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INCUBI 
DI QUESTA FINE 

a 
di Ferruccio Parrt 

S e dovessimo assumere l'incubo del referendum antidivorzista a metro della situazione politica di 
questa fine d'anno cosl problematica e cosl climaterica, il nostro giudizio dovrebbe esser ben 

preoccupato. Un nodo gordiano, si è detto secondo la fraseologia corrente, che non si vede come possa 
esser sciolto e nessuna forza ha la capacità di tagliare. O piuttosto, un blocco, un macigno posto a 
sbarrare di traverso la nostra strada, impaurendo sia i cattolici che non sanno come manovrarlo, sia i 
laici che non sanno come smuoverlo. E' la volontà papale che lo ha spinto avanti, e ne custodisce la 
intangibilità col suo aut aut. Reagire al pessimismo, alla incertezza, allo spirito di resa o di pasticcio, 
che sono il suggerimento normale di situazioni paralizzate, come è necessario per non smarrire il senso 
della giusta rotta, vuol dire per prima cosa non perder di vista il significato storico della legge per 
il divorzio e della reazione che ·essa 
hà suscitato. 

Il distacco sempre più accentuato 
dai residui di confessionalismo arcaico 
e fascista, che erano frutto naturale 
del regime costituzionale, del progres
so civile e del confronