Resistenza sanno d'ipocri- gnitoio, del quietismo e del confor
sia convenzionale se ·non si capisce mismo dell'una e dell'altra banda. Da 
che il popolo tocca il momento più una parte il coacervo di tutte le resi
al to della sua storia quando paga il stenze di classe, il riflusso dell'Italia 
riscatto del suo onore di nazione col fascista assai più radicata di quanto 
sacrificio volontario dei suoi figli. il 1945 ritenesse, tanto radicata pel' 

E poiché a questo dovere si è immo- le vischiosità tradizionali di ceti bor
iata la parte più eletta di quella « pri- bonico<lericali da apparire tuttora di 
mavera sacra», l'ultimo pensiero a lunga e incerta smobilitazione. Dal. 
mo' di «de profundis» del mio re- l'altra l'urto monolitico della massa 
divivo, dopo una occhiata malinco- comunista e socialista. 
nica alla società del 1971, è quello Restavano scritti i principi solenni 
stesso di molti compagni ancor vivi: della Costituzione. Mancavano le for
se valeva la pena... ze che rompendo le vecchie croste po

E' un antico ritornello di tutti i 
combattenti delle guerre di liberazione 
e delle rivoluzioni: ah, non per que
sto ... Essi non vedono tuttavia due 

tessero renderli operanti in modo 
non episodico. 

Poi la evoluzione dei tempi e le 
nuove esigenze ch'essi portano, la 
maggior consapevolezza delle classi 
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lavoratrici aprono possibilità di pro
gresso e nuove vie nazionali di azione 
politica. Ma solo dopo il ristagno 
politico deUa IV Legislatura, è solo 
col 1969 che matura il tempo nuovo, 
quando una nuova generazione pre
tende di dare il cambio a quelle degli 
anziani. 

C:Ome è difficile dar giudizi equi
librati su questo tempo storicamente 
cosl importante, e forse decisivo, di 
ticerca di strade nuove conducenti ad 
obiettivi di effettiva avanzata sociale 
e civile. Sono evidenti le contraddi
zioni tra le forze operanti, incerti i 
risultati positivi di movimenti mino
ritari e giovanili, spaventevole la spor
cizia lutulenta di cosl larghe fasce 
della vita italiana. Ribellione conte
statrice e difese conformiste conflui
scono in un largo stato di disagio e 
d'inquietudine. Bianco e nero sono 
cosl commisti da rendere ardui quei 
giudizi equilibrati, cioé aperti a va
lutazioni non preconcette ed obiet
tive delle forze operanti, non otti
miste ma aperte a visuali al di là del-
l'oggi. '-

E' vero che tutto il mondo è in 
subbuglio, come se fossero le genera
zioni più giovani ad aver risentito 
ora il dissesto p!>icologico dell'ultima 
guerra mondiale, più profondamente 
di quanto non sia mai avvenuto dopo 
altri grandi sconquassi storici risve
gliando giuste ribellioni liberatrici, ed 
insieme gli istinti ferini della vio
lenza e della sopraffazione, cosl spon
tanei quando si rompe la crosta che 
la storia ha dato alla razza umana. 

Da noi, in Italia, sta col bianco, 
e resta la speranza più grande, la 
nuova forza sociale affermata dalle 
classi lavoratrici, il potenziale di spin
ta e di pressione che esse trasferi
scono alla rappresentanza sindacale. 
Questa può costituire una forza de
cisiva, non effimera, non di breve pe
riodo, finché conserva la capacità di 
una marcia in avanti unitaria e chia
rendo, approfondendo gli obiettivi ri
formatori, ed il quadro istituzionale 
di cui diventa parre, può essere il 
primo motore di una avanzata socia
lista, su un livello più avanzato ed 
organico di potere operaio. 

Non segnamo dalla parte del nero 
gli eccessi, gli errori di cui si fa forte 
la polemica padronale, la frequenza 
delle sortite selvagge di provocatoria 
indisciplina, ma piuttosto una larga 
presenza - se il giudizio è esatto -
di massimalismo operaio, che non ha 
forza rivoluzionaria, ma può avere 
molta forza disturbatrice di una effi
cace a7.ione sindacale, oltre al danno 
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che una cosi grezza coscienza sinda
cale può produrre alla classe lavo
ratrice. Sono state particolarmente 
prese di mira le grandi aziende para
statali, e specialmente sprovvedute 
come risultato finale sono parse quel
le condotte contro l'ltalsider. 

E' da segnare in nero, come prova 
di assenza di maturità sindacale, il 
ricorso frenetico agli scioperi. Ma so
prattutto sono una offesa al buon 
senso, prima che aUa società civile 
in cui operano, scioperi come quelli 
dei postali e dei medici. Non so 
come vada divisa la responsabilità 
con dirigenti e responsabili tardi e 
chiusi, ma si è dovuta constatare la 
suprema indifferenza degli scioperanti 
al disagio dei cittadini utenti e con
tribuenti. Non si opererebbe più effi
cacemente se alla radice vi fosse una 
intenzione provocatoria di favorire la 
propaganda filofascista e la vittoria 
del blocco dell'ordine. 

Del resto sono fatti che s'inqua
drano, sempre in nero, nell'assalto ri
vendicazionista di tutte le categorie, 
con un progresso delle spinte corpo
rative, delle chiuse visuali di settore, 
e quindi del processo disgregatorio 
della società civile che è uno degli 
aspetti più preoccupanti di questo 
momento, perché accompagnato dalla 
caduta di ogni freno di responsabilità 
sociale. Se è la legge della giungla 
che governa certi strati sociali, perché 
ci scandalizziamo che in basso fiorisca 
l'industria della rapina, e siano cosl 
sapientemente organizzate le industrie 
dei sequestri di persona in Calabria 
ed in Sardegna. • 

Lasciamo da parte in questa som
ma di segni negativi, speriamo prov
visoria, speriamo destinata a graduali 
miglioramenti nel clima generale, an
notazioni relative ai poteri pubblici, 
alla permanente crisi governativa, alla 
incidenza della incertezza politica sul 
funzionamento del Parlamento, sulla 
autorità dei partiti, ridotta - per 
quello di governo - dal prevalere 
degli interessi aziendali. 

La collocazione del 25 aprile come 
fatto di generazione dal panorama di 
una vitalità quasi biologica di base 
e l'emergere di nuove grandi forze 
sociali in contrasto con l'allarmante 
sfilacciamento della organizzazione col
lettiva, ci porta piuttosto a conside
rare l'avvento della nuova genera
zione contestatrice. Ancor più proble
matico un giudizio equilibrato, che 
richiederebbe una conoscenza ampia 
e non giornalistica dei movimenti e 
delle tendenze che ne inquadrano la 
parte più viva e combattiva. Anche 

questa si è mossa dalla denuncia dì 
un fallimento degli anziani e dalla 
volontà di organizzare una nuova li
berazione. Non ripetiamo quanto già 
si è detto ripetutamente sugli aspetti 
negativi: frazionamento come prova 
di difficoltà ad organizzarsi secondo 
motivi unitari, ideologie d'accatto, 
salvo esigui gruppi più maturi, poveri 
di esperienza storica, di capacità auto
noma di formulare obiettivi definiti, 
barricate perciò negli schemi dogma
tici; attività esercitatorie, capaci di 
creare guasti ed imbarazzi, non situa· 
zioni rivoluzionarie, che sarebbero 
incapaci di reggere pur con le mag
giori concentrazioni di alleanze. Ed il 
timore, in fondo, di finali dispersioni 
di energie giovanili. Ma un dovere 
insieme di ricerca sincera di compren
sione di esigenze politiche e sociali di 
cui questi gruppi e gruppetti sono 
portatori, e rientrano in certa parte, 
a mio giudizio, in una domanda am
pia, ormai insistente, che nei partiti, 
in Parlamento e fuori di essi, richiede 
passi avanti più rapidi ed effettivi 
verso un rinnovamento pienamente 
democratico, libero ed aperto, anche 
nelle sue interpretazioni giuridiche. 
Col 25 aprile torniamo dunque alla 
C:Ostituzione. 

Ma il legato più ampio che il 25 
aprile può lasciare ai giovani impone 
come primo dovere ad essi che hanno 
trovato un'Italia sporca di lottare 
per un'Italia più pulita come vole
vano i giovani di allora. E come 
secondo punto fermo, la fedeltà alla 
libertà del pensiero, non declinabile 
sia in Italia, sia in un mondo che 
èomprende la repressione americana, 
come quella nei paesi del sistema 
sovietico o anche della Cina. L'amici
zia verso i popoli non è l'amicizia 
verso i governi. Ma chi mai potrà 
ritrovare la strada della amicizia per 
Praga, ora sbarrata da un governo 
che inventa la controrivoluzione per 
giustificare la repressione e la tiran
nia ideologica. Vi sono cioé punti fer
mi di giustizia e di libertà per i quali 
il 25 aprile non ammette congedi. 

• 
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regioni L ospite 
inatteso 

L e regioni diventeranno un'altra 
occasione perduta, un altro ap

puntamento mancato della classe poli
tica nazionale? L'interrogativo si sente 
echeggiare nei convegni che si susseguo
no a ritmo continuo nelle diverse città 
italiane. 

In realtà questo frenetica attività di 
consultazione e di incontri a diversi li
velli è essa stessa un sintomo di UJ1a 
situazione di preoccupazione e di in
certezza. Da una parte quindi ci si 
preoccupa di precisare una posizione 
comune fra le regioni sui numerosi 
problemi in discussione e sui delicati 
interessi in gioco; dall'altra si cerca 
di creare delle occasioni di confronto 
fra esponenti del governo, del parla
mento e delle regioni. Ma perché 
preoccupazione e incertezza? Le regio
ni, con le elezioni del giugno dello 
scorso anno, sono entrate a forza dopo 
23 anni di attesa in un ordinamento 
statuale che non era stato preparato 
per riceverle. 

Le regioni insomma, conclusa la fase 
dell'approvazione degli statuti con il 
recente voto della Camera, rimangono 
in una situazione di attesa e i loro di
rigenti - i presidenti delle giunte, 
quelli dei consigli regionali, gli asses
sori - hanno la sensazione di non 
avere di fronte una chiara volontà 
politica collegiale del governo con cui 
confrontarsi. Alcuni episodi, a Roma 
rafforzano questa sensazione. Su alcu
ni problemi che investono anche futu
re competenze amministrative delle re
gioni, i presidenti delle giunte devo
no essere ascoltati. Cosl è stato anche 
per la casa. Ma la commissione inter
regionale per la programmazione eco
nomica viene convocata all'ultimo mi
nuto, senza inviare alle sedi regionali 
nessun materiale di documentazione, 
e quando i presidenti delle regioni 
giungono a Roma vengono loro espo
ste solo le linee generali del provvedi
mento sulla casa. Il testo definitivo 
dcl provvedimento - si spiega loro 
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Le nuove istituzioni trovano 
lo Stato impreparato 
di Ernesto Bugllonl 

- non è ancora pronto, ma quello non 
definitivo lo leggeranno solo l'indoma
ni, una volta tornati a casa, dalle co
lonne del giornale economico 24 ore. 

Il ministro per l'Attuazione delle 
Regioni, il sen. Eugenio Gatto, si im
pegna in maniera puntigliosa a far 
procedere l'attuazione dell'ordinamen
to regionale, ma il suo lavoro procede 
fra mille resistenze e difficoltà. I suoi 
uffici, pur dipendendo dalla presidenza 
del consiglio (Gatto è il ministro sen
za portafoglio con delega del presiden
te del consiglio per gli affari regionali), 
sono sistemati presso il ministero del
l'interno, circondati dagli uffici di una 
burocrazia che è tradizionalmente la 
più gelosa custode di una concezione 
accentratrice dello Stato, una burocra
zia dunque se non ostile almeno diffi
dente ed estranea. Ma le resistenze non 
vengono solo dalla burocrazia Le re
sistenze più forti vengono dai centri 
di potere politico ministeriale. Il com
pito specifico di Gatto è quello di va
rare i decreti-delegati per il trasferi
mento dallo Stato alle regioni delle 
funzioni amministrative di competenza 
regionale, previste dall'art. 117 della 
Costituzione. Finora è riuscito a vara
re solo due decreti delegati, quello 
per il trasferimento delle funzioni in 
materia di circoscrizioni e di polizia 
urbana e locale, e quello per il tra
sferimento delle funzioni in materia 
di tranvie locali e di interesse regio
nale e di navigazione e porti lacuali. 

Ma non si tratta delle materie 
più importanti che riguardano la 
agricoltura, il turismo, la sanità, 
i lavori pubblici, l'istruzione pro
fessionale. Sia al convegno di Trie
ste, sia al recente convegno di Venezia, 
Gatto ha lamentato di non aver rice
vuto la necessaria collaborazione dalle 
amministrazioni interessate. Da alcuni 
ministeri non ha ricevuto neppure il 
materiale di documentazione occorren
te per la concreta stesura degli sche
mi di decreto. Forte della delega del 
presidente del consiglio e deciso a 

portare avanti il suo lavoro, il mtnt
stro ha deciso comunque di procede
re per suo conto alla loro definizione. 
Una volta definiti sono stati o saran
no inviati al presidente del Consiglio. 

Questa situazione però ha creato 
qualche preoccupazione nella classe po
litica regionale. C'è il rischio che il 
pur lodevole impegno di Gatto rinvii 
il momento di un confronto risolutivo 
all'interno del governo e di una chia
ra assunzione di responsabilità colle
giale da parte del consiglio dei mini
stri. In questa situazione poi che va
lore avranno gli schemi di decreti, su 
cui le regioni devono esprimere il loro 
parere? Non c'è il rischio che possano 
essere rimessi in discussione e, l'altro, 
ugualmente grave, che risultino tutti 
assai limitati e carenti? Di queste 
preoccupazioni si è fatto interprete il 
presidente della regione toscana, Lelio 
Lagorio, che ha invitato il ministro 
a « non cavare le castagne dal fuoco 
agli altri » e a sollecitare invece una 
chiara assunzione di responsabilità da 
parte dell'intero governo e delle for
ze politiche. Obiezioni analoghe sono 
risultate a Gatto anche da parte di un 
ministero, come quello del Bilancio, 
che sotto la direzione di Giolitti si è 
sempre fatto guidare da una avanzata 
ispirazione regionalista. Gatto - so
stengono Carabba e Coen, due dei più 
diretti collaboratori del ministro del 
Bilancio - avrebbe potuto trovare 
all'interno del governo gli appoggi e lo 
schierJmento politico per un confron
to di posizioni. Un tale confronto 
avrebbe potuto incidere più profonda
mente nell'apparato centrale dello Sta
to e portare assai più avanti il proces
so di attuazione dell'ordinamento re
gionale. Non mancano posizioni più 
radicali. Alcune sono presenti all'inter
no dello stesso schieramento regionale: 
un docum.fnto del consiglio regionale 
toscano chiede che non si divida in 
tempi politici e tecnici differenti la 
riforma regionalista e afferma che' non 
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ci si deve limitare al trasferimento 
delle funzioni nelle materie previste 
dall'art. 117 della Costituzione, ma 
si deve estendere il trasferimento an
che alle materie connesse e si deve 
porre mano all'art. 118 che prevede 
il decentramento dell'apparato statale, 
attraverso ampie deleghe alle regioni, 
anche in materie che restano di com
petenza dello Stato. Ancora più avanti 
su questa strada vanno i prof. Massi
mo Severo Giannini e Piras. Entram
bi - il primo al convegno di studi 
giuridici regionali di Trieste, il se
condo al convegno di Venezia - han
no sostenuto che l'attuazione dell'art. 
117 non è sufficiente per assicurare 
una efficace riforma regionale. Che 
fa infatti l'art. 117? Ritaglia alcune 
competenze statali e le affida alle re
gioni, seguendo un criterio che è già 
stato seguito per le regioni a statuto 
speciale e che ha dato un pessimo ri
sultato, creando una sovrapposizione 
di competenze e una duplicazione di 
uffici e di burocrazie statali e regionali. 
La legislazione di riforma - è la te
si del prof. Giannini e Piras - si 
sta invece ispirando a criteri di ampio 
decentramento regionale, andando mol
to oltre l'art. 117 della Costituzione. 

Eugenio Gatto è molto fermo 
nel sostenere la linea che ha deciso 
di seguire. « Ci sono due modi - mi 
dice, ripetendo questi concetti già 
espressi pubblicamente - per bloc
care l'avvio della riforma regionale: 
uno è quello di chi dice chiaramente 
che non si deve fare o si deve fare a 
metà, l'altro - assai più insidioso -
di chi sostiene che bisogna perfezio
narla. Io non dubito della buona fe
de di quanti, nello schieramento re
gionalista, criticano ciò che sto facen
do perché sembra loro limitato e in
sufficiente, ma devono stare attenti per
ché rischiano di fare il gioco di quanti 
hanno interesse a ritardare l'attuazione 
dell'ordinamento regionale». Il mini
stro mi ricorda come si arrivò al varo 
della legge finanziaria regionale: esi
stevano forze che davano una inter
pretazione particolare ad alcune nor
me di quella legge (il biennio bianco 
delle regioni, le leggi-quadro, i pote
ri di indirizzo e di coordinamento da 
riservare allo stato nelle materie di 
competenza regionale). Non tutti ve
devano in quelle norme dei mezzi per 
rendere più organica la riforma regio
nale, alcuni pensavano di farne dei mo
tivi di impaccio e di freno, di condi
zionamento del nuovo istituto, per li
mitarlo, e circoscriverlo fin dall'inizio. 
Di alcune di queste intenzioni è stata 
fatta giustizia già nella fase di appro-
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vazione della legge. A un definitivo 
chiarimento ha poi provveduto un or
dine del giorno interpretativo approva
to dal Senato e accettato dal presi
dente del consiglio. Sui potere di in
dirizzo e di coordinamento, che giu
stamente tanto preoccupano la classe 
dirigente regionale, quell'ordine del 
giorno stabiliva che essi potranno es
sere esercitati solo attraverso leggi 
dello Stato e deliberazioni collegiali 
del consiglio dei ministri. Non vi sarà 
dunque mantenimento di competenze 
amministrative da parte dei ministri 
nelle materie di competenza regionale. 
Non avverrà ciò che è avvenuto per le 
regioni a statuto speciale: le regioni 
avranno un rapporto con il governo al 
massimo livello politico, quello del 
consiglio dei ministri, e non un rap
porto a livello burocratico con le sin
gole amministrazioni. Ma un successo 
altrettanto importante si è ottenuto 
con l'o.d.g. del senato quando si è chia
rito che il momento del trasferimen
to delle funzioni è un momento del 
tutto diverso da quello delle leggi
quadro. « Una cosa sono i decreti de
legati e una cosa le leggi-quadro. Con 
i primi si devono trasferire alle re
gioni le funzioni amministrative nelle 
materie di loro competenza. Con le 
seconde si dovrà procedere alla rifor
ma della legislazione statale e al suo 
adeguamento al nuovo ordinamento 
regionale. Per questo ho assun
to l'impegno di concludere la ste
sura dei decreti delegati con sei mesi 
di antic_ipo rispetto al termine previ
sto dalla legge finanziaria regionale, 
perché altrimenti le regioni vedrebbe
ro ritardare di un anno il passaggio 
delle funzioni. Sapevamo tutti del re
sto quale era la legislazione italiana, 
quando abbiamo fatto le regioni. E' 
mia intenzione trasferire tutto quello 
che c'è da trasferire all'amministrazio
ne regionale, di buono e di cattivo, 
sulla base della legislazione vigente; 
nulla di meno e nulla di più. 

Anche il problema della ristruttura· 
zione dei ministeri e dell'attuazione 
dell'art. 118 per quanto riguarda il 
decentramento da realizzarsi attraver
so ampie deleghe alle regioni, non può 
essere affrontato con i decreti-delegati. 
Esiste una perfetta intesa fra me e il 
ministro della Riforma della Pubblica 
Amministrazione, ma per i decreti
delegati non possiamo aspettare la ri
forma dei ministri ». 

Sulle resistenze ·e la non colla
borazione dei ministeri, Gatto non 
si lascia sfuggire neppure una infor
mazione o un giudizio. Una indicazio
ne sui dissensi si può tuttavia avere 

dalla elencazione dei cinque schemi di 
decreto delegato inviati alla presiden
za del consiglio per l'inesistenza di un 
accordo fra il ministro per le regioni 
e le amministrazioni interessate: si 
tratta dei decreti per il turismo, per 
l'agricoltura, per l'assistenza scolasti
ca (pubblica istruzione), per la bene
ficenza pubblica (ministero dell'inter
no), poi fiere e mercati, cave e torbie
re (ministero dell'Industria). Sul decre
to concernente il turismo, si conosce 
con sufficiente approssimazione l'area 
del dissenso: esiste un accordo di mas
sima per il mantenimento dell'Enit e 
degli altri enti nazionali del settore, 
che dovrebbero essere aperti alla par
tecipazione regionale, mentre il disac
cordo è radicale per quanto riguarda 
gli Enti Provinciali del turismo, le 
aziende di cura, soggiorno e turismo 
e il credito alberghiero. 

Per quanto riguarda la preoccupa
zione di Lagorio, che i dissensi al
l'interno del governo possano smisu
rare la validità degli schemi già tra
smessi per il parere alle regioni, Gatto 
è esplicito: «Mi sono comportato con 
molta contentezza con le regioni: gli 
schemi già trasmessi hanno ottenuto il 
concerto delle amministrazioni interes
sate, gli altri lo saranno solo dopo una 
decisione del presidente del consiglio. 
Gli schemi sono tuttavia soltanto l'ini
zio di un iter che deve essere riempito 
con il parere delle regioni e con quello, 
autorevole, della commissione inter
parlamentare per le questioni regioni, 
e che si concluderà con una delibera
zione definitiva del consiglio dei mi
nistri ». 

Un'altra preoccupazione è stata 
espressa dai dirigenti regionali: nei 
primi due decreti delegati sono rimasti 
in bianco proprio gli articoli relativi 
al trasferimento degli uffici ministeria
li e delle relative voci di bilancio, gli 
uni e le altre essenziali per il concreto 
esercizio delle funzioni amministrative. 
Per Gatto, si è dato a quegli articoli 
in bianco una interpretazione sbaglia
ta: le voci di bilancio sono in bian
co perché riguardano il prossimo eser
cizio finanziario; per gli uffici si at
tendono alcune indicazioni del ministe
ro della riforma della P .A. che non 
tarderanno. 

• 
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concordato 

Una finzione 
durata 
vent'anni 
di Gian Mario Albani 

e on una sola giornata di dibattit'J, il 
7 aprile scorso, la Camera ha auto

rizzato il governo a promuovere il ne
goziato con la S. Sede: • ritenuta l'op-
portunità di apportare al Concordato le 
modifiche dettate dalle esigenze di ar
monizzazione costituzionale•. Nelle sue 
dichiarazioni, il governo ha ratto rifen
mento al voto del 1967 e ai lavori della 
comm1ss1one successivamente istituita 
(presieduta da Gonella), senza però for
nire al Parlamento la relazione conclu
siva. considerata soltanto una • autore
vole consulenza• per l'esecutivo. Da non 
discutere quindi in sede parlamentare, 
per quella .. riservatezza • che deve av
volgere questa come e più di ogni altra 
trattativa. Vero è che le mozioni presen
tate dai vari gruppi, a partire da quello 
comunista, avevan'.> chiesto di conoscere 
le risultanze cui era pervenuta la com
missione di studio. La mozione socialista 
chiedeva di sottoporre a revisione non 
solo il Concordato, ma anche il Trattato, 
che contiene clauS'Jle in contrasto con 
la Costituzione, a partire dal suo primo 
articolo. Infine, visto che tutti parlavano 
ormai di clausole incostituzionali, la mo. 
wne presentata da Scalfari, Basso, Bo
nea, Lombardi, Natoli e altri - ripren
dendo quella già presentata al Senato 
dalla .. sinistra indipendente •, con Fe
noaltea e lannuzzi - chiedeva di accer
tare in sede parlamentare, prima di an
dare a trattare con la S. Sede, se e 
quali clausole dei Patti lateranensi do
vevano essere considerate in contrasto 
con la Costituzione. 

Una richiesta minima, quasi owia. In
vece il rapido dibatti\':> è stato concluso 
con l'approvazione dell'ordine del giorno 
sopra richiamato, presentato da Andreottl 
per la DC, Bertoldi per il PSI, Orlandi 
per il PSDI, La Malta per PRI, Jotti per 
il PCI e Taormina per gli indipendenti 
d1 sinistra e i socialisti autonomi. Nel 
dibattito, come già nelle mozioni e in 
particolare nelle dichiarazioni del go
verno, tutti sono stati però costretti ad 
ammettere l'esistenza, nel Trattato e nel 
Concordato, di clausole in contrasto con 
la Costituzione, lnc.'.>mpatlblli con I prin
cipi d'uguaglianza e di libertà, legate a 
privilegi ecclesiastici o a principi giuri
sdizionalistici: sono espressioni testuali 
tratte dalle dichiarazioni e dai resoconti 

Come mai allora questi gruppi politici 
non hanno saputo o volu\'.> trarne le • pa
cifiche" conseguenze e, in modo tanto 
precipitoso, hanno abbandonato anche 
le loro richieste e si sono coalizzati per 
respingere la oostra richiesta di accer
tare e precisare meno genericamente, In 
sede parlamentare. quello che pure era-
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no costretti ad ammettere e però a co
prire di tanto " riguardoso riserbo •? La 
risposta è molto semplice, anche se ri
velatrice di una grave situazione dege
nerativa che coinvolge forze politiche, 
poteri pubblici e strumenti d'informazi'J
ne. I " patti lateranensi •, residuati del 
regime fascista, hanno potuto essere ri
chiamati nella Costituzione del 1947, vo
tando l'art. 7, solo a condizione di fin
gere che, nel loro complesso o nelle 
singole claus'Jle, non fossero in contra. 
sto e quindi non negassero in radice e 
sul nascere I valori e i principi fonda
mentali sui quali, dopo la • resistenza • 
e la • liberazione •, si voleva costituire il 
nuovo Stato italiano. Altrimenti, votando 
la Costituzione, i patti in Q'Jntrasto do
vevano considerarsi decaduti, anche per
ché non si poteva prescrivere di subor
dinare all'accettazione della S. Sede le 
modifiche di patti e clausole incostitu
zionali. Il regime concordatario era quin
di già caduto mentre si pretendeva di 
costituzionalizzarlo. 

Ammettere perciò adesso, dopo oltre 
venti anni, che alcune clausole del Trat
tato e del Concordato sono, e quindi 
erano in contrasto con la Costituzione, 
significa ammettere che, pur con tutte le 
comprensibili ragioni di quel tempo, l'ar
ticolo 7 è tutta una c.:mtraddizione al
l'interno della nostra Costituzione vo
tato perché così pretendeva la S Sede 
e quindi per non aprire allora, in un 
momento già cosi contrastato all'interno 
e sul piano internazionale, anche questo 
altro conflitto. Allora si disse, come an
cora oggi si continua a dire, che l'art. 7 
serve a mantenere la • pace religiosa•. 
Certo, non quella delle coscienze, delle 
persone, delle famiglie e della comunità 
sulle quali si fanno violenze· non quella 
dei cittadini, t.> dei •sudditi •, tra I qualì 
si continuano a imporre disuguaglianze, 
privilegi, ingiustizie e discriminazioni. 
Non quella fondata sulla giustizia e sulla 
libertà; ma la pace tra le •potenze•, 
tra le .. istituzioni •. Come si vede, le vie 
e le risorse dei clericali di tutte le spe
cie, anche di quelli cosi detti • progres
sisti • per imbrogliare il prossimo, sono 
quasi infinite. 

Accertare e precisare in sede parla
mentare che anche una sola clausola 
dei Patti lateranensi era in contrasto 
con la Costituzione, comportava necessa
riamente la rimozione dell'art. 7, l'abro
gazione della legge che ha reso esecu
tivi I Patii, l'apertura di trattative con la 
S. Sede per riformulare solo il Trattato 
che ha istituito e deve continuare a re
g'.>lare i rapporti con lo Stato della Citta 
del Vaticano. Perché nessuno intende ria
prire una qualsiasi "questione romana •, 
mentre si tratta Invece di superare il 
regime concordatario nei rapporti tra 
Stato e Chiesa. Ma, si dice e si scrive, 
ammessa la presenza di clausole Incosti
tuzionali, la • via pacifica • e costituzio. 
nale da seguire è proprio quella del ne
goziato, della revisione consensuale, cer
to .. profonda •, per • armonizzare • però 
il solo Concordato alla Costituzione e 
cosi conservare ancora tutto quanto. Se 
p'.>i - ecco le ipocrisie raffinate di certi 
clericali progressisti - la Chiesa dimo
strerà di non volere o non potere armo
nizzare le sue proposizioni dogmatiche 
(ad esempio l'indissolubilità del matrimo
nio religioso) ai principi costituz4'.>nali, 
allora lasceremo a lei la responsabilità 
d1 far fallire tutto quanto 

Sappiamo molto bene che. proprio con 

queste predisposizioni, si troverà sem
pre modo, convenienze e giustificazioni 
per subire e accreditare un qualsiasi al
tro imbroglio. Solo ponendo in termini 
reali e rigorosi, in modo pacifico e real
mente pacificante la questione, anche se 
con un ritardo di oltre venti anni, si po
teva Invece superare la contrappQsizione 
tra • abrogazione • e .. revisione " e, su 
basi effettive di reciproco rispetto e di
gnità. rimuovere una contraddizione e un 
imbroglio che. presente nella Costituzio
ne, .. in nome della Santissima Trinità .. 
continua a produrre violenze, ingiustizie, 
privilegi, disuguaglianze e discriminazioni 
tra i nostri cittadini. Si poteva estirpare 
un'altra delle " radici .. del fascismo, che 
è sempre un'unica anche se trinitaria 
prepotenza. padronale. autoritaria, cle
ricale. 

Ma le forze politiche, che preferiscono 
• commemorare .. la resistenza e l'anti
fascismo, non intendono porre su queste 
basi di lealtà e di chiarezza la questione, 
per non ammettere l'imbroglio del 1947 
e le o'.>nseguenze fatte pagare in tutti 
questi anni. faranno eco alle dichiara
zioni di don Lutte e padre Guathier, si 
indigneranno al " processo • dell'Isolot
to, ricercheranno nuove unità e più avan
zati equilibri per difendersi dalle Insor
genze fasciste, ma non vorranno rico
noscere. né rimuoverne le cause. 

Da parte sua la S. Sede ha posto 
fin dagli inizi la condizione, per accedere 
alle modifiche consensuali del Concor
dato. che si escludesse il Trattato e. 
soprattutto, che fosse confermata al Patti 
la garanzia costituzionale dell'art. 7. An
cora una volta quindi, per convenienze 
e opportunità politiche, per calcoli che 
alla fine si chiuderanno sempre in per. 
dita, si preferisce la pretesa .. pace reli
giosa • tra le istituzioni, tra le • po
tenze •, continuando a farla pagare alle 
persone, alle famiglie e all'Intera comu
nità. Per questo il discorso deve essere 
allargato con urgenza alla base, tra il 
nostro popolp, per un impegno di pro
gressiva liberazione 

• 



bilancio Perché non 
tornano i conti 
dello stato 

L a frettolosa discussione del bilancio, respinta come un fastidioso e secondario adempimento pa,r
lamentare sino all'ultimo temtlne di validità dell'esercizio ·provvisorio, ha riproposto ancora una 

volta la necessiti di un sisrema nuovo che restituisca qualche serietà al control!lo del Parlamento sul
l'insieme del bilancio, e qualche dignità ed utilità alle discussioni particolari. Potrebbe servire, per 
raggruppare ordinatamente impegnate esposizioni governative ·e non improvvisati interventi parlamentari, 
convenzionalmente propagandisti, un organo sul tipo dell'antica Giunta generale del bilancio dei tempi 
umbertini, di equilibrata composizione politica e tecnica, che potrebbe ridurre al minimo le formalità 
della approvazione dell'Aula. Pure, per non rinunciare alla leggera a quel tanto di utile ohe può for
nire la condizione attuale, si deve dire come anche nella situazione politica di oggi, cosl favorevole alla 
distrazione ed al disinteresse dei par- la legge sulle procedure. Ma sarebb.: piccola frazione eliminabile, un dc· 
lamentari, le esposizioni fatte sia alla un peccato che le possibili sorprese bito dello Stato - giunti ad una 
Camera sia al Senato dai Ministri di questi tempi politicamente cosl cli- cifra, detratti i pagamenti, prossima 
Giolitti e Ferrari Aggradi hanno for- materici mandassero per aria, con l'av- come ordine di grandezza ai 7000 
nito le indicazioni riassuntive, per vio delle riforme, tutto il lavoro pre- miliardi, compensati in parte, dal 
ora più utili e tempestive, sullo stato paratorio sinora condotto per dare punto di vista dell'equilibrio di Te
problematico della economia italiana. assetto razionale alla politica della soreria dai residui attivi. Restano 

programmazione in un quadro ammo- circa 5000 miliardi, testimonianza con
dernato della impostazione e conce- tabile ad esaurimento rimesso al più 
zione del bilancio. lontano ed imprevedibile avvenire, di 

Non parliamo qui del « rilancio » 
che il Governo avverte come indila
zionabile per rompere la cristallizza
zione della tendenza recessiva: si sa 
che il dubbio e la discussione, ver
tono sulla sufficienza degli strumenti 
che si intende porre in opera, sulla 
tempestività della loro azione, ed in
fipe sulla efficienza governativa. E 
rimettiamo ad esami più particolari 
i propositi espressi dall'on. Giolitti 
sui criteri di impostazione della pro
grammazione e sul suo coordinamen
to istituzionale. Buona volontà, ma 
tempi lunghi. 

Ancora una volta il ministro e la 
V Commis~ione del Senato banno 
rinviato sine die la discussione di un 
famoso, ormai famigerato, progetto 
sulle procedure della progrartunazione 
già presentato a suo tempo dall'on. 
Pieraccini, come coronamento e deco
rosa cornice della sua opera di nuovo 
ministro dei programmi. Nessuna me
raviglia dei non pochi anni di rinvio, 
quando si parte dalla cattiva idea di 
elaborare nuove strutture, minuziosa
mente prestabilite anche nelle trafile 
burocratiche, tanto più quando era ed 
è ancor:i in fasce il funzionamento 
delle regioni. Nessun rimpianto per 
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E' su questa che si è intrattenuto 
Ferrari-Aggradi particolarmente alla 
Camera. Quanta fatica, quanta insi
stenza occorra pe~ abbandonare sche
mi sacramentali creati sulla misura di 
tempi passati lo dice il ritardo col 
quale solo ora, con non pochi anni 
di ritardo, si prospettano nuove si
stemazioni coerenti con una politica 
di sviluppo. Non occorre ripetere i 
rilievi tante volte fatti in Parlamento 
sulla fallacia, in primo luogo dal 
punto di vista del controllo parla
mentare, di conti di competenza nei 
quali la parte non relativa alle spese 
ordinarie, cioé quella politicamente 
più interessante, comprendeva una se
rie d'impegni d'investimento, genera!- . 
mente pluriennali, che l'amministra
zione non riusciva a realizzare se 
non parzialmente e disordinata
mente. Il Parlamento giudicava e con
trollava, anchè nei conti consuntivi, 
sempre di competenza, le promesse, 
non i fatti. 

Ha finito per fare scandalo il gi
ganteggiare dei residui passivi 
rappresentano anch'essi, salvo una 

una abituale politica «a babbo morto». 
E' stato detto più volte che il Te

soro governava con un bilancio di 
fatto, che era quello della Cassa, 
mentre presentava al controllo parla
mentare il bilancio figurativo della 
competenza, e si riteneva che fosse 
la preordinata manovra della Cassa, 
cioé dei residui, a salvare se non i 
disavanzi figurativi la tranquillità del 
resoro. Le indagini disposte prima da 
Colombo e poi da Ferrari-Aggradi 
hanno rettificato questi giudizi, for
nendo insieme una maggiore scorta 
di dati anche sulle gestioni di cru;sa. 
Una buona promessa è stata fatta 
da Ferrari-Aggradi, di voler presen
tare al Parlamento i preventivi di 
cassa, che serviranno di confronto 
con gli impegni di spesa votati. 

Il Governo tiene soprattutto a sca
gionarsi dal sospetto di artifiziose 
manovre coi residui per coprire le 
realizzazioni mancate. Le analisi accu
rate ora fornite sulla formazione dei 
residui sembrano provare la innocen
za delle intenzioni, salvo forse per 
quella parte di investimenti in conto 
capitale che sono subordinati al pre-

~ 
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ventivo a<Xertamento della corrispon
dente disponibilità del mercato finan
ziario. 

Ma la giustificazione principale è 
quella dei « tempi tecnici ». Giustifi
cazione forse per il Governo, non per 
l'~ministrazione. Questi tempi tec
met sono almeno per metà tempi 
stretramente burocratici, cioé di con
trollo, complicati dalle diverse e in
tangibili competenze. Una lentocrazia 
graniticame.nte organizzata. Ma se 
non si rompe questo sistema di lacci 
e di dande, ogni piano di riforma 
vale la metà di quello che promette. 
Una buona idea sarebbe quella di sop
primere il Ministero dei lavori pub
blici, o almeno di ridurlo ad organi 
tecnici di coordinamento e di con
trollo. Può darsi che idee di questo 
tipo non garbino a certi settori bu
rocratici. Ma i sindacati devono orien
tarsi sugli interessi delle masse lavo
ratrici. 

Se il Dio delle crisi gli darà tempo, 
il Ministro Ferrari-A.ggradi promette 
per l'esercizio prossimo di affiancare 
al bilancio un conto pluriennale ade
rente al programma - limitato, spe
riamo, alle poste più urgenti e di 
più sicura realizzazione - registran
do e legalizzando anno per anno con 
la legge di bilancio gli impegni di 
spesa relativi all'esercizio. Le proce
dure contabili adottate dagli altri 
paesi della CEE, che lo hanno per
suaso della preferibilità, in linea di 
rr.assima, del bilancio di cassa, hanno 
anche suggerito la creazione, certo 
opportuna, di conti e fondi, non solo 
per ragioni di riserva, ma anche per 
far fronte a interventi congiunturali, 
validi anche per gli enti locali, che 
nel corso dell'anno si rivelino oppor
tuni. In questo oroine d'idee potreb
be essere opportuna una riforma del 
cosiddetto « fondo globale ». 

Ma se questa approvabile ricerca 
Ji modernità e di elasticità dei conti 
dello Stato giunge alla conclusione 
logica, deve differenziare concettual
mente il bilancio annuale delle spese 
di gestione dell'amministrazione sta
taJ.e dal conto delle spe:.e non perma
nenti richie<>te da una politica di svi
luppo. Il primo dovrebbe essere clas
sificato come il bilancio « ordinario » 
dello Stato, abbandonando la dizione 
impropria di spese correnti, e rive
dendone anche la classificazione. Il 
secondo dovrebbe essere il bilancio 
delle spese straordinarie coerente con 
i programmi pluriennali di sviluppo, 
suddiviso in variabili tranches annuali 
che fanno carico al bilancio oroina· 
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rio per gli oneri richiesti dal finan
ziamento. 

Il bilancio ordinario dello Stato 
non ammette concettualmente disa
vanzi. Eventualmente variazioni di ali
quote fiscali devono commisurare le 
entrate al fabbisogno. Ma neppure 
cerca avanzi da dedicare a spese stra
ordinarie di sviluppo, delle quali do
vrebbe essere alleggerito, salvo gli 
oneri finanziari che esse creano. Cioé 
è giusto, in uno stato moderno, che 
gli impegni per grandi investimenti 
industriali o agrari, per opere pubbli
che di sviluppo e di difesa facciano 
carico all'indebitamento pubblico. Ed 
è giusto che il Parlamento valuti la 
variabile compatibilità dei programmi 
straottlinari con la disponibilità di ri
sparmio. Sembrano concepibili grandi 
fondi di rotazione, sviluppando il si
stema dei buoni pluriennali del Te
soro. E' evidente che indirizzi di que
sto genere richiedono conti esatti di 
fabbisogno e di onere. 

Ma occorre uscire dal circolo chiu
so, in gran parte artifizioso, della 
spesa pubblica e del suo governo. E' 
ovvio che tutte le economie possi
bili vanno perseguite, gli sprechi e gli 
spreconi del denaro pubblico messi 
alla gogna, che è giusta la resistenza 
severa agli assalti spasmodici alla di
ligenza pubblica. Ma è illusorio im
maginare che la scure di un nuovo 
sir Geddes potrebbe procurar econo
mie superiori ad un centinaio di mi
liardi. Uno Stato che considera do
veri suoi il diritto allo studio ed 
alla sanità, e quindi obbligatorie le 
spese relative, dovrà accrescere, non 
diminuire le . spese « rorrenti », ora 
previste in 11.612 miliardi. 

Uno stato che spende 3.800 mi
liardi per i suoi dipendenti, di cui 
quasi 1.900 per gli insegnanti, 900 
per i militari, 300 per le forze del
l'ordine, che trasferisce circa 1.000 • 
miliardi agli istituti di previdenza, 
ha poco da rosicchiare. Qualche cen
tinaio di miliardi potrebbe essere sot
tratto alla difesa con una diversa po
litica militare. Doverose economie do
vrebbero esser fatte almeno nei primi 
tempi della rifurma sanitaria. 

La spesa pubblica di cui si può 
discutere utilmente è rappresentata 
dunque dai 2.000 miliaroi aggiuntivi 
previsti per « spese in conto capi
tale» dal bilancio ora approvato, as
sorbiti quasi totalmente, secondo le 
previsioni dallo stesso bilancio, dal 
disavam:o, e quindi da operazioni fi
nali di indebitamento del Tesoro e 
ad appesantimento dell'interve~to 
sempre più prevalente per conto del 

Tesoro della Banca d'Italia, che giu
stamente resiste. 

Ma il discorso su questa variabile 
può essere fallace se ispirato da sche
mi generici di sviluppo, non stretta
mente congiunturali. Su una indica
zione certamente preoccupante si è 
insistito durante la discussione del 
bilancio. Nel primo trimestre dell'an
no le entrate tributarie sono state 
inferiori alle previsioni di 300 mi
liardi: se questa proporzione valesse 
per tutto l'esercizio 1971 le possi
bilità di spesa, prima di tutto d'inve
stimento, si ridurrebbero di oltre 
1.000 miliavdi. 

E' una valutazione che risente del-
1' ~Harmismo che serve alla polemica. 
d1 destra. Sono risultati provvisori, 
probabilmente modificabili in meglio. 
E sarà maggio che potrà meglio chia
rire l'umore della recessione. Ma tut
tavia il valore negativo dell'indizio 
resta chiaro poiché riflette un inde
bolimento non momentaneo del get
tito tributario delle imposte sugli af
fari e sui consumi. Auguriamo la ri
presa, ma sembra di dover scontare 
una perdita di elasticità della finanza 
statale, che fino al 1969 considerava 
nonnale « l'incremento naturale delle 
entrate ,. oltre le previsioni, sul quale 
facevano conti sia i ministri del Te
soro, sia le opposizioni. 

Con una previsione, certamente 
ancor dubbia, ma indicativa tutto 
sommato di una riluttanza permanen
te dell'investimento privato, resta in 
primo piano l'intervento pubblico. E 
con esso la scelta accurata della prio
rità di impiego dei mezzi, non ricchi, 
che potranno esser forniti dal mer
cato finanziario. 
. Esprimo ancora una volta il giudi

zio che la preoccupazione maggiore 
debba essere quella dell'O<Xupazione, 
le cui ragioni di flessione non sono 
indicate dalle rilevazioni ufficiali, che 
deve perciò guidare gli interventi 
decentrati quanto tecnicamente attua~ 
bile, nel Mezzogiorno e nelle zone 
depresse. Il Mezzogiorno ha bisogno 
soprattutto, prima di tutto di salari. 
Servono gli interventi che producono 
salari industriali ed agrari col minor 
tempo ed il minor costo d'impianto. 
Dopo ritorno della domanda e della 
produzione, se non della produttività 
verrà da sé. Poi verrà il tempo delle 
cattedrali. F. P. • 



t 

la maggioranza 
silenziosa 
a milano 

M ercoledl 21 aprile la sala della 
camera di commercio italo-ame- • 

ricana di Milano era zeppa di invitati. 
C'erano i più bei nomi dell'industria 
lombarda, operatori economici, gior
nalisti del Corriere della Sera e del 
Sole-24 ore, persino un rappresen
tante del Comune. Tutti attendevano 
l'arrivo dell'ambasciatore degli Stati 
Uniti a Roma, Graham Martin. Pun
tuale come al solito, il diplomatico 
prese la parola immediatamente e, 
senza tanti preamboli, parlò subito 
della situazione politica italiana: «per 
quanto riguarda le nuove convergenze 
politiche», disse Martin, « negli am
bienti diplomatici americani si giudica 
semplicemente inconcepibile che il po
polo italiano ammetta a far parte dei 
consessi governativi un partito che 
anche di recente ha ancora una volta 
pubblicamente attestato la sua fonda
mentale obbedienza a una potenza 
straniera che d'altronde ha nuovamen
tt- ribadito il suo diritto di interve
nire con la forza per mantenere al 
potere i suoi governi fantoccio ». Il 
discorso venne soffocato da applausi 
vigorosi. 

Tre giorni dopo, parlando in Fiera 
a una assemblea di « cavalieri del la
voro», il presidente del Consiglio Emi
lio Colombo ripeteva gli stessi con
cetti: • la difesa della libertà com
porta il rifiuto di ogni forma di equi
voco sul problema del rapporto col 
Pc1 al quale diciamo e diremo sem
pre di no ». Poche settimane prima, 
sempre a Milano, Saragat, in un di
scorso allarmistico aveva lanciato un 
crepuscolare appello contro i pericoli 
delJa inflazione e aveva fatto capire 
agli operai che avrebbero fatto meglio 
a starsene buoni per un bel po'. 

Per gli operatori economici mila
nesi le idee di Martin, Saragat e Co
lombo non sembrarono affatto origi
nali: da mesi se le sentivano strom
bazzare nelle orecchie dalla propa
ganda della maggioranza silenziosa. 
Gli stessi appelli li aveva lanciati il 
Comitato cittadino anticomunista e 1 
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Eros, Priapo 
e 
quattro soldi 
di Sergio Modigliani 

La e maggioranza silenziosa> mani/es/a in piazza Duomo 

pruriti antisindacali e antistudenteschi mocristiani di destra, liberali, social
li aveva affannosamente espressi in un democratici. 
rapporto « segreto • il prefetto di Mi- Erano tutti seduti sotto un ritratto 
lano Libero Mazza (quattro cartelle di Umberto II di Savoia, nella sede 
di livore anticomunista). Tutti insie- del Pdium in corso Genova e, alla 
me disperatamente governo, america· fine della riunione, fondarono il Comi
ni, anticomunisti di ogni risma hanno tato cittadino anticomunista. Come ha 
scelto Milano per diffondere i loro scritto Panorama, alla piccola assem· 
allarmismi e codificare le loro chiu- blea partecipavano per la destra libe
sure. Milano, dove da due anni agi- rale Serenella Sanjust e Arturo Puri
sce indisturbata una grossa centrale celli Guerra, per la Giovane Italia 
della provocazione fascista (dalle bom- Ignazio La russa, per il Msi Luciano 
be in banca alle cadute dalla finestra Bonocore, per la Cisnal Angelo Pe
della Questura) è stata presa come nati (ex marò della X Mas), per i 
banco di prova dell'anticomunismo più teppisti del comitato tricolore studen
becero e ottuso. tesco Giorgio Muggiani, per la Dc di 

Dopo le rivolte campanilistiche del destra Guido Pasqualino di Marineo, 
Sud, la destra, con l'appoggio dei mo- per i monarchici Cristiano Fiore, per 
derati, punta ora il suo tiro sulla i socialdemocratici Alfredo Mosini, 
capitale lombarda, come nel 1921. I capo dei giovani Psdi. Ma dietro alla 
destinatari del messaggio reazionario iniziativa « spontanea » di questi 
sono la piccola e la media industria, « giovani», c'erano tutti i vecchi rot
la borghesia imprenditoriale e botte- tami del moderatismo e del fascismo 
gaia, pronta a tutto pur di salvare i milanese, gli stessi che incitavano alla 
propri privilegi. E' un sottobosco pe- caccia al rosso durante i funerali del
ricoloso dove col qualunquismo, la l'agente Annarumma, gli stessi che 
sfiducia nei partiti e nelle istituzioni, due giorni dopo le esequie del poli
si sfumano, in virrù di un anticomu- ziotto avevano finanziato la nascita 
nismo viscerale, tutte le differenze po- del circolo anticomunista Jan Palach, 
litiche che finiscono con l'assumere il una tappa importante nella strategia 
colore nero della violenza squadrista. politica dei silenziosi che sin dall'ini
La fo11mula magica per amalgamare zio de!Ja sua attività dimostrò di pos
questo inchiostro reazionario si chia- sedere vasti capitali e importanti ap
ma maggioranza silenziosa. L'hanno poggi. 
trovata insieme, in una notte nel di- Fondatori del Jan Palach furono 
cembre 1970, fascisti, monarchici, de- -+ 
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Piero Biochi, un commerciante pouja
dista, Michele Giambitto, un commer
cialista legato a ambienti socialdemo
cratici, la contessina Elena Manzoni 
di Chlosca, liberale di destra passata 
al Psdi dopo la scissione, Guido Pa
squalino di Marineo, dirigente della 
Unione Monarchica Italiana e della 
sezione Sturzo della Dc e Ennio Vc
dani, un industriale molto attivo alle 
assemblee della Confindustria. 

Dotato dt un voluminoso indirizza
rio messo a disposizione dalle asso
ciazioni combattentistiche, dai centri 
Sturzo e De Gasperi, da gruppi cotv 
findustriali, il circolo Palach cominciò 
sin dal principio a spedire propaganda 
anticomunista a ben 10 mila famiglie 
di Milano e provincia. Poco prima 
della campagna elettorale dell'estate 
'70, agli opuscoli e ai volantini si 
aggiunsero i fac-simile delle schede 
con l'elenco di candidati Dc, Psdi, Pli, 
Msi, Pdium sinceramente anticomu
nisti e da votare a colpo sicuro. Per 
il comune venivano consigliati: Vitto
rio D' Ajello ( Psdi), Paolo Pillitteri 
( Psdi), Ermanno Caprotti ( Psdi), 
Massimo De Carolis (Dc), Luigi Mi
gliori (Dc), Benito Bollati ( Msi). Per 
la regione: Italo De Feo (Psdi), 
Giampaolo Melzi d'Eril (Dc), Vita
liano Peduzzi ( Pli) e Attilio Molteni 
( Msi). Pillitteri, oggi assessore, era 
allora segretario regionale del partito, 
Bollati e Molteni erano già noti come 
organizzatori di bande fasciste. 

Tutti, tranne Peduzzi, vennero elet
ti. In tal modo gli anticomunisti co
minciarono a avere una base politica 
da ricattare elettoralmente. E' una 
strategia che anche oggi la maggio
ranza silenziosa non rinnega: « Di
venteremo», ha dichiarato Pasqualino 
di Marineo, « un grande movimento 
di opinione pubblica anticomunista di 
cui dovranno tenere conto tutti i par
titi, dal Msi alla Dc al Psdi. Infatti 
orienteremo le preferenze solo su quei 
candidati che faranno sincera profes
sione di anticomunismo». E il 13 
marzo, quando gli anticomunisti or
ganizzarono la prima manifestazione 
trovarono subito comprensione e so
lidarietà negli uomini che avevano 
contribuito a fare eleggere. De Caro
lis e D'Ajello si precipitarono a dare 
la loro adesione. 

Altri, come Pillitteri, che lavora al
l'ufficio stampa della Rai, favorirono 
la trafila burocratica dei permessi e 
delle autorizzazioni, altri ancora, più 
potenti e misteriosi, curarono la pro
paganda sui giornali di Milano, so
prattutto La Notte e il Corriere. Il 
foglio di Pesenti, per una settimana, 
strombazzò la manifestazione. Il di-
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rettore Nino Nutrizio, acceso fascista, 
ora vicino al Psdi, scrisse due articoli 
di fondo, il responsabile della cronaca 
comunale Vittorio Reali, socialdemo
cratico amico dell'onorevole Renato 
Massari, sparò articoli elegiaci, e Bru
no Borlandi, redattore dci servizi in
terni e corrispondente del Tempo, 
pompò la manifestazione sul quoti
diano romano. Anche Pisanò, da Re
gina Coeli, inviò un telegramma di 
solidarietà. Il socialdemocratico Edilio 
Rusconi non fu da meno è cosl Paolo 
Occhipinti direttore di Novella 2000 
di Rizzoli. Renato Olivieri, direttore 
di Arianna, Gualtiero Zanetti, diret
tore della Gazzetta dello sport e il suo 
inviato Bruno Raschi non mancarono 
di marciare a fianco di un manipolo 
della Giovane Italia (li ha fotografati 
il Movimento studentesco). 

Ma oltre alla stampa reazionaria si 
mobilitarono i gruppi del Soccorso 
Tricolore del Borghese e le innume
revoli parrocchiette anticomuniste del 
sottobosco reazionario milanese: i cen
tri Sturzo e de Gasperi, coordinati da 
Giambelli, un rottame scelbiano ami
co di Greggi, le associazioni combat
tentistiche, il gruppo 68, la Confede
razione Studentesca, alcuni nuclei de
mocristiani di quartiere al comando 
di Anna Crescini Montani, l'unione 
mobili d'Italia. 

Tutti i marciatori e i simpatizzanti 
ir:viarono soldi e organi.zzarono col
lette: in tutto furono raccolti venti 
milioni. Generosi col comitato anti 
comunista furono soprattutto la fa. 
miglia Degli Occhi (Luigi è esponen
te di Nuova repubblica, Adamo e Ce
sare sono Monarchici), la famiglia 
lsolabella (amaro 18) l'industriale 
farmaceutico Guido Bracco, Pesenti, 
Borghi, il senatore missino Gastone 
Nencioni (che controlla le fonti di 
finanziamento del Msi), il notaio 
Fermi, l'avvocato Jovene, l'ingegner 
Giuseppe Biagi, Adolfo Lualdi, ex 
esponente di Nuova Padania e una 
folta schiera di piccoli e mcdi indu
striali, del settore chimico e farma
ceutico, spaventati dall'incubo della 
statizzazione della Montedison e della 
nazionalizzazione della Farmitalia. 

E' questo il nuovo crudo del ben
pensanrismo milanese, dei piccoli azio
nisti, disposti a farsi rastrellare da 
Pisanò e dalla rivista Quattrosoldi per 
« difendere la proprietà privata ». Il 
legale dell'operazione Quattrosoldi fu 
proprio Massimo De Carolis che alle 
elezioni racC'olse abbondantemente il 
frutto della sua attività. Piene di de
naro, amici della stampa borghese sal
damente agganciati a due partiti di 
governo i maggiorenti silenziosi, per 

sentirsi ancora più sicuri si dieàero 
anche una organizzazione paramilitare: 
il servizio d'ordine, organizzato dai 
picchiatori fascisti Luciano Bonocore, 
Gian Luigi Radice, pendolari di San 
Vittore, e da Giorgio Muggiani, 45 
anni, ex Gnr di Salò, trafugatore 
della salma di Mussolini e segretario 
del comitato tricolore, un manipolo 
di trecento squadristi giovanissimi 
specializ.zato in aggressioni agli stu
denti medi. 

Dopo la prima manifestazione pa
cifica, sabato 17 aprile, la maggioran
za silenziosa ha mostrato il suo vero 
volto e ha scatenato i suoi comman
dos contro la polizia che aveva avuto 
l 'ordine di impedire la manifestazione. 
La notte prima infatti i fascisti ave
vano attentato alla federazione dcl 
Psi, altre bombe erano state gettace 
in giro per Milano, decine di studenti 
di sinistra isolati erano stati aggrediti 
dalla canaglia fascista. Per questo, no
nostante le proteste dei giovani so
cialdemocratici e le titubanze del pre
fetto Libero Mazza, deciso a far sfi
lare i silenziosi, il questore di Milano 
Ferruccio Allitto Bonanno aveva im
pedito il raduno sedizioso. Il provve
dimento del questore venne feroce
mente attaccato dalla Notte, il gior
nale che 12 ore prima aveva pubbli
cato in edizione straordinaria, a ca
ratteri di scatola, il rapporto segreto 
inviato dal prefetto Mazza al ministro 
dell'interno Franco Restivo il giorno 
dopo la morte di Saverio Saltarelli, lo 
studente ucciso il 22 dicembre in via 
Larga da un candelotto sparato dalla 
polizia. « A Milano » aveva scritto 
Mazza, « ci sono ventimila estremisti 
rossi, studenti e operai, organizzati 
militarmente, mentre i fascisti non 
contano nulla». 

Il rapporto da mesi girava sui ta
voli delle redazioni dei giornali di 
destra, l'aveva diffuso un senatore 
milanese del Msi, ma si aspettava 
l'occasione buona per pubblicarlo. La 
prima manifestazione della maggfo. 
ranza silenziosa era fallita, occorreva 
dunque qualcosa che rianimasse l'al
larme. anticomunista e ma11dare in 
piazza qualche centinaio di bottegai 
in più. Il rapporto Mazza poteva quin
di servire a questo scopo. In fondo 
si trattava nient'altro che della con
ferma delle stesse cose che i giornali 
borghesi da tempo andavano predi
<..ando avallate però ora dal rappre
sentante del governo a Milano. Le 
quattro cartellette, fitte fitte inoltre 
erano anche scritte bene. Mazza, ex 
vicequestore repubblichino a Firenze, 
ex capogabinetto di Tambroni nel '60 
si esprime con gli stessi termini del 



r 

Corriere, il suo stile assomiglia a 
quello di Giovanni Spadolini, di cui 
è amico fraterno. 

Accanto alla analisi apocalittica, 
Mazza anticipa giudizi che spettereb
bero al magistrato, tira le orecchie 
ai giudici di sinistra, invoca la legge 
anticasseur, avalla pesantemente la tesi 
degli opposti estremismi. « Il rappor
to », dicono in prefettura, « avrebbe 
dovuto essere la sua patente da capo 
della polizia, ma gli è andata male ». 
Tutte le idee di Mazza però sono 
quelle care alla maggioranza silenzio
sa, alla destra democristiana, ai re
pubblicani e ai socialdemocratici. E' 
in questi ambienti che Mazza, dopo 
che i comunisti avevano chiesto la 
sua rimozione, ha trovato calorose ma
nifestazioni di solidarietà. 

Pietro Bucalossi lo è andato a tro
vare in Prefettura, Vittorio D' Ajello 
gli ha telefonato e cosl de Carolis e 
Pillitteri, oltre a una nutrita schiera 
di onorevoli Dc e Psdi. La mattina 
del 24 aprile, in consiglio comunale, 
i socialdemocratici hanno addirittura 

proclamato la loro volontà di tenere 
Mazza a Milano. Eppure è proprio 
Mazza uno dei peggiori responsabili 
del clima che si è instaurato da due 
anni nel capoluogo lombardo. Dal '69 
a oggi i fascisti hanno compiuto 140 
provocazioni, quasi tutte rimaste im
punite. La più clamorosa, venerdl 
scorso, è avvenuta proprio sotto gli 
occhi del prefetto, in corso Monforte, 
quando 20 squadristi hanno osato ag
gredire i consiglieri regionali che sta
vano votando ~rdine del giorno 
antifascista. La notte dopo, fatto an
cora più grave, i fascisti hanno spa· 
rato contro un gruppo di giovani che 
attaccavano i manifesti del 25 aprile. 
Si trattava di una squadraccia, quella 
di Viale Molise, che già due mesi 
prima l'Unità aveva segnalato per la 
sua pericolosità. La Questura allora 
non mosse un dito. 

Da chi sono venuti sinora gli or
dini alla tolleranza contro i fascisti 
e alla feroce repressione contro stu
denti e operai? Perché la squadra po
litica della questura che conosce uno 

La bussola del Manifesto 

D a qualche giorno c'è nelle edicole 
qualcosa di nuovo: Il Manifesto quo
tidiano. Le attese non sono state 

deluse, il giornle è calibrato, ben fatto, 
non è difficile riconoscere nella sua 
precisa e aggressiva sobrietà il taglio 
e la grinta di Luigi Pintor, uno del mi
glior/ giornalisti che Il Pc/ abbia mal 
avuto. L'informazione è scelta con cura 
e presentata con austera eleganza, il 
commento - quando non scade nella 
propaganda o nella polemica a buon 
mercato - è puntuale, Intelligente, ric
co di spunti critici utlli a tutta la si
nistra italiana. Nessuna concessione al
la falsa obbiettività delle notizie, alla 
pretesa, asettica " testimonialità • del 
giornalista: un quotidiano militante, in
somma, che affiancandosi con una fisio
nomia del tutto originale e una propria 
tematica a quelli già esistenti, contri
buirà senz'altro a portare avanti il di
scorso su un'informazione alternativa, 
gestita ne/l'interesse delle classi lavo
ratrici. 

Un altro aspetto del tentativo Mani
festo va messo in rilievo: nel momento 
in cui altre esperienze consimili sono 
costrette alla rinuncia (è di questi gior
ni la notizia della chiusura di Politique 
Hebdo in Francia) il nuovo quotidiano 
si assume orgogliosamente l'onere di 
dimostrare che è possibile fornire infor
mazione politica sfuggendo ai rischi e 
ai limiti dell'elefantiasi finanziaria ed 
organizzativa, al gioco delle concessioni 
pseudo-popolari, alle tentazioni di un 
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"gonfiaggio ,. artificioso il cui prezzo, 
poi, si paga sul terreno dell'incls/vità 
e della chiarezza politica. Se questo 
tentativo riuscirà (e le prime cifre di 
tiratura dimostrano un interesse certa
mente non élitari? per un simile espe 
rimento) si porranno alla sinistra ita
liana, alle sue strutture editoria/i, in
terrogativi certo non marginai/. 

Inutile soffermarsi In questa sede sul
la linea politica del quotidiano: essa è 
espressione del gruppo che aveva dato 
vita alla rivista, discende direttamente 
dalle «tesi» pubblicate in autunno. In più, 
le esigenze di una presenza diuturna 
costringono talora a discorsi poco ar
ticolati, di fronte ai quali non si può re
stare che perplessi· valgano ad esempio 
/'editoriale di Rossana Rossanda sul 
" nuovo corso ,. della politica cinese 
o talune sbrigative affermazioni sul ruo
lo del Pci e dei sindacati che, lungi 
dall'arricchire la problematica affrontata 
negli scritti migliori della rivista in ma
niera discutibile, ma cauta e metodolo
gicamente utile, finiscono per far coin
cidere le posizioni del Manifesto con 
quelle, ben più improbabili, di qualche 
stravagante gruppett• minoritario. 

Sono questi, del resto, i prezzi ob
bligati quando si affida frettolosamente 
a un giornale il compito di rappresenta
re quel momento di aggregazione che 
non si è r iusciti a trovare in un anno e 
mezzo di dibattito politico; anche se, è 

per uno i picchiatori non li denuncia 
in massa? Perché la procura della re
pubblica di Milano, vedi Pomarici, 
scarcera con facilità gli squadristi ar
restati numerose volte nel giro di po
chi mesi (vedi il noto accoltellatore 
Roberto Bravi)? Il fatto è che a Mi
lano stampa borghese, prefettura, po
lizia e magistratura vogliono dimo
strare che tutto il pericolo viene da 
sinistra, che i fascisti sono pochi e 
che non sono pericolosi. 

E' quindi logico, come ha scritto 
il Bollettino di controinformazione de
mocratica, che contro l'estremismo di 
sinistra sia condotta una campagna pa
rallela dei neosquadristi e della stam
pa moderata che vede con crescente 
inquietudine aprirsi vaste crepe in 
quel colosso d~argilla che è il ceto 
medio italiano che fa sempre più fa 
tica a tener legato insieme. Allora si 
tenta il recupero riesumando l'anti
comunismo quarantottesco e dando 
fiato alle maggioranze silenziose. 

S. M. • 

bene chiarirlo, il Manifesto mantiene 
nei confronti degli « altri " le dovute di
stanze, differenziandosi con sottigliezza 
sia dai gruppetti sia da quegli intellet
tuali " senza tessera ,. che speravano 
di trovare nel quotidiano /'occasione per 
sfogare la loro generica inquietudine 
(come ha dovuto sperimentare a sue 
spese qualche compagno che aveva 
creduto, forse ingenuamente, forse ev
ventatamente, nel «giornale a più vo
ci.. e s'è visto costretto a presentare 
le dimissioni dopo quattro giorni). An
che per il Manifesto, dunque, il « plura
lismo » ha un limite: e non saremo noi 
a scandalizzarcene nè a trarne spunto 
per rispondere, con una polemica fin 
troppo facile, all'ingiusto corsivo che 
ci è stato dedicato nel numero di mar
tedì 4 maggio. 

Vorremmo solo ricordare agli amici 
della redazione che affrontare il giu
sto e severo confronto su posizioni che 
sono e debbono essere diverse nei ter. 
mini aciduli di quel breve scritto, può 
forse giovare alla vivacità giornalistica 
del prodotto o al divertissement di qual
che penna brillante, ma non giova cer
to a un dibattito che, per essere produt
tivo, dovrà restare per forza di cose se
reno. Altnmenti c'è il rischio di alienar
si simpatie e interessi, di rinchiudersi 
nella torre di un rigore sdegnosetto e, 
tutto sommato, abbastanza comodo, c'è 
il rischio, nient'affatto remoto, di sosti
tuire ad « aggeggi antiquati ,. di orien
tamento, bussole nuove il cui ago, pe
rò, tende ad incagliarsi sul brutto qua
drante della fraseologia staliniana e 
della prassi settaria. 

• 
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. 
controversie 
di lavoro 

Quanto 
costa 

• aver ragione 
di Mauro Cappelletti 

F ranco Coccia, sull'Unità del 30 
marzo, Giovanni Conso sulla 

Stampa del 4 aprile ed altri hanno dato 
notizia, con commento sostanzialmen
te favorevole, del testo di un disegno 
di legge elaborato dal Comitato ristret
to delle commissioni Lavoro e Giu
stizia della Camera. Detto testo è il 
risultato della revisione e unificazione, 
ad opera del Comitato ristretto, di una 
proposta governativa (più volte rive
duta, prima con il ministro Brodolini 
e ora con Donat Cattin) e di altre pro
poste, in particolare quelle della op
posi7jone di sinistra (Pci e Psiup). Il 
testo unificato dovrebbe costituire la 
base per una rapida approvazione, in 
sede deliberante, da parte delle com
missioni Lavoro e Giustizia della Ca
mera, di una profonda riforma, inno
vatrice dei processi in materia di con
troversie individuali di lavoro e in ma
teria di assistenza e previdenza ob
bligatorie. 

La necessità e l'estrema urgenza di 
una radicale riforma in questo cam
po sono quanto mai evidenti. Il pro
cesso in materia assistenziale e di la
voro è una delle vergogne più intol
lerabili del nostro sistema di proce
dura. Si pensi, intanto, che si tratta 
di una grossa porzione di quel vero 
e proprio fenomeno sociale di massa 
- che involge ogni anno numerose 
centinaia di migliaia di controversie 
e milioni di parti - che è il proces
so ~ivile. Una parte sostanziale, cir
ca 11 22%, di tutti i processi civili 
verte infatti in materia di controversie 
di lavoro e assistenziali: licenziamenti 
retribuzioni, pensioni, ecc. La situa~ 
zione, scandalosa e esplosiva, in cui 
si trova nel nostro Paese la giustizia 
civile in generale, per non dire poi di 
quella penale, è nota a tutti. Ma forse 
non altrettanto noto è il fatto che la 
situazione è addirittura peggiore nel 
campo dei processi in materia assisten
ziale e di lavoro. Qui le medie di du
rata di un processo in primo grado -
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senza considerare le impugnazioni -
superano addirittura quelle mostruo
sità che già sono i 18 mesi di media 
neJle preture e i 30 mesi di media nei 
tribunali (da confrontarsi con le me
die di due mesi in Svezia, da due a 
cinque mesi in Austria, meno di sei 
mesi in Germania, e da due mesi e 
mezzo a dieci mesi a seconda del ti
po di organo giudiziario in Francia). 
Io tutti i paesi civili si cerca di ren
dere il processo del lavoro più sem
plice, snello e inform~le del processo 
civile ordinario, e ciò per ovvie ragio
ni: in quel processo, novantanove vol
te su cento attore è il lavoratore che 
ritiene di aver sublto una lesione dei 
propri diritti e pertanto invoca giu
stizia contro il datore di lavoro o l'en
te assistenziale. Farlo attendere per 
mesi o per anni è una forma intollera· 
bile di denegazione di giustizia, poiché 
qui più che in altri campi del diritto 
ci troviamo, come giustamente osser
va Giovanni Conso, di fronte a una 
parte « in condizioni di particolare bi
sogno e senza mezzi adeguati per fron
teggiare una prolungata vicenda giu
diziaria ». In Italia, invece, il proces
so del lavoro, più lungo ancora del pro
cesso civile normale, conferma una 
volta di più quel carattere reazionario 
e di classe del sistema processuale. 

Il testo unificato presentato alle 
commissioni Lavoro e Giustizia dal 
Comitato ristretto meriterebbe una di
scussione dettaglia,ta. I difetti non so
no pochi, e ci riserviamo di analizzar
li in altra sede (uno solo dobbiamo 
menzionare già qui, per la sua enor
mità e probabile incostituzionalità: si 
tratta della previsione che la parte 
debba attendere fino ad tm anno che 
l'ente assistenziale o previdenziale de
cida sulla richiesta della parte stessa, 
prima di poter instaurare un'azione 
giudiziaria contro l'ente). Ma a par
te quest'ultima enormità, le idee di 
fondo del testo unificato sono buone 
e vanno difese. Si tratta, in breve, di 
introdurre: a) una serie di opportune 
semplificazioni procedurali e organiche, 
con la competenza attribuita sempre 
(almeno per le controversie di lavoro) 
al pretore in primo grado, e quindi 
ad un giudice più « a portata di ma
no», per di più tendenzialmente spe
cializzato (almeno nelle preture aven
ti più sezioni); b) una procedura ra· 
pida, essenzialmente orale, svolgentesi 
in un rapporto immediato tra le parti 
ed il giudice, e risolventesi possibilmen
te in un'unica udienza o in poche 
udienze ravvicinate; (c) un processo 
« moralizzato », nel quale le parti han
no un dovere di collaborazione (ad es., 

il convenuto « deve prendere posizio
ne, in maniera precisa e non limitata 
ad una generica contestazione, circa 
i fatti affermati dall'attore a fondamen
to della domanda ») e il giudice stes
so ha una funzione attiva e dinami
ca, intesa ad evitare che le sorti del 
processo siano determinate da insidie 
processuali o da un'impari preparazio
ne tecnica delle parti. 

Si ha così il superamento di quella 
concezione pseudo-neutralistica della 
funzione del giudice, che riflette una 
ideologia ottocentesca del diritto come 
mero « affare delle parti », concezione 
superata non soltanto nei paesi sociali
sti ma anche nei più progrediti fra i 
paesi occidentali; inoltre: d) l'esecu
torietà immediata delle sentenze di 
primo grado - contro la regola, as
surda, per cui nel nostro processo ci
vile le sentenze di primo grado non 
hanno forza esecutiva -, come pure 
la possibilità per il giudice di dispor
re immediatamente, prima ancora di 
arrivare alla sentenza di primo grado, 
pagamenti di somme non contestate 
o già accertate; e) la limitazione di 
quell'ulteriore lusso assurdo del nostro 
processo civile, per il quale l'appello 
è praticamente un pieno rifacimento 
del giudizio di primo grado: che è un 
chiaro eccesso garantistico, dal quale 
peraltro soltanto la parte ricca può 
trarre effettivo giovamento; f) la de
fiscalizzazione del processo, con esen
zione da ogni spesa di natura fiscale. 

L'idea che una radicale, illuminata 
riforma del processo in materia di con
troversie del lavoro possa agire da bat
tistrada anche per una più generale ri
forma processuale, è stata condivisa 
dai processualisti più aperti; basti ri
cordare Piero Calamandrei. Speriamo 
dunque che il testo unificato sia ac
colto come seria base di partenza di 
un testo legislativo debitamente miglio
rato: migliorato soprattutto, sul piano 
della effettività e sanzionabilità dei ter
mini brevi in esso previsti, che secondo 
l'esperienza internazionale e comparata 
richiederebbero una ben più avanzata e 
sottile disciplina di poteri e doveri re
ciproci delle parti, del giudice, dei 
terzi e dei difensori. E speriamo infi
ne che questa riforma sia l'avanguardia 
di una riforma del diritto e dell'ordi
namento giudiziario, e in particolare 
di quella struttura arcaica ed ingiusta 
che è il nostro processo civile, del qua
le soltanto avvocati e giudici senza im
pegno morale e sociale, o accademici ot
tusi e ignoranti del progresso nel mon
do, possono sentirsi soddisfatti. 

• 



p,revenzione 
infortuni Alla pelle 

• • c1penso10 
L'autogestione della salute: 
un nodo centrale delle lotte operaie 
di Marcello Lelli 

L 
e polemiche tra Mariotti e Donat-Cattin che rallentano l'istituzione della riforma sanitaria, alcune 
«nuove» proposte di legge sul trattamento dei disadattati, il sistema sanitario nazionale, sono tutte 

questioni che impongono al movimento operaio problemi nuovi, problemi che richiedono una riflessione 
assai approfondita) e un modo di intervenire abbastanza diverso da quello seguito finora. Il passaggio sotto 
Ja gestione pubblica, e forse decentrata oltre che formalmente anche concretamente, delle strutture sani
tarie rende infatti meno attuali i discorsi, pur sacrosanti, condotti fino a oggi sulla gestione delle mutue, 
le disfunzioni della struttura ospedaliera, le forme imprenditoriali assunte dall'attività medica e, pur non 
risolvendo il problema della sperequazione nella gestione della salute tra poveri e ricchi, « paganti » 
e «non paganti», richiede una precisa svolta politica per quanto riguarda tutta la tematica « ass.isten
.d.1lc » . infortuni e casi di malattie professio- zione delle strutture sarutarie ma im· 

Come si sa la situazione della salu- nali, 90.000 morti. pone un rovesciamento di fundo, la ri-
ce, specie se si considera quello che Da 76 anni esiste l'Enpi, ma la sua scoperta anche qui di una di quelle 
avviene nelle fabbriche e nei cantieri, attività, resa già difficile dal suo ca- casematte da far saltare per portare 
continua a essere totalmente assurda. rattere di ente delegato e di fatto se- avanti la lotta anticapitalistica del mo
Ricordava Doro Francisconi in una con- parato dalla materialità operaia del vimento operaio. 
ferenza stampa che «nell'arco di tem- luogo di lavoro_ e da un.a eccessiva pre- Da questo punto di vista alcune po
po in cui presumibilmente durerà que- senza burocratica, realizza molto po- sizioni del sindacato dell'Enpi e alcu
sta nostra confer~nza stampa, se con- co: com~ _denunc_ia infatti il sind~cato ne esperienze dei metallurgici, che si 
sideriamo una media basata sui dati dei tecruc1 che v1 lavorano esso npor- saldano nel concreto con le elaborazio
ufficiali del 1969, nell"arco di tempo ta nella prevenzione una concezione ni del movimento studentesco sulla 
di circa due ore dunque, si verifiche- curativo-fiscale simile a quella del vec- medicina di classe sono fondamentali 
ranno in Italia 1.300 infortuni sul la- chio ~edico di fabbrica, e si limita al per capire la via d~ seguire e dare una 
voro di cui 4 con esito mortale». semplice . controllo della rispon~enza impostazione nuova a tutta l'azione 
L'Italia, denuncia sempre L'Inca, è il delle vane attrezzature a determmate politica sulla riforma sanitaria. L'atti
paese in cui avvengono 80 infortuni caratteristiche prevenzionali prefissate vità prevenzionale - che, tanto per 
mortali su 100.000 lavoratori dell'edi- all'e.sterno ~ell'esi>:rien~a operaia! s.e~- cominciare, non può essere considera
lizia, contro 20 in Olanda, 28 in Bel- za mtervemre mai nei momenti 101- ta ristretta nella fabbrica ma si esten
gio, 45 nella Rft, 48 in Francia, la so- ziali dei processi da cui originano gli de al complessivo della v'ita sociale -
cietà industriale che perde più ?perai! LI:ifo~tuni_ Cc?e. son? le pre?eter~ina- si configura oggi come una attività 
45 su 100.000 contro 9 negh Stati z~oru de~ I?1an_i aziendali, l ~rgamzza- squisitamente politica e coinvolge uno 
Uniti, 13 in Francia e 25 in Belgio. zione dei ntmt, la progettazione della dei nodi essenziali del dibattito teori
Massimo è il numero delle malattie struttura del lavoro etc.) e evitando 
professionali in tutte le loro articola- un rapporto corretto, induttivo con i 
zioni da quelle derivanti dalle condi- soggetti della prevenzione stessa, che 
zioni ambientali (luce, rumorosità etc.) di fatto sono privati di quel diritto 
a quelle da avvelenamento a quelle all'autogestione della salute di nuovo 
per affaticamento fisico e psichico. Dal riconfermato dallo Statuto dei diritti 
punto di vista della salute le fabbri- dei lavoratori. 
che sembrano tanti centri patogeni: si La prevenzione infatti in Italia è 
va dalla silicosi le cui cause sooo chia- sempre stata legata, a parte gli usi 
re da sempre, ma che nessuno riesce di sottogoverno che si sono fatti dei 
mai a prevenire, agli info!-"tuni morta- vari enti, a una concezione della me
li veri e propri dovuti a una politica dicina che, proprio in quanto fondata 
della sicurezza interna che privilegia sulla delega della difesa della salute 
le macchine, a deformazioni sessuali ai tecnici, agli specialisti, è rimasta 
provocate dal contatto con gli estro- solo curativa, certificatrice e fiscale; 
geni, al cancro provocato dal cromo questa concezione non cambia con la 
etc.: dal 1946 al 1968, 26 milioni di semplice razionalizzazione-pubblicizza- Donai Cattin 
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'Co-politico di questi ultimi anni: il pro
blema di un rapporto concreto e non 
solo ottativo tra intellettuali, tecnici 
•e classe operaia. 

La prevenzione deve diventare una 
·attività organizzata di ricerca, a tutti 
i livelli, e nel momento stesso delle 
·decisioni produttive - il che impone 
un approccio al problema che non sia 

·solo medico-psicologico-fiscale come è 
adesso - di tutte le possibili forme 
•di generazione di malattie da macchine 
o da disorganizzazione sociale secon
·do una linea che tenda alla loro elimi
nazione e non all'adattamento dell'ope
raio alle difficoltà o magari alla sua 
·ghettizzazione in determinate aree so
•ciali, riservate agli • handicappati, di
sadattati etc. » come prevedono alcuni 
recenti progetti di legge. 

Questo significa, e qui entriamo nel 
merito sia delle polemiche oggi in cor
so tra le forze politiche, sia delle espe
rienze nate a livello di base, che il 
discorso sulla prevenzione non può 
non essere: 

a) globale, cioè tale da comprende
te in sè non solo l'analisi della situa
zione di fabbrica ma l'intervento su 
« tutte » le situazioni sociali patoge
ne dai trasporti, alla organizzazione 
alienata del tempo libero, al doppio 
lavoro delle donne e, a volte, degli 
uomini il che comporta un rapporto 
reale dell'attività prevenzionale con 
gli enti locali e in particolar modo 
con le regioni a cui si tratta di attri
buire il massimo dei poteri in questa 
direzione. 

b) Specifico, cioè tale da conside
rare come soggetti dell'attività preven
tiva non i tecnici, il cui lavoro avvie
ne tra l'altro, come denunciano loro 
stessi in maniera parcellizzata senza 
efficacia tecnica reale, senza il contat
to con la figura dell'operaio vista nella 
sua globalità e non nelle astratte com
ponenti psichiche, fisiche, sociali, ma 
i lavoratori stessi. Non può essere l'in
gegnere o lo psicologo chi decide qual 

16 

è il grado di pericolosità o nocività di 
un ambiente ma l'operaio stesso, la 
cui esperienza soggettiva deve essere 
la prima guida a cui fare riferimento. 

Marciando in questa direzione si 
passa a una rivoluzione, non solo del
la prevenzione ma della medicina, che 
impone la distruzione della figura del 
medico come mediatore-adattatore di 
un conflitto sociale o gestore di una 
particolare forma di esclusione e la 
nascita di una figura diversa che lungi 
dall '« istituzionalizzare » l'anormalità, 
si trasforma in soggetto di una reale 
gestione democratica della salute. Il 
mito degli studenti mette piedi e gam
be e cammina nella realtà; una serie 
di esperienze portate avanti a Torino 
e in genere nel Nord mostrano infatti 
che questo discorso non è per niente 
astratto ma si fa storia reale del mo
vimento e capacità di mobilitazione. 

In parecchie fabbriche si è rifiutato 
di delegare la salute al tecnico o al 
politico, alla scienza astratta e al gros
so ente burocratico e si sono costi
tuiti gruppi omogenei di operai, in
teressati agli stessi ambienti e alle 
stesse forme di lavoro, che hanno svi
luppato un processo di reale costn1zio
ne democratica della prevenzione: il 
gruppo degli operai parte dalla propria 
esperienza soggettiva di lavoro, dal 
suo vissuto reale e con il tecnico (che 
non lavora per loro ma con loro) ar
riva a una riappropriazione reale del
la conoscenza della propria condizio
ne, che batte ogni forma di colpevo
lizzazione individuale indotta dal pa
drone e dai suoi medici e disvela il 
carattere sociale delle contraddizioni, 
e attraverso la ricerca comune delle 
ragioni della malattia e dell'irfortunio 
arriva alla decisione consensuale insie
me ai tecnici delle ipotesi di studio e 
delle linee di movimento. 

Il lavoro preventivo deve comin· 
dare da qui e deve svolgersi lungo que
sta prospettiva: l'unificazione tra tec
nici e soggetti della prevenzione, che 

Luigi Mariotti 

non comprometta non volontaristica
mente la libertà dei soggetti stessi ma 
faccia anche di questa attività un mo
mento della lotta di classe, può rea
lizzarsi solo se si rinuncia a una ipo
tesi di organizzazione centralizzata del 
lavoro medico e prevenzionale che al
lontana le possibilità di controllo dal 
basso e, attraverso la creazione di una 
struttura tecnica separata e burocra
tizzata, riporta la finzione della fisca
lità e del controllo esterno. 

In questa direzione le Unità Sani
tarie locali, possono e debbono avere 
\Jn ruolo fondamentale, cosl come pos
sono e debbono averlo le università, 
di centro pubblico che fornisce al 
proletariato la strumentazione tecni
co-conoscitiva per la reale difesa della 
salute sul posto di lavoro e fuori con 
un legame con centri autonomi di po
tere dal basso che, nelle regioni, pos
sono svolgere un ruolo alternativo nei 
confronti delle scelte padronali. 

Si tratta perciò di collegare stretta
mente Unità Sanitaria Locale e grup
po di fabbrica, di procedere a una riu
nificazione reale delle conoscenze par
cellizzate per arrivare non - come 
qualcuno vorrebbe fare - a una me
diazione della esclusione ma a una po
litica sociale della modificazione, a 
un uso rivoluzionario di una riforma 
per la quale bisogna ancora combatte
re perché tocca troppi interessi e trop
pe stratificazioni tradizionali, ma che 
già, come indicano le esperienze viste, 
è un terreno per l'ulteriore avanzamen
to dello scontro di classe. 

M. L. • 



speciale DOVE VA IL 
PADRONATO ITALIANO 
S e in alcuni momenti può essere paragonato ai confratelli «dinamici» delle «democrazie occidentali», in altri 

ben gli si atrnglfo la definizione antica di «capitalismo straccione»; se talvolta si spinge fino a competere coi 
sindacati sul terreno della richiesta di servizi sociali, altre volte torna a chiudersi nell'ottica grezza e meschina delle 
partite-doppie aziendali; se può sembrare, in certe occasioni, propenso all'incontro con le forze politiche più avanza
te del movimento operaio, in molte altre si dimostra invece, almeno a parole, disponibile alla più stolide avventure 
reazionarie. Dove va il oadronato italiano? La domanda è legittima se si tien conto di queste, e di tante altre contrad
dizioni, che non affiorano più lungo la linea tradizionale della divisione fra piccola e grande industria, fra settore pub
blico e privato, ma si accavallano all'interno di settori omogenei, spesso all'interno di un'unica politica aziendale. 

Negli anni '60 era possibile, grosso modo, ricostruire almeno una « linea di tendenza » dei gruppi più avveduti 
del mondo capitalistico: la linea che, puntando sull'illusione riformista, sperava di portare nell'area del « consenso 
sociale » e della « pace aziendale » fette sempre più ingenti del movimento operaio. Furono gli anni in cui la politica 
del bastone e della carota, inaugurata dal vecchio Valletta alla Fiat, si traduceva in un'alternanza di «aperture» e di 
minacce, al fondo delle quali spuntava sempre lo spettro della recessione economica. 

Ma oggi? Oggi che l'offe11siva operaia ha spazzato via quelle illusioni, oggi che nè le riforme, nè il bastone, nè 
la carota, riescono a garantire la «pace sociale» nel paese e nella fabbrica? Oggi che l'autunno caldo ha messo in 
crisi il concetto, su cui il capitalismo italiano aveva fondato le sue fortune, di lavoro come «variabile dipendente» 
del sistema? Oggi che sulla scena politica sono spesso gli attesi alleati di ieri a spostarsi a sinistra, e non i nemici 
tradizionali a trasformarsi in alleati, dove va il padronato? Su quale trincea vuol attestarsi? Quale strategia propone? 

Lo « speciale » che presentiamo non vuole rispondere a tutte queste domande, che costituiscono piuttosto la 
trama di un filone di ricerca su cui l'Astrolabio conta di tornare con sempre maggiore frequenza. Gli articoli che se
guono sono da considerare piuttosto un contributo, legato ai problemi posti dall'attualità su questa tematica. -+ 

Una delegazione dPlla Confinduslria al Ministero del Lavoro 
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confindustria 

Nella trappola 
dei 

piccoli padroni? 

Nella grande aula che ospita ogni anno l'assise del pa
dronato italiano, l'orologio sembrava tornato indietro 

di alcuni anni, ai tempi della presidenza poujadistica del
l'industriale toscano De Michelis. L'assemblea appariva 
agitata e polemica, pervarsa di preoccupazione ed allarmi
smo, di risentimento verso il potere politico e di animosità 
antioperaia. Insistenti applausi sottolineavano le parti più 
polemiche della relazione di Lombardi; con freddezza e dif
fidenza è stato ascoltato prima il telegramma di Colombo 
e poi il discorso accattivante del ministro dell'industria 
Gava, assai più rappresentativo della politica del partito 
di maggioranza relativa, quale emergeva proprio in quei 
giorni dai lavori dell'ultimo consiglio nazionale, che della 
volontà politica (o delle velleità) della coalizione di go
verno. Questo stato d'animo di protesta e di irritazione si 
è concentrato al massimo, ha trovato senza più limiti il suo 
sfogo quando l'assemblea ha per cinque minuti, ininterrot
tamente, gridato il nome del socialista Giolitti: un insisten
te e polemico invito all'uomo di governo, perché prendes
se la parola. Alla fine la contestazione degli industriali, 
non placata, si è esaurita per stanchezza. Ma lo stato d'animo 
che l'ha suscitata rimane, come un ulteriore dato dell'at
tuale situazione politica e sociale. 

Ma l'orologio è davvero tornato indietro di alcuni an
ni? E' davvero possibile fare un paragone con altre situa
zioni e altri momenti politici della recentissima storia del 
nostro paese (quelli che precedettero il centro-sinistra o 
quelli che caratterizzarono la congiuntura difficile del '63 
'64)? Cancellato dunque nel giro di un anno il rapporto 
Pirelli, il cambiamento di direzione politica alla guida del
la Confindustria, il « nuovo rapporto » con il sindacato e 
con le forze politiche, l'adesione alla politica riformistica? 
La tentazione, a sinistra, è quella di liquidare tutto con 
analisi e giudizi sommari: nulla è cambiato, gli interessi, 
la politica, il volto del padronato italiano sono sempre gli 
stessi. Si tratta però di analisi grossolane e sommarie, al
trettanto sommarie di quelle che alcuni settori della sini
stra e dell'estrema sinistra davano ieri del « rapporto 
Pirelli ~. quando ne traevano la convinzione di una strate
gia capitalistica estremamente aggiornata, capace di preve
dere e di risolvere le contraddizioni del sistema, suscettibi
le di accettare e promuovere senza contraccolpi la politica 
delle riforme o magari assumerne l'egemonia per condurre 
rapidamente in porto un processo di razionalizzazione. 

Intanto, occorre domandarsi in che misura l'assemblea 
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annuale è davvero il momento determinante della politi· 
ca del padronato italiano o se non è soprattutto una ma
nifestazione di parata in cui si dà la prevalenza a una com
ponente del padronato, ai suoi umori, ai suoi sfoghi, alla 
sua protesta. Bastava un'occhiata circolare all'assemblea, 
con i grandi dell'industria italiana al tavolo della presiden
za, defilati rispetto al dibattito o addirittura assenti; prota
gonisti invece, con le loro interruzioni e i loro applausi, 
una folla di piccoli e medi industriali, gli stessi su cui si 
riversano con immediat~zza i contraccolpi di una congiun
tura difficile. Ieri il rapporto Pirelli era la piattaforma che 
il grande padronato imponeva, in un momento di espansio
ne produttiva, alla Confindustria; oggi l'assemblea è il luo
go della protesta della seconda componente - quella nu
mericamente di gran lunga prevalente - composto da un 
padronato fatto di piccoli imprenditori. E' da questa folla 
che partiva la reazione rabbiosa contro gli operai durante 
l'autunno caldo (espressa qualche volta anche a colpi di 
fucile). E' qui che possono facilmente prendere corpo ten
tazioni eversive, trovare ascolto più facile gli appelli dei 
moderati all'ordine e alla repressione, ma anche quelli dei 
fascisti ad utilizzare « il loro coraggio » di squadristi e di 
potenziali « guardie bianche • del capitalismo. 

La relazione Lombardi è il momento di unificazione 
detle due componenti intorno a una linea che, questa sl, 
è tradizionale del padronato italiano: di fronte alla offen
siva operaia, nei momenti di congiuntura difficile, quando 
non si hanno le capacità e i mezzi di invertire e rinnovare 
gli apparati produttivi, la carta della recessione, con la mi
naccia diretta all'occupazione, è ancora l'arma più efficace 
per far fronte alla situazione, per indebolire i sindacati, per 
spaventare il movimento operaio. Questa politica corri
sponde agli interessi della grande industria e trova nella 
protesta dei piccoli e medi industriali la propria base so
ciale, quella che contribuisce ad aumentare le necessarie 
condizioni di allarmismo economico. 

La rinuncia a questa strategia non c'era nel rapporto 
Pirelli. C'erano invece i «nuovi rapporti» con l'industria 
di stato, la nuova politica sindacale che accettava come in
terlocutore un sindacato unito e forte capace di controllare 
anche in fabbrica il movimento operaio, la teoria della « ri
sposta flessibile » (fatta alternativamente di trattative e di 
serrate, di accettazione del dialogo in fabbrica e di « mano 
pesante » a colpi di licenziamenti o di messe in cassa in
tegrazione). C'erano anche i nuovi rapporti con il governo 
e con le forze politiche, da condursi dalle posizioni di una 
«autonomia,. che doveva essere analoga a quella dei sin
dacati, e infine l'accettazione - anzi la reiterata richiesta 
- di una efficace politica di riforme. Tutto questo è stato 
cancellato dalla relazione Lombardi e dalla tumultuosa as
semblea della Confindustria? 

Guardiamoci intorno. La risposta che l'industria pri
vata ha dato alla soluzione della .crisi della Montedison è 
paragonabile in qu~lche modo alla campagna contro la na
zionalizzazione elettrica? Una recessione economica che 
fiacchi alla base il movimento operaio è davvero in con
trasto con l'intenzione di fare del sindacato il proprio 
interlocutore esclusivo all'interno delle fabbriche? Certo 
questo non basta a concludere che tutti i conti quadrano 
per la grande industria italiana. A non farli quadrare, in 
questi due anni, è stato il movimento operaio nelle fabbri
che, ma il movimento di fabbrica e quello sindacale devo
no a loro volta fare i conti - oggi e non domani - con 
un chiaro programma di recessione economica 

Gianfranco Spadacc1a • 
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fiat 

Il lungo maggio 
di 

Agnelli 

T orino, aprile - Quando, alle dieci di mattina di gio

vedl 29 Aprile, l'avvocato Giovanni Agnelli si alzò 

"li parlare all'assemblea degli azionisti Fiat, la maggioranza 

dei presenti sapeva già perfettamente che cosa il presidente 

avrebbe detto. Le cifre del bilancio erano già circolate, 

ufficialmente ed ufficiosamente. Qualche dato era stato 

preannunciato dalla stampa specializzata, altri erano stati 

più di una volta ripetuti, nel corso delle trattative con i 

sindacati, dall'avvocato Cuttica, capo del personale. Già 

note quindi la cifra del fatturato (1.700 miliardi, con un 

aumento del 20% su quello del 1969), quelle dell'utile (so

lo 5 miliardi), quella del dividendo (120 lire per azione). 

Per poter distribuire questo dividendo, però, la Fiat dovrà 

far ricorso, si fa notare, al « fondo oscillazione dividendi ». 

Altrettanto note le cifre sull'aumento del costo del 

lavoro, e la incidenza che hanno avuto gli scioperi e l'ac

centuato assenteismo sull'andamento della produzione. Al

trettanto prevedibili l'analisi e le richieste di Agnelli in rap

porto alla situazione economica e generale italiana: il siste

ma industriale, ha detto il presidente della Fiat riecheg

giando, sia pure con minore asprezza, le affermazioni di Re

nato Lombardi alla Assemblea della Confindustria, si trova 

in una fase di solo parziale utilizzazione delle capacità 

produttive: per superare tale fase è necessario poter contare 

sulla ripresa di alcuni settori in difficoltà, « ma sopratutto 

è indispensabile realizzare il ritorno alla normalità dei rap

porti di lavoro nelle varie aziende». 
E' una richiesta di «pace sociale»? Il discorso vuol 

essere più generale, ma è certo che si attaglia in modo 

tutto particolare e pressante alla situazione della Fiat, inve

stita il mercoledl precedente 28 Aprile dalla prima ma

nifestazione di sciopero indetta dai sindacati a sostegno del

le trattative in corso. 
Com'è andato lo sciopero? Come il solito, le cifre 

sono contrastanti. Quelle di parte padronale parlano di 

una riuscita dello sciopero non superiore al 50%, quelle 

di parte sindacale parlano di una astensione del 90%. Ma è 

singolare il fatto che, da parte padronale si sia propensi a 

fornire, regolarmente, dati modesti di partecipazione agli 

scioperi, salvo poi, a fine d'anno, a «sparare» la cifra di 

milioni di ore di lavoro perduto. 
Alla Fim-Cisl, in Via Barbaroux a Torino dove si riuni

sce regolarmente il Comitato di Coordinamento che par

tecipa alle trattative (cinquanta delegati eletti dalla Conferen

za Nazionale che si è tenuta a Torino circa un mese fa), 

ASTROl.ABIO - 9 maoolo 19z1 

l'atmosfera non è di euforia, ma di soddisfazione e di 

sicurezza. Si è partiti senza illusioni, sapendo, non è un 

luogo comune, che la lotta sarebbe stata « lunga e dura ». 

Qualcuno ha detto che sul tavolo di questa vertenza 

si gioca l'avvenire del movimento sindacale italiano per 

i prossimi anni. Un uomo politico di sinistra ne ha parlato, 

come preoccupato di un possibile « sciopero delle lancette • 

(lo sciopero della Fiat che nel lontano 1920 segnò l'inizio 

del riflusso del movimento. E dopo venne il fascismo). 

L'appuntamento del movimento operaio italiano con 

« quelli della Fiat » è stato spesso segnato, nel corso di 

questi ultimi vent'anni, da ritardi errori e incomprensioni. 

Ma, da alcuni anni almeno, i metallurgici e «quelli della 

Fiat » sono tornati a rappresentare l'ago della bussola che 

guida il nostro tortuoso e contraddittorio cammino sulla 

via delle riforme. Di qui l'importanza della lotta in corso. 

Nella saletta al primo piano dell'Unione Industriali 

di Torino, dove si svolgono le trattative, sono due colossi 

che si fronteggiano. Da una parte la Fiat, al terzo posto nella 

produzione automobilistica mondiale, 185.000 lavoratori di 

cui 1'84% concentrato a Torino, 30 stabilimenti in Italia 

ed altri 33 nel mondo, produzione media: 7 .000 autoveicoli 

al giorno; dall'altra i 2.000 circa delegati eletti dalle assem

blee e i tre sindacati Fiom, Fim, Uilro che hanno già con

vocato per l'anno in corso il Congresso dell'unificazione. 

Senza cedere alla tentazione di una visione « operaistica » 

e « oleografica » della vicenda possiamo tuttavia affermare 

con sicurezza che gli sviluppi di questa vertenza, con il 

loro intrecciarsi di trattativa e di lotte, e i suoi risultati 

incideranno profondamente sugli sviluppi futuri della si

tuazione politica italiana. Ciò non soltanto per l'importan

za obiettiva dell'azienda di cui si tratta - la prima azienda 

italiana come fatturato e numero di dipendenti - ma per 

i contenuti della piattaforma, che propone in modo esplici

to, con la richiesta del riconoscimento dei delegati e dei 

consigli, il problema di un potere effettivo dal basso,' e 

quindi la possibilità, da parte operaia, di un intervento 

non solo nel controllo delle condizioni ambientali e dei 

ritmi, ma nella ristrutturazione stessa del lavoro condizio

nando cd orientando così le scelte aziendali. Il problema 

del « controllo democratico dei monopoli » o quello del 

«controllo degli investimenti», si trasforma - da pura 

proposta programmatica, dai soggetti indefiniti - in 

concreta azione di lotta di cui sono protagorustt 

gli stessi lavoratori. Si determina così un salto di 

qualità, si rende possibile un legame non solo 

« esortativo » tra lotta di fabbrica e lotta nella società; 

la battaglia per le riforme viene messa sulle gambe di chi 

può effettivamente farla marciare. 
Se cosl è - se è questo, al di là delle singole e legit

time rivendicazioni sulle quali non ci siamo soffermati 

(superamento dei cottimi, abolizione del lavoro notturno, 

eliminazione delle qualifiche 4 e 5 e progressiva elimina

zione della 3, quindici minuti in più per la mensa, etc.) il 

senso della vertenza Fiat - meglio si spiega la reazione del . 

mondo confindustriale e l'attenzione - questa davvero 

eccezionale - della grande stampa d'informazione. 

Sono in gioco alla Fiat ben più di pochi o molti mi

liardi, che, anche se strappati, non porterebbero il costo 

di lavoro di un operaio Fiat al livello di quello del suo 

collega americano o tedesco; ciò che è in gioco è uno spa

zio di democrazia che si intende conquistare ·in fabbrica. 

E non è infatti, credo, senza significato che l'azienda, dopo 

aver agitato lo spauracchio della sua stessa « sopravviven

za » ha accettato poi di discutere proprio sui punti che com-

-+ 
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portano un onere finanziario, mentre ha « chiuso > perento
riamente sul problema dei delegati e dei consigli. 

Contemporaneamente - e non a caso alla vigilia della 
vertenza Fiat e dello stesso sciopero ~Ila Montedison e 
dopo lo sciopero generale del 7 aprile - veniva scatenata 
dalla Confindustria una furibonda campagna antioperaia ed 
antisindacale. In questo quadro vanno visti i risultati del 
Consiglio Generale della Uil di domenica 18 Aprile, le pre
se di posizione del Consiglio Generale della Cisl di giovedl 
29: tanti ostacoli al processo di unità sindacale, per la 
quale non esisterebbero ancora i necessari presupposti. 

Non c'è dubbio che il processo di unità sindacale ha subl
to nel corso degli ultimi due anni una rapida accelerazione, 
ma sopratutto va ricordato che questo processo si è svolto 
sotto un segno del tutto diverso e opposto a quello ipo
tizzato, a suo tempo, da alcuni sindacalisti ed uomini politi
ci ed anche da una parte del padronato. L'ipotesi di un 
sindacato unico, strettamente delegato « alla salvaguardia 
dei diritti di coloro che lavorano nell'impresa», come 
dice Umberto Agnelli, alla pura e semplice contrattazione 
cioè del prezzo della forza-lavoro, l'ipotesi di un sindacato 
insomma fortemente caratterizzato in senso trade-unionista 
o corporativo poteva più o meno tranquillamente essere 
assunta, da una parte anche se non da tutto il padronato 
italiano, come una delle componenti di un disegno ra
zionalizzatore della società italiana. Ciò però non è avve
nuto. L'unità sindacale è andata avanti, e in modo parti
colare a livello delle tre Federazioni dei Metalmeccanici, 
caricandosi di significati e contenuti sempre meno « inte
grabili>, sempre più orientati a mettere in discussione il 
« tipo » di sviluppo economico del paese: E non a caso 
la triade Trentin-Carniti-Benvenuto appare sempre di più 
come il bersaglio dell'attacco moderato anche a livello 
della informazione di massa. « Il sindacato - lamenta Um
berto Agnelli - cerca di insediarsi nella stanza dei botto
ni dove avviene la conduzione dello Stato. Questo - pro
segue Agnelli - mi sembra inacettabile >. 

Il dibattito è a questo punto. Si è parlato, in Italia, di 
un « maggio strisciante » o meglio di un « lungo maggio » 
che il movimento operaio è riuscito a gestire, dopo la vit
toria elettorale del '68 attraverso un seguito di battaglie 
politiche e sindacali di notevole rilievo. Ma analoghe carat
teristiche ha assunto la manovra delle destre, che costrette 
a rinunciare alle ipotesi di uno scontro rapido e al sogno 
del golpe sudamericano, ripiegano su una manovra politi
ca a più largo raggio e con possibilità di un certo consenso 
di massa che ha il suo punto di partenza nella richiesta del 
« ritorno alla normalità dei rapporti di lavoro in fabbrica >. · 
E' il sogno reazionario del ritorno al tipo di rapporti che 
precedeva l'autunno caldo e lo Statuto dei Diritti dei 
Lavoratori. 

Si potrebbero scrivere dei libri (un paio ne sono stati 
scritti) su cosa era questo tipo di rapporti alla Fiat nel cor
so degli anni '50. Ricordiamo tutti cosa è stata la politica 
di licenziamenti, di multe, di discriminazione, di repressio
ne, di vera e propria violenza antioperaia esercitata nella 
grande azienda in quegli anni. E ricordiamo perfettamen
te le teorizzazioni sulla libertà di licenziamento del dottor 
Garino, per lunghissimo tempo collaboratore prezioso del 
professor Valletta. 

« Nessuno, sosteneva il dottor Garino, e tanto meno 
il sindacato può intervenire nella motivazione dei licenzia
menti: il giudizio di inabilità al lavoro è infatti un giudizio 
di carattere aZiendale, che si riferisce alle possibilità di 
impiego del singolo nell'azienda. Esso perciò non può es
sere demandato o risewato ad enti o persone estranei alla 

azienda ·stessa, poiché trattasi non di un giudizio assoluto, 
ma di un giudizio relativo alle possibilità dell'azienda e ai 
lavori dell'azienda>. 

Era l'affermazione orgogliosa della onnipotenza del
l'azienda, la teorizzazione della bruciante sconfitta sinda
cale e della riduzione degli operai a puro strumento di 
produttori di profitto. 

Oggi il dottor Garino non è più capo del personale. 
Dopo l'autunno caldo ha preferito cambiare attività. L'av
vocato Cuttica, che lo ha sostituito, è certamente più gio
vane, più moderno, più abile del suo predecessore. Il pro
blema non è di sapere però quanto potere reale Agnelli è 
disposto a cedere, ma quanto potere reale la classe operaia 
sarà capace, nelle prossime settimane, di trappare. 

Questa la posta in gioco. E dal suo risultato possono 
dipendere molte cose, nel nostro paese. 

Miriam Mafal • 

montedison 

Requiem 
per 

il·piano 

. 
S otto molti profili, il conseguimento di un assetto con 

ogni probabilità di lungo periodo al vertice della 
Montedison, con il passaggio dalla gestione Campilli alla 
gestione Cefis, apre più interrogativi e più preoccupazioni 
di quante non ne risolva. La necessità di una profonda ri
strutturazione del gruppo il cui generale stato di disgre
gazione ha chiaramente posto in luce i limiti storici di 
tutta una generazione, se non addirittura di una classe im
prenditoriale, potrà essere tentata con successo dal nuovo 
presidente che possiede senza dubbio il prestigio e pro
babilmente le capacità necessarie; il progressivo assesta
mento, che è lecito attendersi, dei rapporti fra industria 
pubblica e privata, all'interno cd all'esterno della Monte
dison, che permettono certamente un maggior coordina
mento settoriale ed intersettoriale, non sono elementi di 
scarso peso in un'economia industriale come quella italia
na le cui basi in termini di settori come in termini di impre
se sono estremamente ristrette, e che, per di più attraversa · 
una fase congiunturale critica. Sul piano di una più generale 
riflessione tuttavia il modo con cui si è pervenuti a questo 
esito non può che lasciare preoccupati. 

Il primo e più evidente elemento che va rilevato ~ il 
grado di accentramento che ha caratterizzato tutto il pro
cesso decisionale: grandi imprenditori privati, imprese pub
bliche, istituti di credito, la banca d'Italia, hanno contratta
to direttamente fra di loro non solo un semplice problema 
di equilibri azionari, ma piuttosto, nella misura in cui la 



Montedison rappresenta un nodo fondamentale dell'econo
mia italiana, la definizione di nuovi equilibri di potere e la 
stabilizzazione di alcune scelte settoriali a livello dell'intera 
struttura economica. 

L'esecutivo e le forze politiche hanno svolto in questa 
situazione più il ruolo di gruppi di interesse e di pressione 
nei confronti di un iter decisionale legittimamente costituito 
e sostanzialmente autossufficiente, che quella generale fun
zione di indirizzo in materia economica, che anche in pae
si ad economia di mercato nessuno contesta; il parlamento 
ha potuto seguire la vicenda attraverso la stampa ed è stato 
ufficialmente informato a cose fatte, dal ministro Piccoli; 
degli organi di programmazione non si è avuta alcuna no
tizia. Sotto questo profilo, l'episodio Montedison è parti
colarmente importante perché presenta in modo estremiz
zato, e per ciò anche più chiaro, i tratti caratteristici di una 
tendenza di fondo più generale che unisce la progressiva 
dilatazione della sfera di intervento pubblico nell'economia, 
congiunto all'offuscamento progressivo delle distinzioni fra 
strutture pubbliche e private ed alla deresponsabilizzazione 
delle istituzioni rappresentative in politica economica. 

Da questo punto di vista, appare legittimo individua
re una continuità di elementi caratteristici ed una sostan
ziale omogeneità di tematiche tra elementi apparentemen
te disparati quali la vicenda Montedison, la questione delle 
nomine, la contrattazione diretta fra governo e grande im
presa in materia di incentivi e localizzazioni, l'azione di 
certi organismi pubblici di intervento nell'economia, il 
progressivo svuotamento del dibattito politico sulla pro
grammazione. Il significato politico di tutto ciò non può 
che essere individuato nella esclusione delle forze di oppo
sizione della sfera stessa del dibattito e del controllo delle 
decision~ di governo dell'economia, ripetendo ad un diver
so livello quelle formule di delimitazione rigida della mag
gioranza che sono di fatto già state superate in buona parte 
dcl corrente lavoro parlamentare. Il valore del progressivo 
accertamento delle decisioni in materia economica a pochi 
interlocutori privilegiati indifferentemente privati o pub
blici è quindi duplice: da un lato fornisce utili e non mi
stificate indicazioni sulla reale consistenza del sistema di 
potere che caratterizza l'attuale fase di sviluppo della so
cietà italiana; dall'altro rappresenta il tentativo di rendere 
éompatibile la progressiva accentuazione della dialettica 
politica a livello delle istituzioni con la riserva tradizio
nale di autonomia nelle materie considerate essenziali. 

Un secondo elemento che qui viene in considerazione 
è rappresentato dal significato che l'operazione Montedison 
ed in particolare la grande pubblicità che su di essa è stata 
fatta, sopratutto a livello di stampa, possano assumere nel 
lungo periodo. E' certo che con ogni probabilità tale pub
blicità è andata largamente al di là delle intenzioni degli 
stessi protagonisti, ma ci sembra altrettanto certo che essa 
ha finito con il rappresentare una prova di forza ed una 
sostanziale legittimazione di questa leadership di fatto del 
potere economico costituito. Proprio nella misura in cui 
i più rilevanti interessi oggi presenti nella nostra società 
hanno potuto presentarsi sulla scena pubblica in modo so
stanzialmente diretto ed affermare un loro autonomo ruolo 
decisionale, si è avuta una preoccupante conferma della 
« maturità » del loro potere. 

Questo tipo di potenzialità che l'operazione Montedi
son ci sembra manifestare colpisce alla base una delle ipo
tesi politiche centrali di tutto il dibattito politico degli 
ultimi anni: l'ipotesi di un progressivo sviluppo e conso
lidamento di un'esperienza di programmazione economica 
nel nostro paese, come espressione di una capacità di indi-
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rizzo pubblico dell'economia al fine di un progressivo supe
ramento dei profondi squilibri che hanno caratterizzato 
tutto il processo di sviluppo della società italiana. Le ten
denze che siamo andati analizzando mostrano infatti chia
ramente come vengano meno di fatto i presupposti essen
ziali di una programmazione che sia insieme elemento in
cisivo di razionalizzazione• e di riforma: da un lato la ca
pacità politica di affermare una propria funzione di in
dirizzo e di governo nei confronti delle forze economiche 
pubbliche e private; dall'altro la capacità di saldare il pro
prio ruolo con quello delle forze politiche e sociali interes
sate ad una trasformazione profonda della società. 

Rino Petralla • 

agrari 

Nostalgia 
del 

bianco fiore 

S e il mondo agricolo europeo è in crisi profonda e se 
il piano Mansholt non riesce a trovare soluzioni cor-

' rette a tutta una serie di problemi che la sua ipotesi di 
intervento suscita; se il mondo agricolo italiano è in sub
buglio per dei tentativi di ra,zionalizzazione di vecchi rap
porti quali la mezzadria e la colonia parziaria, e se quindi 
il padronato agrario cerca cfi montare una forte controffen
siva alle esigenze e alle lotte che montano dalla base brac
ciantile e contadina; se tutto ciò avviene all'interno dei 
tessuti produttivi {per gli agrari si fa cosl per dire ... !) del 

·settore, anche all'interno delle organizzazioni legate al 
mondo agricolo e agli ambienti confragricolturali il processo 
di lotta presente nella campagna si manifesta con lÌna 
certa chiarezza. 

Diana, presidente della Confagricoltura, nel dichiarar
si, durante il suo ultimo discorso pubblico, a Cagliari, 
pronto alla lotta contro la legge sui fitti agrari e contro 
la proposta di legge sui patti colonici, e nell'affermare co
me tali iniziative legislative siano contrarie a principi costi
tuzionali quali il diritto di proprietà dell'impresa e l'egua
glianza dei cittadini, esprime con chiarezza quella che è la 
posizione della Confagricoltura e dimostra come l'ipotesi 
degli agrari si attesti su linee estremamente arretrate nella 
analisi della crisi dell'agricoltura e nella indicazione di una 
politica di intervento; e come essi siano sostanzialmente 
incapaci di mettere in moto anche solamente un semplice 
processo di modernizzazione che, lasciando nella sostanza 
invariati ~ rapporti economici e di potere nelle campagne, 
consenta 11 raggiungimento di livelli di produttività e red
ditività degni di una azienda moderna. 

-+ 
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Accanto alla posizione della Confagricoltura, una se
conda posizione, emersa in questi ultimi giorni è da tener 
presente: quella della Coldiretti che, dopo un lunghissimo 
periodo di manifestazioni oceaniche, è stata costretta, dal
le tensioni interne - come dimostrano, ad esempio, i 
fischi di piazza del Popolo dello scorso anno - ad un di
battito che, per quanto limitato al massimo ed estremamente 
impoverito di rapporti originali, di proposte e di elementi 
di discussione, cercasse di fornire una omogenea linea di 
comportamcn to dell'organizzazione. 

Due le esigenze: quella di continuare a tener saldi i 
legami tra Dc e certa parte del mondo agricolo, usata 
soprattutto al Sud, come base elettorale di notevole peso; 
e quella di utilizzare le masse che la Coldiretti è riuscita 
tradizionalmente a mobilitare, contro le componenti avan
zate dcl settore, i braccianti, i contadini delle cooperative 
e delle iniziative sociali, tutti coloro che lavorano jllla co
struzione di una nuova linea politica di intervento nèllc 
campagne. Ed a queste richieste non sempre la linea bono
miana è riuscita a rispondere. 

Le tensioni presenti nel mondo agricolo e le esigenze 
di profondo rinnovamento sono affiorate, seppure timida
mente, nel corso del congresso. E anche se le indicazioni 
emerse, complessivamente, si centrano su vecchie richieste 
:hc non intaccano la qualità della strategia politica bono
miana per la campagna (per ciò che riguarda problemi di 
credito agrario, assistenza, strumenti di difesa economica 
della produzione, ben guardandosi dall'iniziare a mettere 
in discussione gli interessi dcl monopolio della Fedcrcon
.. orzi), non può non rilevarsi come, all'interno del mondo 
contadino tradizionalmente cattolico che la Coldiretti espri
me, si facciano lentamente spazio le esigenze di collega
mento con le lotte contadine, di nuovi contatti con le or
ganizzazioni sindacali, di un diverso rapporto con la stessa 
Dc il cui ruolo di centro di potere risucchia-voti viene sotto
posto a verifica critica. 

In presenza di una difficoltà del settore, da tutti ri
scontrata, data dall'esodo massiccio di lavoratori agricoli 
che impoverano ancor più le nostre campagne, si rende 
necessaria l'esigenza di un intervento di programmazione 
che, se correttamente impostato, passa attraverso una ipo
tesi complessiva di ristrutturazione del settore, di moder
nizzazione delle strutture e di liquidazione di istituti e di 
rapporti contrattuali oramai vecchi ed improduttivi. 

Ed è proprio contro tali possibilità di intervento, che 
toccano la configurazione parassitaria della rendita agricola, 
e nella fattispecie, contro le proposte di legge poco fa ri
cordate, relative alla trasformazione dci contratti di mez
zadria e colonia parziaria in contratti di affitto, che si sca
tena la reazione degli agrari. 

Le proposte di legge (presentate, a livello nazionale, 
da Dc, Psi, e Pci) prevedono che, su semplice domanda 
notificata da parte del mezzadro o del colono al proprietario 
concedente, il contratto di mezzadria o di colonia parziaria 
venga trasformato in contratto d'affitto. E ciò significa in
taccare profondamente quel tipo di rendita parassitaria agri
cola che si fonda sul godimento dci prodotti della terra 
senza alcun tipo di intervento in essa, in virtù di una com
binazione proprietà propria-lavoro altrui in cui .il titolo 
di proprietà è la garanzia della utilizzazione del 40% dci 
frutti. L'abbinamento delle proposte di cui sopra con la 
recente legge nazionale sui fitti agrari riesce infatti a ga
rantire al lavoratore, ex mezzadro o colono, la liberazio
ne dal gioco oppressivo dei contratti di mezzadria e colonia 
e avvla, anche se con varie insufficienze, un processo di 
modernizzazione del settore, attraverso un « effettivo su-

peramento di norme contrattuali non adeguate alle esi
genze di armonico sviluppo dell'economia agricola,., se
condo quanto indica la proposta di legge dcl Psi. 

Ma superare le norme contrattuali in questione signi
fica sferrare un attacco ad un padronato agrario da sem
pre incapace di avviare in prima persona un « processo 
imprenditoriale» sulla terra, e da sempre legato ad uno 
sfruttamento passivo che ha contribuito notevolmente al 
deperimento complessivo di tutto il tessuto agricolo meri
dionale. E significa, inoltre, attaccare quelle posizioni di 
rendita e di potere che, nel sud sottosviluppato, sono 
ancora strettamente legate alla terra e al feudo, in barba 
alla riforma agraria ed in barba alle prescrizioni delle leggi 
sul settore. Contro tali provvedimenti innovativi, appunto, 
nasce la mobilitazione: che si esprime nell'Italia centrale, 
con la disdetta di tutta una serie di contratti da parte dei 
proprietari; e in Sicilia, ad esempio, con la lotta diretta 
contro la ~stra, la mobilitazione dei settori borghesi cd 
imprenditoriali in nome della « difesa della proprietà pri
vata e della libera iniziativa », l'alleanza con le destre e 
con la componente mafiosa e conservatrice della Dc. 

La reazione degli agrari non può essere vista solo co
me un momento della strategia dcl disordine e della corsa 
a destra in atto in tutto il paese; e non può essere consi
derata solo come la estrema mossa di una classe che si di
batte disperatamente prima di conoscere la propria, inevi
tabile, fine. Va collegata, invece, per essere compresa nella 
sua esatta dimensione, con la situazione politica meridio
nale e con i disagi e le spinte di una borghesia che soffre 
di stati di profondo malessere e va cercando una propria 
collocazione cd un proprio sbocco politico. La protesta de
gli agrari contro i « tentativi di bolsccvizzazione ,. della 
terra ha trovato una solida eco all'interno delle forze poli
tiche cd all'interno della società civile. E secondo queste 
due ottiche va analizzato il fenomeno. 

I primi a raccogliere l'invito degli agrari sono stati 
i fascisti. Questo si inserisce perfcttanientc nel disegno che 
il Msi sta articolando proprio nel Mezzogiorno, alla ricerca 
di uno spazio politico che, anche se contraddittorio nei 
suoi diversi aspetti, pur tuttavia crei posti e ruoli di inter
vento a supporto di quella strategia di conservazione che in 
tutto il paese si sta tentando di montare. Ma l'adesione 
dei fascisti all'appello contro le sinistre era un fatto scon
tato, da mettere nel conto delle normali reazioni. Già più 
problematico si pone il ruolo della Dc che, soprattutto in 
Sicilia, e sotto la particolare spinta costituita dalle elezioni 
regionali dcl 13 giugno, dopo alcuni momenti di aperturi
smo verbale a sinistra va rivelando il volto di difensore 
di tutti gli interessi padronali e di sfruttamento che si rac
chiudono nei tessuti produttivi dell'isola. 

La Dc, a livello regionale siciliano, si dichiara dispo
nibile alla battaglia contro le proposte di legge sui patti 
agrari. E, mentre da un lato fa registrare una condanna di 
quel settore di sinistra dcl partito che, a livello nazionale, 
con Cioffi e Galloni, aveva firmato una delle proposte di 
legge, dall'altro mette sulla bilancia della lotta in corso, sul 
piatto degli agrari, una dichiarazione del segretario regiona
le on. D'Angelo a favore «della difesa della proprietà in 
agricoltura ,.. Il maggior partito di governo sceglie cioè di 
schierarsi con le forze più conservatrici ed antipopolari oggi 
sulla scena politica, e dà un colpo di spugna a quegli im
pegni e a quelle enunciazioni di principio riformartici che 
più d'uno dei suoi esponenti di sinistra, in Sicilia cd in 
tutto il Mezzogiorno, aveva fatto tentando di caratterizzare 
in senso popolare la linea del partito. 

La battaglia sui patti agricoli è battaglia di retroguar-



dia, che vede opporsi i settori più arretrati dell'economia 

meridionale a quelli che sono semplici principi di raziona

lizzazione del sistema e che abbattono istituti paleocapita
listici e non più funzionali nemmeno alle stesse indicazioni 
di politica agricola del MEC. Ed è proprio come lotta di 

retroguardia, come lotta arretrata che essa viene assunta dai 

politici di destra, in quest'ultimo periodo, alla difesa di

sperata di un territorio che non deve cambiare in nessuna 

direzione e che non deve conoscere alcuna sostanziale evo

luzione. La classe dirigente, economica e politica, dimostra 

fino in fondo come i suoi centri di potere siano legati ad 

un sistema di gestione svolto all'insegna del parassitismo, del 

clientelismo, della corruzione e della condotta mafiosa più 

sfacciata. E rende chiaro, quindi, come essa sia impreparata a 

gestire uno sviluppo del Sud che vada lentamente avanti, 
su una linea di riassetto e di riequilibrio che elimini gli 

istituti più vecchi ed instauri nuove forme di direzione 

delle cose. 
I tessuti produttivi, i tessuti sociali, i tessuti politici 

vivono in una condizione tale di arretratezza da far consi
derare profondamente dilacerente un semplice processo 

di ammodernamento. E la classe politica dirigente si espri

me contro qualsiasi sostanziale innovazione. In questo qua

dro la manovra degli agrari e il ricatto continuo a destra 
messo in opera tramite i fascisti e liberali, indicati come 

alternativa elettorale alla Dc, funzionano perfettamente be

ne e danno la precisa dimensione di quali siano oggi, in Si
cilia, i reali nodi del potere e le reali situazioni su cui in

tervenire per avviare un processo di rinnovamento autentico. 

Riprendendo, adesso, il discorso più in generale e ten
tando di dare alcune giustificazioni strutturali alla con

troffensiva degli agrari e al quadro di lavoro che il pa. 
dronato sceglie, è necessario che chiarito il problema 

degli obiettivi di mobilitazione, si cerchi di chiarire le cau
se e la motivazione di alcune alleanze oggettive che esso 

riesce ad instaurare. E bisogna subito precisare che la 
lotta contro la trasformazione dei patti agricoli, e contro 

la politica della sinistra in generale, trova una rispon

denza in vasti settori di una piccola e media borghesia 

che, grazie alla accumulazione dei redditi professionali o al 

risparmio dei redditi fissi è riuscita a creare, in mancanza 

di meglio, dei nuclei di investimento nel settore agricolo 

con l'acquisto di piccoli appezzamenti, senza alcun inter
vento in prima persona, imprenditorialmente, e secondo le 

logiche dell'utilizzo parassitario dei fondi lasciati ai mez
zadri e soprattutto ai coloni. La media e piccola borghesia 

si mobilita con gli agrari contro le sinistre. E questo è un 

fatto che va al di là dell'occasione particolare, e si rivela 
sintomatico di uno stato di cose da esaminare con attenzione. 

La borghesia, professionale, impiegatizia, terziaria in 

genere, soffre di tutta una condizione di disagio profondo, 

che nasce da processi in atto di emarginazione e di perdita 

di coscienza di un suo ruolo positivamente produttivo nella 
vita di tutto il Mezzogiorno depresso. Il suo essere settore 

di privilegio si accoppia al suo esistere come componente 
strettamente legata al potere clientelare ed, insieme, sem
pre più emarginata da una effettiva possibilità di interven

to attivo nei processi decisionali. Ne nasce uno stato di 
«perdita di identità » socialmente utile, e di ricerca affan
nosa di un proprio ruolo e di una propria dimensione poli

tica. E' evidente come uno stato di disagio lontano da una 
coscienza corretta dalle cause e quindi pronto ad uno 

sbocco qualsiasi, porti, appunto, all'alleanza con gli agrari 

e ad un generico riconoscimento in quella destra che, spre
giudicatamente, va ergendosi a difesa della libertà, del la
voro, e del valore dell'iniziativa individuale. 

ASTROLABIO • 9 maggio 1971 
~----

Queste, in sintesi, le logiche attraverso cui è possibile 

spiegare il movimento degli agrari, « in bianco fiore ed in 

nero orbace» e, di riflesso, avere un quadro della situazione 

politica per ciò che riguarda i comportamenti e le indica
zioni dei principali detentori del potere. Di fronte a ciò 

resta tutto lo spazio della sinistra, che dete cominciare ad 

opporre alle manovre della destra un disegno articolato e 

corretto di gestione alternativa della politica di intervento 

nel Mezzogiorno e di ristrutturazione dell'agricoltura, e 

impiantare con profonda serietà, senza concessioni né vel· 

lcitarie né demagogiche, un piano di lavoro che sviluppi le 

potenzialità di lotta di classe che le tensioni delle popola
zioni meridionali hanno espresso e continuano ad esprimere 

e dia uno sbocco alle situazioni di scontento e di disagio che 

possano avere una loro dimensione di rinnovamento. La 
vita politica nel Sud, più ancora che nel resto del paese, 

ha visto troppo spesso l'iniziativa politica partire da destra, 

e vincere. Adesso è necessario che i conti, agli agrari, agli 
speculatori, ai mafiosi e ai loro rappresentanti politici, ini

zino a tornare sempre di meno. 

Antonio Calabrò • 

e i sindacati? 

In ordine sparso, 
senza 

programma 

L a vertenza alla Fiat con tutte le « dissennatezze » di 

parte sindacale, ha l'indubbio merito di ricreare in

torno al problema del « ruolo » del sindacato un interesse 
politico da qualche tempo sopito. I primi a capirlo sono 

stati naturalmente gli industriali, che hanno in più modi 

mobilitato i guerrafondai dell'unità sindacale. Da qualche 

settimana le pagine gialle del quotidiano dell'Assolombarda 

sono come imbrunite: un editoriale su tre sembra rivolto 

alle « forze sane • del sindacalismo « democratico ». Biso

gna porsi - dice - al riparo dai comunisti, ma quale 

unità sindacale! I giovani leoni della Confindustria ripeto

no le filastrocche del pluralismo, ma si capisce che l'umore 
a Piazza Venezia è tornato ad essere tetro. Per i sindacati 

non è la stessa cosa: i metalmeccanici sono più all'offen
siva che mai. Ma gli altri? Esiste in questo momento una 
strategia delle Confederazioni di fronte alla recrudescenza 

confindustriale che, non va dimenticato, si appaia ad una 

ripresa d'interesse dei dirigenti democristiani? 

Il giorno in cui si sono aperti i lavori del consi
glio generale della Cisl sulla prima pagina del Popolo, 
l'organo democristiano, è apparso un articolo sull'unità sin

dacale ispirato ad uno stomachevole, quarantottesco inter-
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vcntismo. Vi si souolineava impudicamente la « piena tra
sparenza » delle contraddizioni del movimento sindacale 
nll'origine delle quali veniva collocata la presa di coscienza 
da parre del sindacalismo « democratico » della esistenza 
di un « naturale ostacolo » (l'egemonia cortmnista) nella 
Cgil. Sembrava un pezzo scritto alla vigilia della rottura del 
patto di Roma, mentre in realtà non era altro che un te
rnino per animi semplici svolto all'indomani del consiglio 
nazionale della Dc e riproposto alla tranquilla coscienza dei 
cento ed oltre consiglieri della Cisl (il cui collateralismo 
con la Dc, si affermava, « non implica nessun sacrificio in 
fatto di autonomia»). 

Forlani è per natura diffidente. Ha incontri periodici 
con Storti ma non si fida molto delle assicurazioni che 
qualche volta gli dà il segretario generale della Cisl. Que
sti, l'ultima volta che si son visti, gli aveva detto di star 
tranquillo: l'unità non si fa e il problema è solo quello del 
disbrigo delle formalità del fallimento. E Forlani, a sua 
volta, aveva convinto Donat-Cattin - che gli aveva appe
na inviato una lettera insieme a Granelli per chiedere il 
rilancio dell'iniziativa politica della Dc - sull'insensatez
za di un'azione di rottura della sinistra democristiana al
l'interno nel partito, proprio nel momento in cui la prospet
tiva dell'unità sindacale mostrava di indebolirsi. 

Queste indiscrezioni, che si riferiscono a circa due 
mesi fa, spiegano in una certa misura l'estrema cautela del
la sinistra al consig1io nazionale e insieme il rozzo vigore 
con cui Forlani è uscito allo scoperto sul tema dell'unità 
sindacale. Gli sviluppi all'interno della Cisl, però, continua
no ad essere imprevedibili e lo stesso Storti dà assicurazio
ni a destra e fa salti a sinistra. L'ultimo consiglio generale 
- che si è concluso il 29 marzo - ha letteralmente rime
scolato la maggioranza: politicamente sembra averla estesa, 
organizzativamente l'ha senz'altro frantumata. 

Com'è possibile? All'origine di tutto c'è un presunto 
giro di valzer tra la segreteria e i metalmeccanici. Premet
tiamo che è proibitivo capire quali intime trame si intrec
cino in giochi cosl complessi; quel che è chiaro però è che 
l'alleanza tra Storti e Camiti è, da qualsiasi parte la si ve
da, strumentale. Per Storti si tratta di restare al vertice 
dellit "amide recuperando a sinistra quei voti che va per
dendo a destr.i, per Camiti il problema è invece quello di 
a\ nzare ulteriormente nel processo unitario dei metal
meccanici avendo un minimo di copertura all'interno della 
Confedt:r·17;one. L'altro suo scopo, indubbiamente raggiun
to, è queUo di isolare a destra lo sprovveduto gruppo di 
Sartori e Sironi (i cosi detti « giuseppini .,. ) . 

Solo che i problemi interni {rivalità personali e di 
categoria) hanno maledettamente complicato le manovre 
politiche, per cui è venuta fuori una maggioranza che va 
da Camiti agli statali, scavalcando però la sinistra interna 
della segreteria, cioè il gruppo che fa capo ad Armato. Il 
quale è ben d'accordo sull'unità ma sostiene che il processo 
va articolato secondo le esigenze di ciascuna categoria: por
re il 1972 come termine ultimo significa - ha sostenuto 
in consiglio - forzare certi processi acerbi con il rischio 
di ritrovarsi poi con blocchi traballanti. 

In verità sia Camiti che Armato sono, in diversa mi
sura, consapevoli che i pericoli al processo unitario vengo
no dall'attuale leadership. Con una differenza: che Carniti 
ritiene clie una crisi interna della Confederazioni danneggi 
in modo irrimediabile il processo di unità sindacale, mentre 
Armato forse pensa il contrario. 

L'unità è un obiettivo politico molto importante ma 
l'unità di tutti e a tutti i costi implica il pagamento di un 
prezzo troppo alto in termini di prospettive politiche ed 
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è perciò inaccettabile per le forze della sm1stra. Bisogna 
riconoscere a Forlani il merito di aver parlato con grande 
chiarezza su di un punto: la Dc non può respingere in modo 
tanto categorico il « dialogo » con il Pci sul piano politico 
e poi accettare, anzi promuovere sul piano sindacale l'uni
tà organica dei « suoi » lavoratori con i lavoratori comu
nisti. Stando cos1 le cose - ed essendo chiaro che l'unità 
sindacale «organica» non si fa con l'opposizione della 
Democrazia cristiana - non si comprendono molto le ra
gioni che inducono la sinistra sindacale a non forzare le 
contraddizioni che cosl latentemente serpeggiano all'in
terno del movimento in una situazione peraltro in cui le 
forze padronali, abbandonando gli iniqui sogni tradeunio
nisti, stanno portando senza remore lo scontro sul piano 
politico. 

La prima fase delle trattative alla Fiat dovrebbe for
se insegnare qualche cosa. Mentre Umberto Agnelli rila
sciava ad un settimanale illuminate ed autocritiche dichia
razioni sulla funzione dell'imprenditorialità nel nostro pae
se («in passato - ha detto - la Fiat ha impegnato tutta 
se stessa, forse anche trascurando il contesto in cui si 
sviluppava, per diventare un po' la bandiera di un certo 
tipo di efficienza .,. ) il suo capo del personale brandiva la 
clava sul tavolo delle trattative ponendo il problema sul 
piano della sopravvivenza stessa dell'azienda. Ll la critica, 
qui la miseria del profitto: « andiamo a vedere come sono 
organizzate le industrie automobilistiche negli altri paesi ». 

Se questo è il padrone, cosa tendono ad essere i sin
dacati? L'arretrata risposta « culturale » della Fiat alla 
richiesta dei lavoratori di « spezzare la catena di montag
gio » dimostra come anche i grandi industriali avessero 
sottovalutato il significato politico delle lotte dell'autunno 
caldo ed oggi siano disposti a ricredersi sui metodi del 
confronto con i sindacati. Il documento Pirelli, di cui 
tanto a sproposito si parlò, voleva essere la carta ideolo
gica tesa all'instaurazione di un agile, anche « conflittuale », 
rapporto interclassista che desse sostanziale saldezza eco
nomia al sistema in cambio di una permanente schermaglia 
di costo « sociale » quasi irrilevante. In effetti se i padroni 
progressisti stavano cercando di contrabbandare una « im
magine di sé » storicamente prematura, fondata peraltro 
su una falsa interpretazione dell'immagine del nemico di 
classe, i sindacati hanno proceduto nella t ravagliata costru
zione dell'unità sindacale quasi prescindendo dall'evoluzio
ne dei rapporti di classe all'interno delle: strutture del pro
cesso produttivo. Qual è, se non questo, il motivo del fal
limento della cosidetta politica delle riforme? 

D 'altra parte le contraddizioni, latenti e patenti, del
l'unità sindacale derivano in modo preminente dalla man
canza di chiarezza sui tre punti: 1) il rapporto tra la du
rezza delle lotte aziendali e l'aggravamento della crisi eco
nomica; 2) l'oggettiva incapacità di gestire politicamente 
il dibattito sulle cause reali della crisi economica stessa; 
3) l'incapacità (o la non volontà) di definire il ruolo del 
sindacato in una prospettiva di lotta politica. 

Carenze queste che vanno ricondotte ad una visione 
scarsamente politicizzata della lotta sindacale che caratte
rizza ed « ispira » una considerevole parte del movimento 
sindacale. Forse però la stessa fretta « di sopravvivenza » 
delle aziende, le variabili dipendenti dell'economia che va
cillano sotto i colpi della lotta operaia porteranno ad una 
radicalizzazione dello scontro {anche in vista dell'autunno 
del '72) che avrà almeno il merito di isolare i termini rea
li della lotta di classe e la funzione, nel suo ambito, del
l'unità sindacale. 

Fabio Slgonlo • 



re/ erendum sui 
reati d'opinione 

Tre mesi 
alfuhimo 

• respiro 
di Giovanni Placco 

e omc previsto ha preso avvio il 
meccanismo del referendum abro

gr. rivo dei reati d'opinion:, politici e 
sindacali. di cui si è ampiamente oc
cupato questo giornale, nei nu"?-eri ~ 
del 7 febbraio e 8 del 4 aprile dt 
quest'anno. 

Giovedl 29 è stata depositata 
in Cassazione la rituale richiesta 
di referendum: hanno presenziato 
e firmato l'atto, a titolo perso
nale, Parri e Basso; a nome dei ri
spettivi parriti ed organizzazioni, Lan
dolfi e Fortuna della Direzione PSI; 
Gatto e Luzzatto della Direzione 
PSIUP, nooché Granzotto e Tommas
sini dei Gruppi Parlamentari, Maffio
letti consigliere Comunale e Lombardi 
consigliere Regionale dello stesso par
tito; Pignata, dirigente del Movimen
to Giovanile DC; Fontana responsa
bile Nazfonale del MPL; Cic.ciomes
sere e Ramadori della Direzione del 
Partito Radicale; Natoli, Andreozzi, 
Ferrucci e Calvi della Segreteria na
zionale dei Giuristi Democratici; Pan
nella responsabile della LID; Barone, 
Ferraioli e Castriota per Magistratrura 
Democratica; infine Lannutti per 
Mondo Nuovo e chi scrive per l'Ast110-
labio. 

Il progetto definitivo prevede la 
abrogazione integrale di 47 articoli, 
e parziale di altri 2, del codice pe
nale: e cioé 266, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 278, 279, 290, 290 bis, 
291 292, 297, 299, 302, 303, 327, 
330, 331, 332, 333, 340, 341, 342, 
343, 344, 402, 403, 404, 415, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 
511, 512, 603, 654, 655, 656, 657, 
e 661, nonché dell'al't. 414 il terzo 
comma e del 633 la parte che estende 
l'aggravante e la punibilità d'ufficio 
ai fatti commessi da più di dieci per
sone anche senza armi. 

Per sintetizzare, ed anche perché i 
precedenti servizi ne hanno dato suf
ficienti illustrazioni, basti qui dire che 
si tratta di quelle norme incrimina
trici di comportamenti appartenenti 
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all'area di esercizio di liberrà e diritti 
costituzionali, più volte scomodate 
dall'autunno caldo in poi, e di qual
che altra assicurante un'ingiustificata 
tutela rinforzata dei pubblici poteri al 
di là della necessaria tutela dell'onore 
personale di chi li impersona. 

Personalità, partiti ed organizzazio
ni partecipanti alla richiesta di refe
rendum non esauriscono il fronte delle 
forze politiche sindacali e sociali che 
si sono impegnate in questa « lotta 
di massa contro il codice nero»: le 
adesioni al Comitato Nazionale per le 
Libertà Politiche e Sindacali avente 
sede in Largo di Torre Argentina 11, 
sono ben più vaste perché son pre
visti livelli di intervento diversi in 
tempi e modi. 

Ora si passa alla fase della raccolta 
delle firme, che richiederà il massimo 
di impegno oltre che dei promotori 
anche di tutte le sedi centrali e peri
feriche dei gruppi ed organizzazioni 
aderenti all'iniziativa. Raccogliere 500 
mila firme non è certo impresa che 
consenta di prendersela comoda; rac
coglierle poi nel giro di tre mesi con 
tutta la serie di adempimenti formali, 
autenticazioni, certificazioni, depositi 
che sono richiesti, può render l'im
presa abbastanza dura se non proprio 
disperata; perciò non sono ammissi
biJi allentamenti di tensione, pause, 
sospensioni, e via dicendo. Occorre 
che ognuno faccia subito un conto 
preciso ed una programmazione pun
tuale del proprio contributo organiz
zativo, propagandistico e finanziario, 
per non sprecare né un giorno né una 
firma. Occorre poi un'opèra incessante 
di stimolo da parte del Comitato Na
zionale attraverso i Comitati Regio
nali e locali, già costituiti o in via 
d; definizione dappertutto. _ 

Con questa premessa, non ci sono 
seri timori di insuccesso; la base ope
raia e popolare ha da tempo avver
tito che non ultima trincea di difesa 
del privilegio di classe è l'insieme di 
norme autoritarie ed illiberali utiliz
zato contro le lotte di massa ancora 
in corso per contenuti nuovi di de
mocrazia reale nelle fabbriche, nelle 
campagne, nella società; altrettanto 
dicasi delle masse studentesche, che 
sempre più frequentemente si sono 
trovate m scontro diretto con regole 
giuridico-formali buone a « crimina
lizzare » i singoli momenti del movi
mento di contestazione e di lotta po
litica nella scuola, ed a presentare 
così agli occhi del paese gli studenti 
come pericolosi sovvertitori di un 
«ordine» propagandato come indi
spensabile per tutti, ma in realtà 
strumentale all'interesse di alcuni. Ba-

sterebbe quindi una seria mobilitazio
ne sindacale e studentesca per supe
rare in brevissimo tempo il traguardo 
del minimo necessario di firme. 

D'altra parte il referendum in que
stione ha un altro aspetto politico di 
valore altamente positivo. Come è 
noto, ci sono voluti più di due de
cenni per vedere attuata la norma Co
stituzion.ùe che prevede questo istituto 
di democrazia diretta. La legge di at
tuazione n. 352 del 25 maggio 1970, 
C'ome a suo tempo criticamente an
notato su questo giornale (vedi Astro
labio n. 13 del 30 marzo 1969 pag. 
12) ne ba fatto uno strumento quanto 
mai complicato, fatto apposta -
come si è detto - per la parrocchia. 
Sta di fatto che la prima concreta ini 
ziativa di ricorso al referendum abro
gativo è quella intrapresa contro l'in
troduzione del divorzio dagli ambienti 
ispirati da oltranzismo clericale e si 
muove perciò in direzione nettamente 
confes<>ionale. Anzi si dice già che in 
questo caso l'uso del referendum può 
risolversi in una mera strumentaliz
zazione per fini ulteriori rispetto alla 
vera e propria questione del divorzio, 
nella ricerca cioé di un'occasione pro
pizia per scatenare una guerra di re
ligione destinata a compromettere il 
processo in corso del dialogo tra forze 
laiche e cattoliche per un comune im
pegno politico in senso democratico. 

L'opposta direzione verso cui muo
ve il referendum abrogativo dei reati 
politici, sindacali e di pensiero rap
presenta perciò un vero e proprio ri
scatto democratico dell'istituto, che 
viene cosl restituito alla sua naturale 
matrice democratica e laica, per con
sentire l'aggregazione, su un terreno 
di difesa dei valori di libertà, di tutte 
le forze politiche sociali e sindacali 
autenticamente disponibili per un im
pegno non puramente declamatorio e 
propagandistico in questa materia. 

Perché non si tratta soltanto di mo
bilitare le masse per la semplice rac
colta delle firme abrogazioniste, o di 
sollecitare con un'azione ed una pres
sione di massa le torpide fatiche par
lamentari in vista di un'ormai indila
zionabile colpo di spugna sugli articoli 
più neri del codice nero; vi è in gioco 
qualcosa di più, ed è bene averne 
chiara consapevolezza. 

Il referendum infatti, ancor prima 
del prevedibile ed auspicabile sbocco 
dell'eliminazione di reati tipici di un 
regime totalitario, ha un suo auto-
11omo valore come fattore propulsore 
dì un dibattito a livello di base e di 
massa sui grandi e qualificanti temi 
clelle libertà politiche sindacali e di 
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pensiero e soprattutto sui contenuti 
reali deJle enunciazioni formali. In 
questa sua capacità di chiamare di
rettamente le masse a gestire in prima 
persona una battaglia di recupero dei 
valori di fondo e dei contenuti con
creti di queste libertà in tutte le im
plicazioni - presenti e future - sta 
il nocciolo della validità dell'iniziativa 
abrogazionista. 

Una verifica di que:;to potenziale 
democratico si è già avuta all'interno 
della Magistratura associata nell'ANM, 
il sodalizio che raggruppa la maggio
ranza dei giudici italiani, e dal cui 
gruppo più avan7.ato - Magistratura 
Democratica - è partita l'idea del 
referench1m. 

Il governo associativo, di fronte 
all'ampia convergenza favorevole regi
stratasi nel Convegno di Napoli at
torno alla proposta di referendum 
abrogativo dei reati politici e di opi
nione, non ha potuto fare a meno 
di dare inizio ad un ampio dibattito 
di base tra gli associati di tutta l'Ita
lia; con il risultato di portare a misu
rarsi, sullo scottante tema delle con
dizioni reali delle libertà nel nostro 
paese, proprio i componenti del corpo 
i!>tituito per la tutela dei diritti co
stituzionali ma di fatto condizionato 
dalle resistenze di una formazione cul
turale in gran parte risalente a tempi 
ormai superati; e dagli incontri e scon. 
tri che ne sono derivati si è andata. 
rafforzando l'area di influenza delle 
visioni più moderne e liberali, men
tre si sono andate erodendo le posi
zioni più arretrate, che dal dibattito 
si sono viste mettere allo scoperto 
il vuoto ideale che le sorregge. 

Proiettare nel paese il confronto 
finora chiuso nei circuiti accademici 
e giudiziari, o - nella migliore ipo
tesi - parlamentari, è appunto il com
pito del referendum che non è ricerca 
di alternative nel paese ai circuiti 
stessi, ma è e vuole essere saldatura 
a!Ja parte avanzata del paese - cer
tamente maggioritaria - delle com
ponenti accademiche giudiziarie e par
lamentari che lottano nell'interno dei 
loro mondi per l'affermazione delle 
libertà, spesso soccombendo di fronte 
a maggioranze moderate raccolte su 
basi culturali discutibili, se non su 
compromessi d'ogni genere. 

In questo senso c'è da attendersi 
dal referendum sui reati in esame una 
spinta alla crescita civile del paese, 
ed insieme una pressione aggregatrice 
di fo!."Ze democrati<ihe di varia collo
cazione politica. Oltre ai partiti ed 
organismi promotori del referend'lun1 
tocca ora a sindacati ed organizzaziort1 
sh1dentesche scendere in campo 11er 

26 

accelerare questo processo di crescita 
e di aggregazione, impegnando~i a 
fondo in tutte le fasi in cui si articola 
il cammino del referendum abrogativo. 

All'appuntamento non potranno 
mancare le masse comuniste diretta
mente o indirettamente controllate 
dal PCI, . anche se il partito finora, a 
livelli ufficiali, sembra vedere l'inizia
tiva con una certa ostilità, peraltro 
non condivisa da alcuni suoi settori 
ed esponenti: i contatti con la base 
operaia e le sezioni più attive testi· 
moniano una larga disponibilità favo
revole al referendum dei quadri infe
riori e della base del partito. 

I prossimi giorni, perciò, scioglie
ranno ogni nodo, e ciascuno - per
sona o partito - dovrà assumere le 
sue definitive responsabilità; in un 
modo o nell'altro, appunto perché 
non è solo questione di firme, ma di 
partecipazione o meno al movimento 
di crescita civile e di aggregazione 
democratica. All'appuntamento le 
masse ci saranno; è solo auspicabile 
che lo siano « con » anziché « con
tro » gli apparati e le organizzazioni 
in cui militano. 

G.P. • 

«pasticch~» 
e repressione 

La lezione 
del 
droga-boat 
di Angiolo Bandlnelll 

I I ministro della Sanità, Mariotti, ha 
improvvisamente liquidato, il 17 

aprile scorso, il « nucleo antidroga • 
dei carabinieri, istituito ed operante 
alle dirette dipendenze del ministero 
stesso nel giugno scorso; dall'epoca, 
cioé, del clamore sollevato dalla pre
sunta scoperta del «barcone beat•, 
1m galleggiante ormeggiato sul Tevere 
e ciove si sarebbero consumate orgie 
di droga con centinaia di studenti 
medi. Gli incarichi di ricerca e studi 
saranno assorbiti dall'Ufficio centrale 
narcotici della Sanità, diretto dal prof. 
De Simone. Nonostante la pronta di
fesa, assunta dal quotidiano Il Tempo, 
dell'operato del nucleo, che comunque 
continuerà, addirittura potenziato, sul
la linea inaugurata dal capitano Ser
volino (non innocentemente citato ne 

La strage di stato) si tratta evidente· 
mente di una giubilazione. 

A che punto è, la lotta contro la 
ciroga, in Italia? Che caratteristiche 
presenta? Proprio l'affare del barcone 
sul Tevere mostrò con quanta facilità , 
dietro il deterrente della droga e la 
sua psicosi, si sia potuta (e si possa 
ancora ) imbastire ben altra campagna 
politica. Ma se questa deviazione po
liziesca e giudiziaria è stata possibile, 
ciò forse è dovuto proprio alla distor
sione impressa alla lotta contro gli 
stupefacenti. 

« Sono stato dentro · otto mesi; mi 
sono fatto un paio di carceri, sballot
tato qua e là senza sapere perché. La 
mia ragazza fu rilasciata immediata
mente, riconosciuta innocente. Anch'io 
mi sono protestato innocente, ma a 
me non hanno voluto credere. Poi, 
dopo otto mesi, mi hanno messo fuori, 
rilasciato, prosciolto in istruttoria, 
dunque anch'io innocente. Ma gli otto 
mesi me li ero fatti». Il racconto è 
di un capellone, giovane, un po' curvo, 
ironico. La sua avventura è banale. 
Fin troppo, è cioé ormai, forse, usuale. 
Il ragazzo viene fermato in una città 
del nord, in compagnia della ragazza 
e di alcuni amici, anch'essi non pro
priamente regolari nella professione e 
nel comportamento. Gli frugano nelle 
carabattole e negli stracci, suo cor
redo di nomade: trovano (pare) al
cune réclames di prodotti più o meno 
allucinogeni. Ma è sufficiente per spe
dirlo dentro, in attesa di giudizio; un 
giudizio che, dopo otto mesi, nep
pure è necessario, perché le prove non 
sono sufficienti. « Ma, vedi - con
tinua il racconto - in carcere vengo 
a sapere che sono socialmente perico
loso, in contatto con centri e am
bienti sovversivi ». 

Quanta gente hai incontrato, come 
te, dentro? «Difficile fare i conti. A 
Udine, mi sembra, ce n'erano una 
decina, a Venezia pare una cinquan
tina. Ma li trasferiscono, non stai mai 
fermo troppo tempo. Come fare qual
che calcolo? ». Stando al ragazzo, il 
blocco è più rigido nelle città e cit
tadine più o meno vicine alla fron
tiera: Il il capellone è improbabile che 
la scampi. Secondo voci, a Roma si 
parla di duecento in carcere per de
tenzione, uso o commercio di droga. 
Come fare ad ottenere dati precisi, 
per valutare l'esatta rilevanza sociale 
del fenomeno? In una intervista, Mar
cello De Bellis, ispettore generale al 
ministero di grazia e giustizia, ha af · 
fermato che solo con « approssima
zione » si può venire a sapere quanti 
siano i detenuti nelle carceri italiane. 
Si sono avanzate ipotesi. Si parla di 



cinquecento detenuti complessivamen
te, tra imputati e condannati, per que
sti reati. Ma quanti sono in attesa di 
processo, quanti i colpevoli accertati? 
Quanti, tra condannati e in attesa, 
sono i consumatori di pochi grammi, 
che hanno giocato ai giochi proibiti 
della sigaretta, e quanti gli spaccia
tori, i gangsters autentici, spacciatori 
di droghe « pesanti • , la cocaina, 
l'eroina, e simili? E come viene uti
lizzato, anche in questi casi, il mecca
nismo del carcere preventivo? Si trat
ta di questioni e di differenze essen
ziali, ma su oui è impossibile gettare 
un po' di luce. 

Se il racconto del ragazzo è suscet
tibile di generalizzazione, appare chia
ro che la « disfumione » della giusti
zia è ancora una volta l'artificio, fal
samente tecnico, in realtà <( funziona
le » a mantenere un clima di intimi
dazione e di ricatto sociale. I cinque
cento in carcere sono, tra l'altro, d'or
dinario persone indifese, praticamente 
sole, abbandonate ad ogni arbitrio, ad 
ogni violenza. Difficilmente, e solo 
per caso, l'avvocato « democratico ,. 
assume la loro difesa, accetta un onere 
quasi sempre gratuito e sempre sec
cante. Sulle spalJe di una simile corte 
dei miracoli di disadattati sociali, però 
è facile imbastire campagne di stam· 
pa, orchestrare il potenziamento del
l'apparato poliziesco e giudiziario, da 
dirigere poi ad altri fini: non si com
batte, cosl facendo, una « velenosa 
insidia » (come si è espresso Saviotti 
all'apertura dell'anno giudiziario a 
Roma) dilagante oltre ogni limite, in 
tutti gli strati della società? Come 
opporsi a tanto buon senso, a tanta 
preoccupazione umana e sociale? 

Qualche volta il congegno salta. 
Luttazzi, il musicista arrestato insie
me a Walter Chiari per uso di droga, 
ha presentato, subito dopo la scarce
razione (prosciolto con formula pie
na) esposti alla Procura generale della 
Repubblica e al Consiglio superiore 
della magistratura e, più recentemen
te, un appello al Presidente della re
pubblica nella sua qualità ài presi
dente del consiglio superiore della ma
gistratura, perché una inchiesta accer
ti le eventuali responsabilità penali di 
coloro che, a suo avviso, nel corso 
dell'inchiesta giudiziaria si siano resi 
colpevoli di abusi e di illeciti. Ma, 
per un Luttazzi che civilmente prote
sta e ottiene appoggi e consensi, quan
ti sono i « disadattati » ai quali una 
qualunque rivalsa è impossibile? 11 
caso dell'attore William Berger è poi 
indicativo di alcuni dei perché, sottili 
o rozzi, che sono dietro quasi ad ogni 
caso di «droga». Nella vicenda Ber-
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ger, una parte importante l'ha reci 
tata la fobia contro comportamenti e 
modi di vita giudicati devianti e « pe
ricolosi » perché osservati nell'ottica 
del più gretto filisteismo. La polizia 
giudiziaria aveva segnalato alla pro
cura l'andirivieni, anzi il « contirruo 
andirivieni», nella villa dell'attore, di 
persone dalla apparenza anomala. 
« Trattasi di capellone » è Wla anno
tazione frequente, negli schedari poli
zieschi. Barbe e capelli alla Lawrence 
creano subito diffidenza e sospetto, le 
classi medie, il piccolo borghese, cre
dono ancora all'eccentricità dei costu
mi, magari sessuali, dello straniero, 
della nordica, come immortalata da 
Alberto Sordi. Cosl, dietro una insi
gnificante segnalazione, scatta l'opera
zione poliziesca, e questa viene mon
tata oltre l'effettiva necessità, perché 
sia visibile, esemplare, terrorizzante. 
Un mandato di perquisizione, e tre
cento persone mobilitate, nel caso di 
Berger, per reperire, in fondo ad una 
tabacchiera abbandonata in una stan
za della villa, 0,9 grammi di marijuana. 

Nonostante questi incidenti, la fac
cenda va avanti. Entrano in servizio 
agenti mascherati da capelloni, che fer
mano chi abbia magari l'ingenuità di 
raccontare di una avventura più o 
meno psichedelica a base di buccia di 
banana tostata. Le cifre si dilatano 
in modo incontrollato. Capelloni e 
svampiti, attoruoci e disadattati, hip
pies ed anarchici divengono cosl uno 
dei grossi, essenziali bersagli dell'or
dine costituito, della « maggioranza 
silenziosa ». Per le destre, è un af
farone. Si alza il polverone, che spac
cia per credibile l'immagine di una 
sorta di complotto sovversivo a sfon
do erotico, propagatore di <( corruzio
ne sociale ». Il capellone diventa i! 
«socialmente pericoloso», e poi 
l '« anarchico », il « rivoluzionario ». 
E mentre la caccia alla droga vera, la 
cocaina, l'eroina, e simili, di cui l'Ita
lia è notoriamente una delle centrali 
internazionali di smistamento, diven
ta sempre meno importante e finisce 
nello sfondo, i confini della repres
sione si fanno sempre più labili, tra 
droga e autunno caldo, insofferenza 
antiautoritaria, rivolta studentesca, 
scontro sociale e di classe. L'avvio 
alla montatura lo dà il quotidiano di 
destra di Roma, che scatena la cam
pagna prima contro i beat di Piazza 
di Spagna, poi in generale contro tutti 
i « devianti ». Per mesi è un crescen
do di allarmismo, di incitamento al
i' odio. 

Una vera psicosi: droga, sesso, vio
lenza, -divorzio, velocità sono gli ingre
dienti - magari risibili, ma non me-

no efficaci, a certi livelli - di una 
forsennata campagna politica; finché 
si giunge al grottesco episodio del bar
cone beat, la balera galleggiante sul 
Tevere frequentata, a sentire gli allar
mi, da folle di studenti, conquistati 
insieme ai paradisi arti.fidali e al ver
bo della violenza e della rivoluzione. 
Ecco perché gli studenti contestano! 
Mesi di preparazione raccolgono il loro 
frutto. Il provveditore agli studi fa 
in tempo ad inviare in giro nelle 
scuole esperti che tratteggino le ca
ratteristiche somatiche, chiaramente 
degenerative, del drogato. Nasce il nu
cleo antidroga della Sanità, si costitui
scono comitati nazionali, tutto è 
buono. 

L'episodio del barcone è stato fa
cilmente sgonfiato, da un magistrato 
inquirente serio, che rinvia a giudizio 
solo 9 persone, tutte ultramaggiorenni. 
Nel gennaio scorso, poi, il secondo in
fortunio: il Centro nazionale per la 
lotta contro la droga ( CNLD) pre
sentava, nella sede di Piazza Bologna, 
il primo documentario a colori sulla 
droga approntato in Italia, da proiet
tare nelle scuole. La stampa e i pochi 
esperti presenti restano allibiti; al po· 
sto di una chiarificazione scientifica, si 
trovano di fronte ad una sfilza di luo
ghi comuni e di idiozie, in uno stile 
da Grand Guignol. Uno degli esperti 
sostiene che la roba va bene al mas
simo per le caserme di polizia, mai 
per le scuole. E' a questo punto che 
il Ministero della sanità comincia a 
fare marcia indietro. Mariotti sostitui
sce il Simeone, organizzatore del Cen
tro, con un ispettore generale chimico 
del ministero stesso; passano due me
si e, come ·si è visto, anche il « nu
cleo » dei carabinieri viene smantel
lato. 

La corte costituzionale è ora final
mente investita di una eccezione di 
costituzionalità sull'art. 6 della legge 
sugli stupefacenti, il tribunale di 
Roma sentenzia che non è reato dro
garsi, se ormai è una abitudine. Anche 
all'inaugurazione dell'anno giudiziario 
si fa strada la tesi della necessaria 
distinzione tra uso e spaccio. Qual
cosa, forse, sta cambiando. Ma non 
vorremmo che la via su cui ci si sta 
mettendo finisca con il lasciare inal
terati certi poteri, certe arbitrarietà 
di fondo. Come in Francia, dove la 
nuova legge sulla materia lascia enor
mi poteri discrezionali alla polizia, in 
fatto di denuncia e di distinzione, ap· 
punto, tra uso e commercio. L'affaire 
droga si è mostrato, per troppi, come 
un vero e proprio affare, polivalente, 
perché ci sia da sperare bene. 
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medio0!~i::t: Suez e altro 
er 

a pace 
di Gianpaolo Calchi Novati 

La mjssione del segretario di stato americano tende a riallacciare i rapporti fra gli Stati Uniti 
e i paesi arabi, che già in passato si sono dimostrati non insensibili alla piattaforma di pace 
proposta da Rogers. Al primo posto, nel carnet del dirigente americano, la questione di Suez: 
un'eventuale riapertura potrebbe soddisfare anche Israele, che compenserebbe con un suc
cesso politico gli svantaggi strategici dell'operazione. Su questo, oltre che sulla svolta «mo
derata» della RAU, il segretario di stato americano conta di poter far leva per il successo 
del suo tentativo. 

I I precedente ideale di Rogers co
me segretario di stato è Foster 

Dulles. Il paragone naturalmente non 
riguarda tanto i poteri (perché Dulles 
fu a tratti il vero presidente degli 
Stati Uniti esautorando uno spento 
Eisenhower mentre Rogers deve guar
darsi già nel recinto del dipartimento 
di Stato dalla concorrenza di Kissin
ger, consigliere speciale di nome ma 
superministro di fatto} quanto l'ispi
razione politica. Entrambi segretari di 
Stato di presidenti repubblicani, con 
un identità personale in Nixon, allo
ra vicepresidente e oggi titolare della 
Casa Bianca, entrambi impegnati a 
raddrizzare l'immagine degli Stati Uni
ti nel mondo dopo una lunga gestione 
democratica. Che cosa sa opporre dun
que Rogers alla politica medio orienta
le di Dulles, che fu, nel 1953 l'ultimo 
segretario di stato a visitare queste 
capitali? 

Il Medio Oriente è una delle po
che aree riservate di Rogers, perché 
motivi fin troppo ovvii di discrezione 
inducono Kissinger a non occuparsene 
di prima mano. E sul Medio Oriente 
la politica di Rogers è stata effettiva
mente sempre attiva, se non altr da 
quando la stessa impalcatura del ne
goziato avviato fra Egitto e Israele 
trae origine da un piano che porta il 
suo nome. Se è vero però che il mo
dello di Rogers resta Dulles, gli obiet
tivi che persegue non si fermano ai 
tentativi dì pacificazione in cui si rias
sume il piano Rogers e a cui può esse
re ricondotta la missione recentissima 
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nella regione: la posta è la gara d'in
fluenza con I Urss e il conflitto arabo
israeliano un puro termine di riferi
mento, contingente o duraturo non 
importa. Una smentita di più alla ver
sione davvero semplicistica di un'Unio
ne Sovietica decisa a tener aperto il 
«Fronte» sul canale per ravvivare le 
speranze del suo espansionismo nel 
Medio Oriente e nel Mediterraneo. 

Gli exploits di Dulles nel Medio 
Oriente furono essenzialmente due: 
il patto di Baghdad e la dottrina Ei
senhower. Il patto di Baghdad doveva 
chiudere con il Medio Oriente la ca
tena di patti militari attorno al mon
do comunista, saldando la NATO e la 
SEATO attraverso i due pilastri della 
Turchia e del Pakistan. L'operazione 
ebbe un successo relativo perché solo 
l'Iraq, fra i paesi arabi, si lasciò con
vincere ad aderirvi e anche l'Iraq finl 
per ritirarsi dopo la rivoluzione repub
blicana, trasformando il patto in una 
innocua palestra di consultazioni fra 
tre paesi marginali al Medio Oriente 
come l'Iran, la Turchia e il Pakistan, 
con l'aggiunta di una Gran Bretagna 
sempre più lontana da Suez e con gli 
Stati Uniti alla ricerca di un ruolo in
termedio fra quello del « gendarme » 
e quella del partner a parte interna. 
Proprio la scarsa incidenza del patto 
di Bagdad, diventato nel 1959 la CEN
TO, ispirò alla fine del 1956 al gover
no americano, dopo la gaffe di Assuan, 
la scelta politica che è passata alla sto
ria con il nome di Eisenhower: la più 
completa e spregiudicata razionalizza-

zione dell'interventismo unilaterale de
gli Stati Uniti in una delle « aree gri
gie» del cosiddetto Terzo Mondo, già 
privilegiata di Francia e Gran Bre
tagna. 

La grande scoperta dell'amministra
zione repubblicana fu appunto di pre
sentare la candidatura degli Stati Uni
ti a riempire il « vuoto » lasciatosi 
dietro dal deperimento delle posizioni 
coloniali di Londra e Parigi, tanto più 
dopo la follia dell'aggressione concer
tata con Israele contro l'Egitto. Eisen
hower era corso ai ripari fin dal primo 
momento dell'attacco tripartito e ciò 
era b:istato a non permettere all'Urss 
di figurare come l'unico bastione con
tro il revanscìsmo coloniale. Le sem
plificazioni in cui Eden si sforzava di 
far rientrare il contrasto con Nasser 
non erano fatte per convincere gli 
Stati Uniti, ben al di là degli strumen
ti del colonialismo arcaico tipo canno
niere e compagnie universali ereditate 
dai Khedivè, ma Eisenhower nella fa. 
mosa dottrina saltava egualmente tut
ti i fattori intermedi individuando nel 
« comunismo internazionale » il nemi
co da battere. L'ironia della storia vor
rà che il solo a invocare la dottrina 
Eisenhower sarà il presidente del Li
bano Chamoun, attaccato da un oppo
sizione piuttosto eterogenea e sfumata, 
influenzata al più da una vaga parente
la con il nasserismo. 

Dieci anni dopo, caduta la quinta 
anglo-francese, gli Stati Uniti si tro
varono in prima linea dalla parte di 
Israele in occasione della terza guerra 



arabo israeliana. Non ci fu bisogno di 
aiuti militari diretti perché le armate 
di Dayan vinsero sul campo senza 
molte difficoltà, e gli Stati Uniti assur
sero di diritto al rango della grande 
potenza amica di cui Israele, come non 
si stanca di ripetere Ben Gurion, non 
può fare a meno per sostenere una po
litica « dinamica » nei confronti del 
nazionalismo arabo. Dal 1967 ad og
gi la diplomazia americana (Nixon lo 
capl fin dalle prime battute della cam· 
pagna elettorale, al punto da farsi 
sfuggire promesse « revisionistiche » 
un po' azzardate rispetto alla linea os
servata da Johnson) ha avuto come 
suo obiettivo specifico di attenuare 
questa identificazione sgradita se non 
altro perché rischia di restituire al
l'Urss la patente di solo «scudo i. de
gli arabi che nel 1956 Eisenhower riu
sd a scongiurare, e nello stesso tempo 
di non compromettere le relazioni pre-. 
ferenziali con Israele. Prima Sisco e 
poi Rogers si sono esposti in questo 
senso. Oggi Rogers arriva all' « eresia » 
procedurale di visitare - lui segreta
rio di stato - un paese con cui il go
verno degli Stati Uniti non intrattiene 
rapporti diplomatici. 

Un'interpretazione malevola vuole 
che Rogers abbia convinto Nixon di af · 
fidargli questa missione facendosi forte 
della sua posizione di segretario di 
Stato a mezzo servizio. Carta bianca 
almeno per il Medio Oriente. Un'in· 
terpretazione ancora più malevola insi
nua che il consenso di Nixon sarebbe 
stato inquinato dalla certezza che si 
tratta di una missione senza speranza. 
Ed in effetti è quanto meno delicato 
il punto di partenza di un ministro co
me Rogers, che ha presentato un pia
no e che non è stato in grado - dopo 
l'incondizionata adesione della parte 
virtualmente antagonista - di costrin
gere ad una stessa adesione la parte 
«amica». Ma Rogers conta sulla stan
chezza che prevale in Egitto, sul « par
tito americano», sui passi indietro che 
ha compiuto il governo del Cairo do-
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po la morte di Nasser riportando il 
conflitto con Israele alla sua dimensio
ne da stato a stato (il Sinai anziché la 
Palestina) e conta soprattutto sulla 
lunga campagna di logoramento con 
cui Hussein ha fiaccato forse in misu· 
ra irrimediabile la resistenza palestinese. 

Quando Rogers dice che m'.li come in 
questo momento le prospettive sono 
favorevoli a una soluzione pacifica 
pensa solo a quella soluzione che in· 
titolandosi al suo piano o comunque 
realizzandosi sotto l'alta egida degli 
Stati Uniti dovrà riportare il Medio 
Oriente all'ora della domina Eisenho
wer. Non sono gli Stati Uniti che pos
sono ottenere da Israele un ammorbi
dimento? Che cosa può offrire Mo
sca ai suoi alleati arabi se non delle 
armi inservibili, perché in caso di con
flitto, che nessuno vuole, Israele è 
destinato per definizione a vincere 
sempre? Se gli Stati Uniti possono 
permettersi di promettere piani di ri· 
costruzione una voltà chiusa la paren
tesi della guerra a un paese come il 
Vietnam del nord, quella stessa pro· 
messa suona certo meno remota per 
paesi come l'Egitto o la Giordania o 
il Libano. Davanti alla necessità, il 
governo americano potrà essere anche 
più ragionevole di quanto non si cre
da e cercherà di accontentare in qual
che modo anche il nazionalismo pale
stinese. Tutto purché sia disinnescata 
la minaccia della rivoluzione tenuta 
accesa dai fedayin e purché intanto, 
con o senza rivoluzione, l'Urss sia 
ridimensionata in tutto lo scacchiere. 

Al primo posto nell'agenda dei la
vori di Rogers si trova la questione 
di Suez. Il canale è la frontiera « na
turale » per eccellenza, soprattutto per
ché rinforzata alle spalle dalla « linea 
Bar Lev », e Israele per coerenza do
vrebbe essere contrario a qualsiasi idea 
di ritiro; ma i vantaggi che lo stato 
ebraico potrebbe ricavare da un ac
cordo parziale su Suez (fine della bel
ligeranza, soddisfazione dell'Egitto su 
un punto secondario ma economica 

Il segretario 
dr Stato americano 
Wil/;am Rogers 

mente vitale cosl da smorzare le vel
leità di rivincita di chi ritiene di non 
aver nulla da perdere, prova di buona 
volontà verso gli Stati Uniti, ecc.) so
no superiori agli svantaggi strategici. 

A conferma dell'interesse di Rogers 
di arricchire il suo carnet con un suc
cesso di prestigio, si deve ricordare che 
egli ha superato le obiezioni di quelle 
potenze europee (Francia in testa), e 
più in generale della NATO, che ve
dono nella chiusura del canale di Suez 
la situazione ottimale (petrolio a par
te) per trasformare il Mediterraneo in 
una trappola a senso unico per la flotta 
russa. 

Alla fine del tunnel della sua scon
fitta militare e della sua impotenza po
litica l'Egitto incontra Rogers. Gli svi
luppi di questa missione diranno se 
per gli Stati Uniti è un atout o un 
handicap il fatto di esordire come pro
tettori esclusivi di Israele. Rogers ha 
messo in luce più volte il pericolo che 
la tensione nel Medio Oriente degene
ri in una guerra di proporzioni cata
strofiche, coinvolgendo le superpoten
ze: aveva in mente evidentemente la 
ipotesi di un irrigidimento di Israele 
e di un conseguente gesto disperato da 
parte degli Stati Arabi. Gli screzi che 
si ammettono in Israele a proposito 
dei rapporti con gli Stati Uniti sono 
probabilmente qualcosa di più di una 
incomprensione. Israele ha però dal
la sua il vantaggio di legarsi gli Stati 
Uniti manipolando a volontà il « pe· 
ricolo russo ». Non si può escludere 
allora che il successo della missione 
Rogers passi per utt'associazione del
l'URSS all'opera di pace, rinunciando 
al programma massimo di una soluzio
ne « contro » l'URSS. Ma questo ri
svolto potrebbe non rientrare nel 
« mandato» che Nixon (o Kissinger?) 
ha concesso al segretario di stato: non 
per niente gli Stati Uniti si sono già 
adoperati perché ai mediatori del 
l'ONU succedesse un mediatore 
americano. 
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il pc romeno 
50 anni dopo 

Un decollo 
senza 
dipendenze 
I tr.lguardi economici raggiunti in 

un venticinquennio di regime socia
li~ta sono il motivo conduttore delle 
celebrazioni del partito comunista ro
meno, nato cinquant'anni fa sull'onda 
delle ripercussioni europee della rivo
luzione russa, come tras.formazione 
del partito socialista. Il partito fa un 
bilancio <lclla sua politica: nel 1970 
la produzione industriale era 17 v.olte 
superiore a quella del 1938, la pro
duzione agricola negli ultimi cinque 
anni è aumentata di un quarto rispetto 
al quinquennio precedente, i1 salario 
reale ·è quasi tre volte superiore a 
quello del 1950, il reddito nazionale 
è qua~i cinque volte quello del 1938. 
I! punto centrale, ed il motivo di 
maggior merito, è quello di aver assi
curato il decollo industriale del paese, 
fino alla seconda guerra mondiale an
corato ad un 'economia essenzialmen
te rurale, senza compromettere l'agri
coltura, come è avvenuto invece in 
altri paesi socialisti: nel 1970 la pro
Juzione agricola è stata il doppio di 
quella del 1938 (l'anno agricolo più 
favorevole della Romania prebellica) 
e. nd prossimo quinquennio, dovreb
be ttumentare del 28-31 % rispetto 
.ill;i media degli ultimi due anni. Ri
sulta ti resi possibili dalla profonda 
riforma agraria che ha dato il 60% 
della superficie agricola e il 75% di 
quel?a coltivabile a 4.600 cooperative 
agrarie, riserv.mdo il resto a grandi 
i;nità agricole di proprietà statale; su 
que~ca hase il governo ha potuto av
viare un processo di accelerata mecca
nizzazione : nel 1969 i trattori erano 
più di 100 mila (uno ogni 107 et
cari), le seminatrici meccaniche 55 
mila ecc , tutti di produ:done romena. 

Lo :.forzo per l'agricoltura e stato 
nocevolc, anche se necessariamente 
inferiore rispetto alle maggiori esi
genze di un nascente sviluppo indu
striale: nel 1969 lo Stato ha riser
v.iro all'agricoltura il 12,3% del to
mie degli investimenti. La decisione 
di destinare la maggior parte dello 
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sforzo economico all'industria è fo11Se 
hi radice più profonda dell'attuale po
litica estera romena, contrassegnata 
dall'apertura verso l'occidente e dal
l'autonomia, all'interno del blocco dei 
paesi socialisti, dall'influenza sovietica. 

All'origine c'è il piano di divisione 
de! lavoro all'interno del Comecon, 
caldeggiato dai sovietici, in cui alla 
Romania spettava soltanto la funzio 
ne di grande serbatoio agricolo e di 
fornitrice di materie prime, in parti
colare di petrolio e gas naturale. A 
Bucarest fu compiuta la scelta oppo
sta, e la cura nell'insabbiare i tenta· 
tivi di giungere all'integrazione econo
mica dei paesi del Comecon sulla base 
della divisione del lavoro è forse la 
costante più salda della diplomazia 
romena. Particolare rilievo, in questo 
quadro, assume appunto l'impulso 
dato allo sviluppo dell'industria pe
trolchimica: nel piano quinquennale 
1966-70 sono stati assegnati a questa 
industria metà degli investimenti de
stinati al settore chimico, cioé un de
cimo del totale degli investimenti in
dustriali. In questo periodo il peso 
della petrolchimica romena sul totale 
della produzione dell'industria chimi
ca è crseciuto dal 21 % del 1965 al 
36% del 1970. 

Lo sviluppo dell'industria petrol
chimica è un po' il punto di riferi
mento e insieme la punta avanzata 
dello sviluppo industriale romeno, sia 
per i grossi investimenti in capitali e 
in tecnologia che essa esige, sia per 
le garanzie di modernità dello svilup
po industriale. E' un discorso però 
ancora proiettato nel futuro, anche 
se la linea del massimo sforzo per i 
massimi risultati economici sta dan
do i suoi frutti. Proprio questa linea 
riavvicina sul piano teorico-politico la 
Romania agli altri paesi dell'Europa 
orientale, Urss compresa, e ne dimo
stra la comune visione della via al 
socialismo. Come Breznev all'ultimo 
congresso del Pcus, la linea di Ceau
sescu ha come obiettivo egemonico 
il progresso economico, inteso nella 
sua componente del1a .massimizzazio
ne della produzione industriale. In un 
recente documento del comitato cen
trale del partito comunista romeno, 
si affermava esplicitamente che « l'ob
biettivo fondamentale che sta dinanzi 
l)l partito e all'intero popolo romeno 
è lo sviluppo sempre più potente 
della base tecnico-materiale della so
cietà ». Non è tuttavia la società con 
sumistica prefigurata da Breznev e vi 
cina alla realizzazione nella Germania 
orientale. E' piuttosto la scelta di 
uscire dall 'arretratezza secondo il mo 

dello sperimentato da Stalin nell'Unio
ne sovietica. 

Per il momento, tuttavia, queste 
scelte non vengono pagate sul piano 
interno in termini di tensioni politi
che e sociali. Ad una contrastata po
litica internazionale di autonomia, fa 
riscontro una notevole tranquillità 
nella società romena, assicurata dagli 
effetti dello sviluppo economico e dal 
forte sentimento nazionale esistente 
nella popolazione con cui il partito ha 
saputo identificarsi. La crisi della so
cietà recoslovacca e le convulsioni di 
quella polacca sono lontane, ma non 
per questo inimmaginabili, visto che 
l'evoluzione della società romena sem
bra seguire senza 5ostanziali modifiche 
:J modello degli altri paesi dell'Euro
pa orientale. Si tratta di vedere se 
Ceausescu di cui oggi nessuno di
scute la salda presa sul partito, sarà 
in grado di dimostrare flessibilità di 
fronte a nuove esigenze e a nuove 
richieste e di evitare di infilarsi in 
quel vicolo cieco, economico e poli
tico, in cui si trovano oggi altri paesi 
dell'Europa orientale, stretti fra la 
spinta ai consumi, la difficoltà di im
pedire che si inceppi lo sviluppo eco
nomico, s?esso poco differenziato e 
<l 'altro canto privato dell'apporto 
estero, e le nuove crescenti esigenze 
politiche. 
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egztto 11 male oscuro 
del 
dopoNasser 

t• ottobre 1970 - 2 maggio 1971. 
Sono trascorsi appena sei mesi 

dal giorno in cui la salma di Nasser 
veniva trasportata lungo le vie urlan
ti del Cairo dall'ondata di furia dolo
rosa, quasi disumana, che ha in.va.so 
l'Egitto: il presidente egiziano Saadat 
destituisce dalla vice presidenza della 
repubblica Ali Sabri, il « meraat El 
Thawra », lo « specchio della rivolu
zione», come era chiamato dai suoi 
collaboratori quando era alla presiden
za dell'Unione Socialista Araba. Il ca
pofila dell'ala dura del nasserismo, la 
più legaca al sottile filo socialista che, 
pur nascosto e a volte spezzato da am
biguità, si è sempre riallacciato accom
pagnando la ricostruzione nasseriana 
dell'Egitto, viene allontanato, mentre 
il volto sorridente del Segretario di 
Stato americano, Rogers, si affaccia al 
portello dell'aereo che dall'Arabia Sau
dita lo sbarca ad Amman, tra le brac
cia solidalì di Hussein. Ancora po
chi '"orni, e l'uomo di Numn sarà 
al Cairo, altra tappa del viaggio che il 
Segretano di Stato sta compiendo nel
le vesti di unico, potente interlocuto
re-protettore, ne!Ja esplosiva realtà ara
bo-israeliana. 

Alla morte del rais, gli uomini del 
partito, dell'Unione, percorrono inces
santemence il paese per cercare di 
riempire almeno in parte il vuoto che 
la morce di Nasser ha scavato nel cor
po dell'Egitto. Le due realtà più nas
seriane del paese, il popolo dei conta
dini poveri al quale il leader era lega
to da una intesa ininterrotta e il par
tito voluto dal Rais come contraltare 
alla montante marea del potere tecno
cratico che la « rivoluzione » del '52 
a.eva creato, si cercano, per riallac
ciare le fila del « dialogo » tra vertice 
e base che la morte di Nasser ha inter
rotto. Da una parte si chiede di ritro
vare fiducia, dall'altra si cerca di tra
sformare « l'energia negativa della tri
stezza » in « energia positiva dell'azio
ne », come si esprime il 5 ottobre il 
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di Italo Toni 

Comitato esecutivo del partito. « Che 
cosa accadrà della riforma agraria? » 
è il preoccupato interrogativo del con
tadino. La risposta viene, rassicurante. 
Ma sono trascorsi sei mesi. Dalla 
preoccupata domand~ contadina sul
l'avvenire della riforma agraria alla 
evidente correlazione - non soltanto 
cronologica - tra la « partenza » di 
Sabri e l'arrivo di Rogers, il corpo po
litico dell'Egitto mostra crepe sem
pre più profonde. 

La ripresa del contatto con le mas
se contadine aveva dato agli uomini 
del partito la certezza serena di aver 
ritrovato l'anima popolare del leader 
scomparso. Il senso di triste impoten
za succeduto alla sua improvvisa scom
parsa si era presto dissolto in una sen
sazione di cauto ottimismo. Ritrovato 
il contatto con le folle, il partito può 
sperare di giocare con maggiore tran
quillità il ruolo di legittimo erede del 
potere. L'ala destra del nasserismo, 
rappresentata da Zakaria Mohieddine, 
l'uomo che all'indomani della sconfitta 
ha raccolto attorno alla sua carriera di 
prima ministro le resistenze tecnocra
tiche alle angolose aspirazione sociali
stiche della sinistra, sembra ormai me
no pericolosa. L'Unione Socialista Ara
ba poteva assumere quella investitura 
che aveva ricevuto da Nasser nel cele
bre discorso del 30 marzo '68: «Dopo 
il ritorno dell'esercito nelle caserme, 

Ali Sab1·i 

nel paese si è creato un vuoto di po
tere che solo il partito può riempire ... 
In questa nuova fase della rivoluzione 
egiziana, le forze popol!lri dovranno 
prendere coscienza ddlloro ruolo diri
gente ... ». E questa- legittimazione ve
niva consolidata dalla posizione rag
giunta da Ali Sabri, proprio negli ulti
mi mesi di vita del presidente Nasser. 
Sabri gli è vicino, a Mosca, nel luglio, 
è incaricato della coordinazione tra gli 
esperti militari sovietici e gli ufficiali 
egiziani. Ha contatti nell'esercito. Può 
pretendere quindi di pensare che Nas
ser abbia voluto farne il suo « delfi
no », scrive Le Nouvel Observateur 
all'indomani della morte del Rais. 

Le cose non vanno però cosl liscie. 
Il « partito americano », sempre pre
sente sia pure in maniera non evidente 
nella realtà politica della RAU, co
mincia subito anch'esso, alla morte di 
Nasser, a scoprire il suo volto e le sue 
carte. Si apre il braccio di ferro. Il 
primo avviso è una schermaglia. Al 
Ahram pubblica un lungo colloquio
intervista tra il primo ministro Mah
mud Fawzi e il direttore del giornale, 
Hassanein Heykal. A sei settimane dal
la scomparsa del grande leader e in 
un momento particolarmente caldo del
la crisi arabo-israeliana (fumano anco
ra le rovin?! di Amman do':'e i palesti
nesi avevano resistit!' col coraggio del
la disperazione all'assalto dell'esercito 
di Hussein) il premier egiziano, questo 
specialista in affari internazionali, con
cede un'intervista centrata esclusiva
mente su problemi di carattere inter
no. ~Occorre fare molti sforzi all'in
terno dei nostri confini prima che 
all'esterno le cose volgano a nostro fa. 
vore. Ho passato tutta la mia vita a 
ripeterlo: l'esterno riflette l'interno », 
afferma Fawzi. Che cosa vuol auspi
care questo ritorno della politica egi
ziana all'interno dei propri confini, se 
non scrollarsi di dosso l'impegnativa 
eredità dell'arabismo nasseriano? 

Da questo momento l'Egitto sembra 
-+ 
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scivolare su un piano inclinato. Quelle 
che per Nasser erano manovre tattiche 
per oppone alla sconfitta militare una 
vittoria politica e diplomatica, per 
Saadat paiono essere piuttosto finali
tà (già dal luglio '67 il Rais aveva 
prudentemente tentato di scoprire le 
carte dell'avversario, quando afferma
va: « Abbiamo davanti a noi soltanto 
una via: proseguire la lotta, perché 
non cederemo mai. Questa lotta assu
merà parecchie forme: essa può esse
re politica e noi non escluderemo i 
contatti e i colloqui politici. Per esem
pio, Mahmud Fawzi, incaricato degli 
affari esteri, ha avuto a New York 
due colloqui con il segretario di stato 
Dean Rusk, e ciò con il mio personale 
consenso ... ». Ma il colloquio con Rusk 
non sarebbe mai stato pagato al prezzo 
con il quale Saadat sembra stia pa
gando la relativa benevolenza e i buo
ni uffici di Rogers: l'allontanamento 
di Sabri, il relativo contenimento del
l'area di influenza politica dell'Unio
ne Socialista Araba, ecc.). 

Anche sul piano interno Fawzi, con 
la sua decisione di rinchiudere I 'Egitto 
dentro le sue frontiere, apre la strada 
agli uomini di rottura, quelli che ten
tano di preparare un ritorno alle am
biguità nazional-tecnocratiche dei pri
mi anni della rivoluzione. Ed è Heykal 
che s'incarica, attraverso le colonne 
del suo giornale, di chiarire, senza es
sere impedito dalle briglie dell'ufficia
lità, le nuove linee d'azione del gruppo. 
Il 5 marzo il direttore di Al Ahram 
mette in guardia contro l'estremismo 
che potrebbe « gettare definitivamente 
l'America (sono queste le esatte pa
role di Heykal) nel campo israeliano», 
mentre per l•Egitto il problema non è 
quello di provocare gli Stati Uniti ma 
di fare pressioni su Washington al fi. 
ne dt ottenerne la neutralità. La sorti
ta dell'ex confidente di Nasser provo
ca una prima reazione del partito. E' 
Ibrahim Saad El Dine, collaboratore 
della rivista Al Talia (l'Avanguardia) 
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<liretta dal marxista Lofti el Koli, che 
dalle colonne dell'organo del partito, 
Al Gumhuria, risponde ad Heykal chie
dendogli se per caso non pensi che 
per ottenere la neutralità americana 
non saranno necessarie altre concessio
ni da parte araba. La settimana se
guente un'altra botta e risposta. Hey
kal analizza la potenza militare israe
liana e sottolinea i rischi enormi cui 
andrebbe incontro l'Egitto in caso di 
una nuova guerra. Risponde un mem
bro del segretariato generale dell'unio
ne socialista araba, Abdel Hadi Nassef, 
sempre dalle colo1U1e di Al Gumhuria· 
« Non ricordo che ci sia stato in tutto 
quello che Heykal ha scritto finora, 
un articolo che, come questo, abbia 
soUevato tante proteste da parte delle 
masse popolari» scrive Nassef. E' poi 
la volta del giornale Al Akhbar che in 
un editoriale accusa Heykal di disfat
tismo. Passa ancora una settimana ed 
Heykal scrive un terzo editoriale sullo 
stesso soggetto. Questa volta è un re
dattore dello stesso Al Ahram, Moha
med Sid Ahmed, a replicare scrivendo 
che il conflitto arabo-israeliano è non 
soltanto nazionale ma sociale, e che 
l'Egitto rifiuta di scegliere fra la per
dita di suoi territori e l'abbandono 
della rivoluzione. 

Di fronte al continuo scopr1rs1 m 
senso aggressivo attraverso Heykal, del 
Partito Tecnocratico, l'Uniope Socia
lista Araba si mobilita. Durante l'ulti
ma settimana di rrarzo si sviluppa una 
campagna di riunioni pubbliche, da 
un capo all'altro del paese. La frattu
ra tra le due ali dell'ambiguità nasse
riana esce ormai con evidenza dal 
sottobosco politico in cui l'aveva co
stretta la prestigiosa ed abile presenza 
di Nasser. Il partito decide di convo
care i direttori e redattori dei quoti
diani e dei periodici del Cairo. Il 24 
marzo la riunione ha luogo, sotto la 
presidenza di Giaeddine Daud, uno 
degli otto membri del Comitato Ese
cutivo del partito. Heykal è assente. 

Zakaria 
Mohieddine 

Il giorno seguente, su Al Gumhuria, 
è lo stesso Giaeddine Daud che scrive: 
« Non esistono in Egitto i falchi e le 
colombe. Esiste soltanto una minoran
za frastornata, coscientemente o inco
scjentemente, dal miraggio delle sue 
speranze negli Stati Uniti. Potremmo 
ottenere un cambiamento della politi
ca americana nei nostri confronti solo 
pagandolo al caro prezzo di una rinun
cia alla forma attuale del nostro regi
me politico e di un ritorno alla so
cietà delle classi, dove riapparirà lo 
sfruttamento dell'operaio e del conta
dino da parte di una minoranza ». La 
altalena di attacchi e contrattacchi sem
bra debba prolungarsi all'infinito, fino 
al colpo di scena della destituzione di 
Sabri. 

Questi i dati, la cronaca: forse la 
storia. Eppure, tutto questo suona 
troppo «evidente», troppo in bianco 
e nero, in una situazione in cui, da 
sempre, i « gesti » sono stati abbastan
za polivalenti. Collegare il « silura
mento » di Sabri ad una netta svolta 
in senso filoamericano della leadership 
cairota può essere avventato, se non 
improbabile. Non si può dimenticare 
che da qualche tempo Saadat-gode del
l'appoggio dei sovietici, i quali avreb
bero potuto immolare all'altare delle 
trattative di pace, del « gesto amiche
vole» verso Rogers, un uomo troppo 
compromesso. Comunque la scompar
sa di Sabri segna senza dubbio un pun
to all'attivo della partita che sul piano 
interno stanno conducendo Hassaneyn 
Heykal e il gruppo dei tecnocrati. Re
sta da vedere chi sarà a muovere la 
pedina decisiva. 

I. T. • 



opposizione usa Medaglie 
al 
rogo 
d i Massimo Teodori 

Le manifestazioni contro la guerra svoltasi in America in queste settimane sono culminate con 
la << marci~))' a Washington, di mezzo milione di dimostranti: ai pacifisti, antimilitaristi, « radi
cals ))' « l1berals ))' rappresentanti dei movimenti di liberazione e per i diritti civili o delle 
«.vecchi~ sln istr~ ),, si mescolavano per la prima volta comuni cittadini o rappresentanti dei 
sindacati. !I movu~ento contro la guerra, lungi dall'essere sopito, è oggi più aggressivo e for
te che mai. « Se 11 governo non bloccherà la guerra, il popolo bloccherà il governo )>, è la 
nuova parola d'ordine dei radicali del terzo tempo. 

N on sono stati pochi i commenta
tori di vicende americane che nel-

1 ultimo periodo hanno affermato che 
il movimento di opposizione alla guer
ra ( anli-war movement) e più in ge
nerale al regime americano ( Move
menl) si è andato dissolvendo sotto 
il pe-;o della propria inconsistenza 
politica e dei rinnovati attacchi del
l'amministrazione Nixon Né deve 
meravigl iare che un Movement come 
quello americano, socialmente e cul
tura] mente variegato, organizzativa
mente labile e politicamente anoma
lo, potesse dare questa impressione 
a chi è abituato a soffermarsi sopra
tutto sulla parte emergente dell'ice
berg senza seguirne i complicati pro
cessi di aggregazione e maturazione 
ed i movimenti sotterranei. Certo po
teva sembrare fino a ieri che la « mi
noranza vociferante ,. fosse stata emar
ginata, che i gruppi più militanti fos
sero stroncni , che l'ondata contro la 
guerra ed i! serviz:o militare si fosse 
spenta grazi: a qualche abile mossa 
come quella di privilegiare gli stu
denti nel servizio di leva; ma le ma
nifestazioni dell'ultima decade di apri
le e quelle ancora in corso nella pri
ma settimana di maggio stanno a di
mostrare il contrario: la vitalità del 
pacifismo e la aggressività dell'anti
militarismo negli USA finiscono alla 
lunga per influenzare la stessa scena 
n~ionale determinando modificazioni 
anche di quella « grande politica » che 
talvolta era potuta sembrare scorrere 
su un piano completamente indipen-

ASTROLABIO - 9 maggio 1971 

dente dall'azione delle minoranze e 
senza che tra i due livelli si verificasse 
alcun interscambio o alcuna ripercus
sione diretta o indiretta di causa ed 
effetto. 

La apparente esplosione di queste 
ultime settimane ha segnato invece a 
tal punto un campanello di allarme 
che perfino un attento osservatore di 
parte moderata come Ugo Stille sul 
Corriere della Sera ha dovuto scri
vere che le manifestazioni sono espres
sione « della maggioranza silenziosa 
su cui in passato Nixon aveva fatto 
affidamento per difendere la sua po
litica contro le critiche del Congresso, 
della stampa e dei campus universi
tari, che esprime apertamente il suo 
malessere e domanda al presidente di 
porre fine al più presto alla guerra ~. 
Ma l'autentica spiegazione delle ma
nifestazioni delle ultime tre settimane 
sta nel fatto che ci si trova di fronte 
al punto di arrivo di tutto un som
movimento di cui si aveva sentore 
da tempo, essendo vero che la massa 
dei partecipanti si è dilatata ma pro
prio a partire da quella stessa che 
per anni ha protestato in vari modi 
(vedi i dati sulla composizione della 
marcia di Washington in cui oltre i 
due terzi sono persone che avevano 
già precedentemente manifestato): 
quindi solo gli interessati o i super
ficiali possono aver scambiato i pe 
riodi tra le grandi manifestazioni come 
periodi di apatia o di fine delle oppo
sizioni. A ben guardare alle vicende 
degli ultimi mesi, alcuni sintomi sono 

già di per sé rivelatori. V'è statu 
l'episodio della incriminazione dei pa
dri Philip e Daniel Berrigan grotte
scamente accusati di aver progettato 
il rapimento di Henry Kissinger e di 
voler far saltare le tubazioni di ri
scaldamento del Pentagono: non era 
difficile intravedere in quella mossa 
dell'FBI hoveriana un tentativo, in
vero maldestro, di squalificare alcuni 
dei portavoce. più rappresentativi del 
pacifismo americano assai pericolosi 
in quanto capaci di mobilitare effkaci 
movimenti non violenti-aggressivi di
stanti e distinti sia dalle solitudini 
delle individuali testimonianze paci
fate che dalle esaltate e marginali at
tività terroristiche di gruppi come i 
wheaterpeople. 

Poi, al fallimento psicologico oltre 
che militare dell'operazione Laos ave
va contribuito non poco l'atmosfera 
di generale opposizione interna, della 
stamp1, di una parte del congresso e 
di numerosi gruppi della più svariata 
estrazione. L'affare Calley ha rappre
sentato una ulteriore perdita di cre
dibilità dell'amministrazione ed un 
nodo difficile da sciogliere nell'ormai 
continuo confronto tra classe dirigen
te e opinione pubblica tanto più in
tricato e difficile in quanto si è veri
ficato il non strano allineamento su
gli stessi punti di partenza critici (e 
non di arrivo) sia della destra che 
della sinistra, entrambi tesi a met
tere in evidenza la connessione tra 
responsabilità individuali e responsa 
bilità collettive. Infine sull'onda del 

-+ 
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l'affare Calley sono commc1au non 
solo a venire alla luce ma a diven
tare di pubblico dominio e argomenti 
di aperta discussione tutti i problemi 
connessi con il deterioramento della 
situazione dei militari in Vietnam, 
l'uso continuo e diffuso della droga, 
il normale regolamento dei conti tra 
individui e corpi dell'esercito ameri
cano, lo stretto rapporto tra violenza 
esercitata sulle vittime tramite massa
cri, crudeltà e stupri e la violenza 
che si è impossessata degli stessi ese
cutori-soldati nei comportamenti reci
proci in Vietnam e nell'atteggiamento 
verso la società americana. 

Le dimostrazioni · di questi giorni 
sono state quindi non inaspettate né 
casuali. Come sempre in passato, nel
l'ultimo quinquennio di azione poli
tica della sinistra, i momenti di ten
sione collettiva intorno a manifesta
zioni nazionali e centrali sono al tem
po stesso espressione tangibile di pro
cessi più complessi che maturano e si 
evolvono con il tempo e momenti di 
coagulo, riformulazione di posizioni e 
schieramenti, tappe visibili e macro
scopiche nel processo di sviluppo ar
ticolato dell'opposizione. In questa 
chiave possiamo leggere le vicende di 
questi anni, le crisi nazionali, possia
mo interpretare l'ampiezza del Move
ment e le sue componenti. Proprio 
quattro anni or sono Martin Luthet 
King proclamò la sua famosa « dichia
razione di indipendenza dalla guerra 
in Vietnam » parlando alla prima 
grande marcia pacifista di New York, 
quando da ogni parte veniva eserci
tata pressione sul pastore per circo
scriverlo nel ruolo di leader dei di
ritti civili non coinvolto nel movi
mento contro la guerra, che allora 
non era certo rispettabile come in 
gran parte lo è oggi. Quella conver
genza tra diverse componenti del mo
vimento nero e dcl movimento con
tro la guerra (a New York parlarono 
King, Carmichael e Spock) fu signi
ficativa del nuovo corso di massa che 
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doveva di lì a qualche mese, in no
vembre, dar vita all'ormai celebre 
« assedio del Pentagono », altra tap
pa di crescita della sinistra e di amal
gama dei diversi filoni di protesta. 

L'anno delle elezioni, il 1968, è 
stato quello della battaglia di Chi
cago di fronte alla convenzione demo
cratica che doveva segnare la scon
fitta delle posizioni liberal ( Eugene 
McCarthy) nella politica tradizionale 
e la conferma della leadership radical 
(Toro Hayden, Rennie Davis, Dave 
Dellinger) senza equivoci nel movi
mento contro la guerra. Le « morato
rie» dell'ottobre e novembre 1969 
furono un nuovo tentativo dei gruppi 
moderati di riprendere l'iniziativa po
litica contro la guerra ( Sam Brown) 
decisamente in mano alla sinistra cx
tra .. parlamentare con lo sforzo di ade
guarsi ai temi ed allo stile militante 
imposto da lunghi anni di lavoro po
litico al di fuori dei due tradizionali 
partiti: a Washington confluirono in 
due riprese e con diversi toni qual
che centinaio di migliaia di persone 
superando in quantità tutte le prove 
precedenti. Infine, a maggio 1970, 
nell'ellisse di fronte alla Casa Bianca, 
si ritrovarono ancora una volta con 
una mobilitazione effettuata nel giro 
cli pochi giorni, quasi centomila gio
vani, espressione attonita e significa
tiva della protesta per l'invasione 
della Cambogia e per l'uccisione di 
quattro studenti all'università di Kent. 
Ognuna di queste occasioni, ricorrenti 
con puntualità statistica, è sembrata 
ogni volta cogliere di sorpresa quel
l'opinione pubblica e quegli osserva
tori che sottovalutano la dinamica del 
processo di opposizione di cui fini
scono per cogliere puntualmente sol
tanto le espressioni finali, cioé pro
prio quelle manifestazioni che rappre
sentano soltanto i punti di arrivo e 
le apparizioni in super.fìce di qualcosa 
che si muove più corposamente al di 
sotto delle acque più o meno tran
quille della «grande scena». Di più, 

USA: 
la polizia 
interviene contro 
dimostrami f'adicali 

v'è stata la costante sottovalutazione 
di due elementi che oggi invece si 
può a ragione valutare come deter
minanti e tutt'altro che effimeri: la 
perdurante e crescente presa delle mi
noranze radicali - e qui non ci rife
riamo ai gruppuscoli più noti e pseu
do-guerriglieri - e il rapporto dia
lettico tra questi e ampi strati del
l'opinione pubblica liberal progressi
vamente conquistata se non ai modi 
militanti certamente ad alcune campa
gne anti-regime. Perciò se il 24 aprile 
si son ritrovati a Washington all'in
circa mezzo milione di dimostranti 
nella più grande riunione di tutta la 
recente storia americana, questo è 
l'effetto mediato ma non secondario 
del lungo lavorio che affonda le ra
dici lontano nel tempo e che ha la 
maggiore base di partenza al di fuori 
della Politica dei due partiti tradizio
nali e degli altri canali istituzionali. 
E' vero che il tono complessivo della 
grande manifestazione ( peace now -
pace subito) è apparso più moderato 
delle precedenti, ma è altrettanto di
mostrabile che i suoi contenuti hanno 
in parte assorbito rivendicazioni radi
cali, che le forze che l'hanno animata 
sono state ampiamente composite, 
che nelle azioni effettuate prima e 
dopo la protesta centrale si è pale
sato tutto un arco di posizioni, che 
infine il contesto generale di queste 
settimane di dissenso e di opposizione 
merita una valutazione nei dettagli 
più comprensiva di qualsiasi schema
tizzazione. 

Il mezzo milione o quasi di citta
dini accorsi a Washington il 24 aprile 
rispondevano ad un appello lanciato 
congiuntamente da due comitati di 
coordinamento: il National Peace Ac
tion Coaliti.on più moderato ed il 
People Coalition for Peace and fu
!.lice, più radicale. Del primo facevano 
parte elementi liberal dei due partiti, 
una varietà di gruppi. civici, religiosi 
~ sindacalisti nonché in posizione pre
dominante i troskisti del Socialist 



Wlorker's Party e della Young So
cialist Alliance con aocodati i comu
nisti, ben lieti di potere ancora una 

· volta partecipare ad una « strategia 
coalizionista » in dialogo con gli ele
menti moderati; la seconda coalizione 
è stata invece animata dai tradizionali 
gruppi non settari di nuova sinistra, 
studentesca e non, con al centro per
sonaggi ormai noti del Movement 
quali Rennie Davis e Dave Dellinger, 
«cospiratori» di Chicago. L'accordo 
tra i due nuclei coordinatori era ed 
è rimasto quello di mantenere la 
grande manifestazione il più ampia 
possibile lasciando nel contempo a 
latere e nelle settimane successive la 
possibilità di dar vita ad azioni più 
radicali di disruption (inceppamento) 
del sistema, e non di confrontation 
(scontro) come in genere a torto si 
suole esemplificare. Vale perciò la 
pena di ricordare la sequenza degli 
avvenimenti. 

Il 21 aprile te strade della capitale 
sono invase da gruppi di « teatro guer
riglia » che mimano efficacemente 
episodi di violenza nello stesso modo 
in cui sono commessi in Vietnam 
dalle truppe americane; il giorno suc
cessivo alcune migliaia di veterani -
che hanno avuto un ruolo centrale e 
il più significativo politicamente in 
tutta la serie di dimostrazioni - si 
accampano per dormire di fronte al 
Campidoglio e l'indomani mattina le 
autorità governative non ce la fanno 
a rendere operativo l'ordine di sgom
bero contro coloro che si presentano 
con i segni simbolici (medaglie) e 
concreti (invalidità) del « dovere 
compiuto » in nome del quale oggi 
protestano. Il 23 aprile oltre cinque
cento veterani si strappano le meda
glie e le gettano sui gradini del Cam
pidoglio « come simboli di vergogna 
e di disumanità» mentre gridano slo
gan antimilitaristi: nel frattempo Wl 

lcro rappresentante, John Kerry, uffi
ciale della marina e tre volte deco
rato, depone pubblicamente di fronte 
al comitato senatoriale per le attività 
internazionali: « la nostra ultima mis
sione è di "cercare e distruggere" le 
ultime vestigia di questa guerra bar
barica... Dobbiamo stabilire una data 
di completo ritiro e questa deve es
sere al più presto possibile; non c'è 
nulla che sia accaduto in Vietnam che 
abbia. giustificato la perdita di un solo 
amencano ». 

Alla marcia del 24 ci son tutti: se
condo un sondaggio del Washington 
Post il 95% dei partecipanti son 
bianchi, 84% hanno meno di trenta 
anni, oltre il 50% son studenti uni
versitari e medi, e due terzi sono i 
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"recidivi", cioé le persone che hanno 
partecipato alle precedenti dimostra
zioni di Washington del 1967, 1969 
e 1970. Nel corpo della marcia, oltre 
ai veterani, appaiono per la prima 
volta in forza i sindacalisti ( teamsters, 
camionisti e clothing, abbigliamento), 
i businnes /or peace, gli insegnanti: 
parlano oltre a Coretta King nume
rosi parlamentari che hanno aderito 
in numero di circa quaranta in con
fronto ai soli due del moratorium 
1969. All'indomani della grande mar
cia cominciano le azioni più dure, 
quelle coordinate dal People's Coali
tion /or Peace and Justice e dalla 
Student and Y outh Conference /or a 
People's Peace: nel secondo tempo 
sono in programma e vengono effet
tuati episodi di disobbedienza civile, 
dall'ostruzione dell'ufficio di leva al 
bloocaggio del dipartimento di Giu
stizia, dal "tappeto di corpi" davanti 
all'ufficio delle tasse al "pentimento" 
collettivo che vede impegnati religiosi 
e chiese di ogni tipo. In questo caso 
siamo nella tipica tradizione della 
azione diretta verso quelle istituzioni 
che sono parte del meccanismo bel
lico: gli arresti di questa cosidetta 
"seconda settimana" raggiungono com
plessivamente un migliaio senza mai 
ricorrere ad episodi di violenza o di 
scontro gratuito con le forze dell'or
dine. Infine prende corpo la terza set
timana, ancora in corso di svolgi
mento mentre scriviamo, con in pro
getto la paralisi dell'intera Washing
ton attraverso dei giganteschi sit-ins 
di massa (.gruppi di qualche migliaio 
di persone per ogni nodo stradale) 
nelle principali vie e nei ponti di ac
cesso aJla capitale governativa. I pri
mi dati a nostra disposizione indicano 
in oltre 50.000 i giovani rimasti in 
città per porre in atto il programma 
e impegnati in questo tipo di azioni 
di "sabotaggio nonviolento". « Se il 
governo non bloccherà la guerra il 
popolo bloccherà il governo», è la 
parola d'ordine dei radicali del terw 
tempo. 

Quali che siano i risultati partico
lari di questo tipo di azioni e quale 
che sia il successo del progetto di 
riempire le prigioni facendole saltare 
con decine di migliaia di freaks (i gio
vani della controcultura che usano la 
guerriglia psicologica ed il gioco per 
portare a termine azioni militanti), 
ceno è che si possono trarre alcune 
valutazioni dal complesso di dati e 
di elementi che abbiamo delineato 
per la prospettiva politica della sini
stra americana. 

Primo, l'opposizione è più viva che 
mai e la quantità, durata e varietà 

delle dimostrazioni stanno se non al
tro a dimostrarlo inequivocabilmente. 

Secondo, è vero che la maggioran
za dei protestatari non è su posizioni 
radicali, ma non può esser negata 
l'evidenza che essa si muove su po
sizioni di netta opposi2ione al go
verno come mai era aocaduto negli 
anni passati. 

Terzo, all'interno di questo grande 
movimento di opinione, continua ad 
essere attivo ed a crescere un nucleo 
non più cosl piccolo come si vuol 
far credere di militanti radicali, tanto 
è vero che le decine di migliaia di 
ir.dividui disposti a compiere atti di 
disobbedienza civile e azioni dirette 
come quelli effettuati nella seconda 
e terza settimana non si erano mai 
visti tutti insieme. 

Quarto, parallelamente al movimen
to che si manifesta nelle piazze, ha 
ripreso vigore una posi2ione contro 
la guerra all'interno del Congresso e 
dei partiti tradizionali per la prima 
volta dopo le sconfitte del 1968: non 
sono soltanto le alcune decine di par
lamentari aderenti alle manifestazioni 
ma le stesse mozioni depositate in 
Congresso a farne fede, da quella del 
democratico V ance Hartke (ritirare 
tutte le truppe americane contempo
raneamente) a quella del repubblicano 
Hatfield e del democratico McGovern 
( tagliare tutti i fondi per le opera
zioni militari il 31 dicembre 1971 ) . 

Quinto, infine, si è stabilita una 
stretta interrelazione tra le diverse 
componenti del fronte contro la guer
ra, che hanno sl accenti e intenzioni 
politiche divaricate, ma loro malgrado 
sono legate da una osmosi e da un 
processo di casualità politica che si è 
tentati ad individuare piuttosto con 
un verso dalla protesta ai meccani
smi politici tradizionali che non vice
versa. Nessuna dalle diverse compo
nenti può essere isolata, ma è cer
to che senza l'azione a lungo re
spiro delle minoranze radicali il pro
cesso di ripresa delle sinistre né si 
sarebbe verificato né oggi troverebbe 
la forza di essere sospinto avanti. 

M. T. • 
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canada Dormire 
con un 
elefante 
di Luigi AnderHni 

O ttawa, maggio. Fu nel corso del suo ultimo viaggio a New York che Trudeau - il giovane leader liberale che è alla guida del governo canadese dall'aprile del '68 - ebbe una tra le sue più incisive battute. Ai giornalisti che gli chiedevano insistentemente di definire i rapporti tra gli Stati Uniti e il Canada, Trudeau rispose presso a poco cosl: «E' come dormire con un elefante: anche ammesso che lo elefante sia il più docile del mondo, converrete con me che non è piacevole dormirgli accanto. In realtà i momenti più sensibili della politica canadese sono sostanzialmente due: la spinta seccessionista del Quebec e - appunto - i rapporti con gli Stati Uniti. E' attorno a questi due problemi che ruotano le discussioni nei circoli politici qualificati, di maggioranza e di opposizione; è attorno a questi due temi che ci si interroga nel parlamento federale e nei parlamenti provinciali. Pur essendo tra i paesi territorialmente ptù vasu del mondo (secon· stro La Porte J,1 parte Je1 scp,1ra11st1 trollat.i J.i New York pro<lu{.a a temdo solo all'Unione Sovietica) il Cana- dcl Quebec, forse non ci sarebbe stato pi, a prezzi, a quantita corrispondenti da si sente piccolo e privo di qualifi- se il risentimento dei francofoni non agli interessi della grande macchina cazione nazionale di fronte al colosso fosse stato permanentemente alimenta- produttiva statunitense, fermandosi degli Stati Uniti che, su una superfice to in questi anni, non tanto dagli per lo più alle prime lavorazioni, ansensibilmente minore, producono un ormai lontani discorsi di De Gaulle, che quando tutto ciò - come è in reddito e hanno una popolazione 10- quanto da una reale subordinazione questi mesi - non coincide affatto 12 volte superiore. Un colosso quello degli interessi canadesi a quelli statu- con la linea di sviluppo della economia USA che schiaccia con la sua sola nitensi e, nel quadro canadese, da una canadese. Colta in difficoltà anche sul presenza la sottile fascia di popolazio- subordinazione degli interessi dei fran- terreno della esportazione dei cereali ne variamente distribuita in un ristret- cofoni a quelli degli anglofoni. (ottimi i raccolti del '70 in Urss e in to quanto lungo margine al confine - Quale sarà lo sbocco di questa ten- Cina) l'economia di questo paese ha d.1 Terranova a Vancouver - tra i sione che a Quebec e a Montreal si segnato l'anno scorso una grossa batdue stati, un colosso che è capace di esprime ancor oggi in forma acutissi- tuta d'arresto: appena l'l % di incremanovrare di lontano le leve fonda- me (il governo federale ha mantenuto mento del reddito nazionale mentre mentali dell'economia canadese, padro- in vita dall'ottobre scorso una legisla- già cominciava a salire fino alla attuale ne come è - direttamente o indi- zione di emergenza contro il terrori- quota di 700.000 il livello della disocrettamente - di quasi tutte le princi- smo separatista) non è facile dire. Le cupazione. 
pali aziende operanti nel Canada. ipotesi vanno da una riformulazione Poco meno di un anno fa la banca Nata poco più di cento anni fa da dei rapporti tra governo federale e nazionale di Ottawa decideva di sganun accordo di vertice tra gli inglesi governi provinciali, ad una separa- ciare la quotazione dcl dollaro canalealisti che in nome della regina non z1one pacifica magari tramite refe- dese dal dollaro Usa: non se la senavcvano mai accettato la ribellione del- rendum - del Quebec, ad una ripre- tivano, r responsabili della politica mole « colonie d'America » e l'alto de- sa dei gesti terroristici, all'ingresso ad- netaria, di continuare a sostenere il ro francese della provincia del Quebec, dirittura di qualcuna delle provincie corso dcl dollaro con interventi quotila federazione canadese è ancora oggi canadesi (in media vaste quanto la diani come sono costretti a fare, ancoalla ricerca di una sua identità naziona- Italia) nella confederazione degli Sta- ra oggi, i governatori di troppe banle. Venuta meno l'influenza della Gran ti Uniti. Può anche darsi che non se che centrali in Europa. Era anche un Bretagna che negli ultimi venti anni ne faccia nulla e che il vecchio empi- modo - pensavano - di rifiutare la ha ridimensionato tutta la sua politi- risma inglese trovi una serie di ag- pressione inflazionistica che il dollaro ca imperiale (qui la regina d'Inghil- giustamenti pratici che attenuino pro- statunitense esercita su tutta l'area terra è presente solo in alcuni fran- gressivamente la tensione. mondiale. Ma lo sganciamento dal dol cobolli e, la sera, nella immagine che !aro Usa ha portato ad una rivaluta-conclude i programmi televisivi) il Con gli Stati Uniti il problema è zione del dollaro canadese. Sono ces-C:mada si è trovato progressivamente aperto da tempo nei termini a tutti sate le preoccupazioni per le riserve captato nell'orbita statunitense. Lo noti e che del resto abbiamo già ra- di valuta ma sono cominciati i peri stesso scoppio d'ira dell'ottobre scorso pidamente riassunto. Si potrà tutt'al coli per le esportazioni che non si gioche portò al sequestro del console in- più tornare a sottolineare come l'indu- vano certamente di una rivalutazione glcse Cross e alla uccisione del mini- stria canadese (minerali, legname) con· monetaria, soprattutto in un paese in 
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cui b componente del commercio con 
l'estero ha una cosl massiccia influen
za sulla situazione economica generale. 
Problemi da meditare questi anche per 
le nostre autorità monetarie: quando 
non si incide sulle strutture e sulle 
linee di fondo dello sviluppo (ipotesi 
che sono al di fuori della portata della 
attuale politica economica canadese, 
guidata da uomini che credono anco
ra nel verbo liberista anche se non 
ne danno una interpretazione mode
rata e - tanto per intenderci - ma
lagodiana) i provvedimenti monetari 
finiscono solo col risolvere aspetti mar
ginali del problema, aggravandone a 
dismisura altri o creandone dei nuovi. 

Quale è allora il margine effettivo 
di indipendenza del Canada? 

In politica estera c'è una « disin
voltura » canadese sia nei confronti 
della Cina (l'hanno riconosciuta prima 
di noi), sia nei confronti della Nato 
(hanno polemicamente dato inizio al 
ritiro delle loro truppe dall'Europa). 

Trudeau però è preoccupato. Nel 
corso del suo ultimo viaggio in Euro
pa, prima di arrivare a Mosca, è pas
sato per Londra e Bonn. L'ingresso 
della Gran Bretagna nel Mec non ri
schia di recidere irreversibilmente i 
tenui legami che ancora esistono tra la 
corona britannica e Ottawa? Non sa
rà il Canada sospinto ancor pitt nelle 
braccia degli Stati Uniti? E ancora: 
politicamente Trudeau è d'accordo con 
Brandt sulla ost-politik, sulla confe
renza per la sicurezza europea, sospin
to come è a cercare in queste dimen
sioni un sollievo all'abbraccio soffocan
te degli Stati Uniti; ma . Trudeau non 
vuole restare escluso da una corsa ai 
mercati dell'est anche se Canada e Urss 
nanno forse più ragioni di concorren
za sul mercato mondiale che non ra
gioni di intercambio. 

L'impasse della politica estera cana
dese si muove dunque entro lo spazio 
ristret to che ancora oggi esiste tra una 
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decisa volontà di distensione (dì cui fu 
interprete non dimenticato il prece
dente leader liberale Pearson) e la sen
sazione o il presentimento che tutto 
questo potrebbe realizzarsi al di fuo
ri di ogni influenza e magari contro 
gli interessi del Canada, in nome di 
una Europa che si ponga come una en
tità autonoma tra Est ed Ovest; una 
Europa della quale il Canada non si 
sente parte integrante, visto che la sua 
componente anglofona è ormai troppo 
legata agli Usa e che la sua componen
te francofona si orienta verso un se
paratismo che conserva pochi punti 
di contatto con il vecchio continente. 

Uno spiraglio :;i è aperto sulla costa 
gelata del pacifico e in Alaska dove 
gli enormi giacimenti di petrolio che 
sono stati individuati aprono prospet· 
tive nuove allo sviluppo economico. 
I problemi da risolvere sono di due 
ordini. Ci sono i problemi tecnici, re
lativi al trasporto del greggio attraver
so regioni permanentemente gelate (la 
ultima soluzione proposta è quella di 
navi-cisterna sottomarine che potreb
bero portare direttamente il petrolio 
nell'Atlantico passando sotto la calotta 
polare) e ci sono problemi politici che 
ancora una volta toccano i rapporti 
con gli Usa, questa volta sulla defini
zione delle rispettive zone di sovrani
tà o sul tentativo di accaparrarsi que
sto o quello strumento operativo (co
me è il caso della Home Oil) 

Resta, in ogni caso, l'esempio sin
golare e forse irripetibile di questo 
paese liberale e liberista, al quale non 
sono applicabili le coordinate di clas
se che siamo soliti adottare in Euro
pa e che tuttavia si trova a un punto 
difficile della sua storia, là dove il con
fronto con l'imperialismo americano 
sospinge ogni giorno di più i politici 
responsabili e meditare sul fatto che 
è molto difficile « dormire con un 
elefante ». 

• 

Il leader canadese 
Troudeau 
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. 
intervista 

con pompeyo 
marquez 

Anatomia di 
una sconfitta 
Perchè è fallita la 
guerriglia in ·venezuela 

I 1 movimento guerrigliero ha avuto, in Venezuela, una vita difficile, sia a causa dei rovesci subiti 
sia per le pressioni di set tori della sinistra che non ne condhridevano la strategia. Per quanto restino 

più o meno attive organizzazioni come i1 FLN e il MIR, esso è, atrua1mente, pressoché spento. Negli 
ultimi anni, in particolare, la polemica tra rivoluzionari e fautori della linea « elettorale », tra « mode
rati» e « radicali», ha avuto momenti particolarmente aspri, di cui episodio particolarmente cruciale 
fu il document'o con 11 quale, nel 1967, l'ufficio politico del Partito Comunista venezuelano rispon
deva duramente alla polemica aperta da Fidel Castro. Il dibattito è comunque aperto, ed è importante, 
indipendentemente dalle valutazioni sulle prospettive delle diverse linee, perché investe problemi di fondo 
per tutta l'America Latina, dove ormai sono presenti ed attive esperienze non riconducibili ad un unico 
filone , ma che rappresentano punti di nell'interpretazione meccanica della torc capitalista « esterno» determina 
riferimento per il futuro dell'intera realtà, nell'uso dogmatico del marxi- il carattere dipendente dell'economia. 
sinistra latinoamericana. smo leninismo, nei tentativi di oo- Vi è poi un settore capitalista « in-

Io questo quadro, riteniamo inte- piare altre esperienze rivoluzionarie temo», a differenti gradi di sviluppo. 
ressante pubblicare una intervista con vittoriose (la cubana, la cinese), nella Grandi imprese private, migliaia di 
Pompeyo Marquez, attualmente se- non corretta valutazione dei rapporti medie e piccole hanno fatto crescere 
gretario generale del «Movimento -li di forza, sopratutto. a par~ire. dap.a una cert.a borghesi~ propriet.aria, spes.. 
socialismo», nato per una scissione sconfitta delle due msurrez1oru mili- so assoc1ata al cap1tale americano. An
dal Partito Comunista Venezuelano tari di Carupano (maggio 1962) e che nelle campagne il capitalismo è 
nel dicembre del 1970, pur continuan- Puerto Cabello (giugno 1962). penet.rato, con una riforma . che ha 
do a definirsi come « forza comunista Più che una valutazione della guer- f~vom~ sol~anto la horg?es!a agra: 
venezuelana». Pompeyo Marquez ha riglia, considero utile precisare alcune ria. Esiste infine . u~ .cap1tahsi;no dt 
quarantacinque anni, trentacinque dei cose: è stato giusto avere impugnato S~ato, penetr.ato e mdm~at~ dai gran
qnali trascor~i come militante comu- le armi e aver risposto alla violenza d1 monopoli nordamericant: Petrol
nista e in gran parte nelle carceri, del governo Bètancourt· nel paese si quimica statale, l'impresa nazionale 
nell'attività cospirativa, nell'azione in- verificò una congiuntu~a insurrezio- del petrolio, la siderurgia, le centrali 
surrezionale. Pompeyo Marquez ha nale ed esistettero condizioni per una i?r~elettriche del ~aroni, eoc. Se, sta
pubblicato varie opere, fra cui « Im- vittoria importante, che cambiasse la t1stlcamente, solo il 24 per cento della 
perialismo, <lipcnde.1za e latifondi- direzione neocoloniale del paese. Ora, P?P~lazione è « rurale » (ma si tratta 
smo » e « Riforma e rivoluzione». dagli insegnamenti dell'esperienza, oc- d1 cifre che confondono, occorre valu

D. - Quale valutazione puoi dare, 
oggi, della guerriglia in Venezuela, 
delle me cause e della sua sconfitta? 

R. - Oggi la guerriglia è quasi 
inesistente. Il poco che di essa resta 
è un residuo della sconfitta subita 
dalla lotta armata condotta dal '60 
al '66, ma non ha alcun peso speci
fico nella vita nazionale. L'azione in
surrezionale intrapresa in quegli anni 
è stata liquidata per diverse cause: 
mancanza di chiare:ua di propositi, 
l'impreparazione nella condotta politi
ca e militare che approfitta~se della 
congiuntura favorevole, l'uso inadatto 
delle diverse forme di lotta, le insuf
ficienze dimostrate dalla direzione po-
1 i tica, le quali avevano le loro radici 
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corre tracciare una politica a lunga tare anche altri elementi), esistono 
scadenza, con strumenti adatti ai dif- comunque numerosi strati medi, pro 
ferenti momenti. fessionisti, tecnici, intellettuali (gli 

studenti sono 80 mila solo nelle uni
versità e istituti superiori), magari 
faccia a faccia con gli 800.000 abi
tanti delle bidonville della sola Ca
racas. La spesa pubblica oscilla tra i 
2.600 e 1 2.800 milioni di dollari 
l'anno. Per l'aumento delle imposte e 
del prezzo del petrolio si avrà un'en
trata extra di 450 milioni di dollari. 

D. - Hai parlato di uffa sottova
lutazione della forza delle strutture del 
capitalismo venezuelano e della ma 
dipendenza dagli Stati Uniti. Vuoi 
precisare questi giudizi? 

R. - Gli investimenti stranieri 
superano, in Venezuela, i sei miliardi 
di dollari. I monopoli nordamericani 
ricavano dal paese un 52 per cento 
dei profitti netti di tutta l'America 
Latina, ogni dollaro frutta in media 
quattro dollari, anche di più nel set
tore petrolifero. Il paese produce 230 
milioni di tonn. di petrolio e 22 mi
lioni di tonn. di ferro. Questo set· 

Queste risorse fiscali permettono al 
riformismo sociakristiano o neocolo
niale di avere un margine per l'in
ganno, attraverso il programma di co
struzione di alloggi, di crediti, sanita
rio ed educativo che, anche se insuf
ficienti, risultano superiori a quelli 



degli altri paesi dell'America Latina, 
con minori risorse fiscali. Confrontar
si con tali soluzioni riformistiche ri
chiede un programma radicale, coe
rente, che presenti con chiarezza una 
alternativa a quella chiamata « demo
crazia rappresentativa » made in USA. 

D. - La scissi.one del PCV è av
venuJa sul terreM dell'analisi auto
critica dcl recente passato del partito 
o sulla valutazione dell'attuale situa
zione nel paese, con le relative neces
sità stra,egicQ-!attiche che ne derivano 
per un partite rivoluzionario? 

R. - Le cause della scissione sono 
molte: ideologiche, politiche, organiz
zative, di direzione. Nel corso della 
discussione, nel PCV, si sono presen
tate, foridamentalrnente, due posizioni, 
che affrontavano lo studio delle lotte 
condotte in quest'ultima decade, l'ana
lisi della realtà nazionale, il tipo di 
partito che si doveva costruire, la 
democrazia interna, il dibattito come 
fonte di arricchimento della pratica 
rivoluzionaria, i rapporti internazio
nali, l'autonomia di ciascun partito. 
Particolare rilievo ha avuto la discus
sione sulla concezione del socialismo 
e della democrazia socialista, il modo 
di interpretare l'internazionalismo pro
letario nelle nuove realtà presenti in 
seno al movimetlto comunista e rivo
luzionario mondiale, nel quale esisto
no quattordici paesi socialisti, un no
tevole movimento socialista in una 
serie di paesi, e varie altre forre ri
vohnionarie e antiimperialiste. Su 
questo dibattito, si era verificata nella 
maggioranza del partito e nella tota
lità della gioventù comunista una 
identità di vedute verso le idee inno
vatrici, verso l'unità e i cambiamenti 
nel partito. Il tentativo di miscono
scere questa maggioranza ha portato 
alla scissione. Ma questo appartiene 
ormai alla storia. Nel Movimento aJ 
Sodalismo si trovano oggi uniti co
munisti, operai, contadini, gente del 
popolo, professionisti, tecnici ed in
tellettuali. Tra i dirigenti, prestigiosi 
leaders operai, contadini e studente
schi, con anni di militanza comuni
sta. La gioventù comunista è entrata 
totalmente nel nostro partito. Siamo 
presenti in tutto il paese, siamo una 
realtà politica riconosciuta. 

Nel MAS milita anche un insieme 
di quadri e di iscritti che ha fatto 
la guerra e che ha avuto il coraggio, 
nel fare la pace, di trarre le amare 
conseguenze imposte dalla realtà. Ab
biamo commesso errori, ma anche 
fatto la critica che essi meritavano. 
Abbiamo avviato una polemica con 
gli oltranzisti di sinistra. La gioventù 

ha combattuto le posizioni politiche 
di questi ultimi, anche nella pratica 
quotidiana e guadagnando nel con
fronto aperto la maggioranza del mo
vimento studentesco, che oggi con
serva ed allarga. Il MAS si presenta 
insomma come forza che aiuta la ri
costruzione del movimento operaio e 
popolare. Non è interessato ad en
trare in polemica con altre forze ri
voluzionarie, facciamo una politica 
positiva. 

L'aspetto singolare di questa scis
sione, e dello stesso MAS, è che la 
nostra organizzazione obbedisce a mo
tivazioni specificamente nazionali: 
siamo comunisti venezuelani, interna
zionalisti, ma autonomi. E' stato 
detto, e siamo chiamati, « los italia
nos », di volta in volta per accostarci 
ora alle posizioni del PCI, ora ma
gari del « Manifesto ». La nostra col
locazione discende da quello che ho 
già detto, sul fatto che il MAS è una 
maggioranza del movimento comuni
sta venezuelano, che in esso milita un 
notevole numero di membri del Co
mitato centrale del PCV, circa 22 
compagni. Non si può paragonare il 
MAS, la sua apparizione, con pro
cessi politici avvenuti in alcuni paesi 
europei: sarebbe arbitrario. Del resto, 
le nostre posizioni ideologiche e po
litiche - ripeto - si trovano nelle 
Tesi programmatiche e nelle dichiara
zioni del congresso e del comitato 
centrale. Certamente, diamo un gran
de valore all'amicizia e ai rapporti 
con il PCI, che consideriamo forza 
fondamentale della lotta per il socia
lismo e una delle forze più potenti 
del movimento comunista e interna
zionale. E come possiamo dimenticare 
il pensiero aperto, impregnato di an
tidogmatismo e antisettarismo di Gram
sci e di Togliatti? Come ignorare il 
molo svolto nel MO internazionale 
da Luigi Longo? 

Siamo d'accordo con il PCI nella 
sua concezione, secondo la quale non 
esistono « modelli » e sull'unità nella 
diversità. Ma non siamo « los italia
nos ». Siamo comunisti venezuelani, 
vogliamo la via venezuelana al socia
lismo, vogliamo essere i responsabili 
dei nostri successi e dei nostri falli
menti. Questa posizione non nascon
de nessuno sciovinismo; al contrario, 
è la forma per esprimere il più puro 
internazionalismo. 

D. - Quali sono le prospettive 
della lotta politica del MAS nel paese? 

R. - Crediamo che possa avere 
una prospettiva una politica di unità 
operaia e popolare, di convergenza di 
tutte le forze politiche che sono con-

tro la dominazione nordamericana e 
della grande borghesia: quindi, lotta 
per direttive nazionali in materia di 
petrolio, ferro, commercio estero, per 
rivendicazioni operaie, contadine, po
polari in generale, per la ferma difesa 
delle libertà democratiche e dei di
ritti umani, per garantirci una educa
zione democratica e scientificamente 
valida, mentre oggi essa è messa in 
pericolo dall'offensiva reazionaria del 
governo democristiano contro univer
sità, istituti e scuole. 

Ha prospettive, quindi, una politica 
che si ponga come obiettivo il supe
ramento della dispersione della sini
stra, delle forze popolari indebolite, 
oggi, dal fallimento politico-militare 
sofferto per gli errori commessi nel
l'ultimo decennio; e che già cerchi 
di approfittare della prossima con
giuntura elettorale per spingere avan
ti il processo di ricostruzione del mo
vimento popolare. Occorre insieme 
conservare il proprio profilo antim
perialista e socialista ed avere una 
politica elastica, attenta a valorizzare 
il contributo di altri rivoluzionari e 
progressisti, a stimolare ogni corrente 
positiva che si presenti in seno alle 
forze armate e alla chiesa, o altrove. 
E' in una prospettiva politica di que
sta natura che il MAS vuole inserirsi, 
dando il suo contributo per l'elabo
razione di una nuova alternativa, ver
so il socialismo. 

Il MAS fa parte, ovviamente, di 
quel grande movimento mondiale che 
combatte l'imperialismo, ed è per la 
pace, per la libertà nazionale. In que
sto senso esprimiamo la nostra più 
fraterna e combattiva solidarietà agli 
eroici combattenti della penisola in· 
docinese e diamo grande importanza 
alla grande vitt:oria di Unità Popolare 
in Cile, così come apprezziamo le mi
sure nazionaliste del Perù e della Bo
lh•ia. Diamo la nostra solidarietà alle 
lotte di tutti i paesi latinoamericani: 
siamo aperti a tutti i contatti sul ter
reno dell'eguaglianza e della non in
gerenza nelle questioni interne dei 
.:liversi partiti. 

Questa politica internazionale del 
MAS ha anche essa un avvenire ncl-
1 'arena internazionale, come lo dimo
strano le conversazioni che il compa
gno Hecotr Rodriguez Banza ed io 
stesso abbiamo avuto in Romania, in 
Jugoslavia, in Francia, con i compagni 
spagnoli, greci ed anche in Italia, 
dove abbiamo avuto modo di incon
trarci con vari rappresentanti del pen
siero cristiano, socialista e democra
tico. Dobbiamo ora recarci, per ana
loghi contatti, in Cile, poi in Perù 
e in Bolivia. • 


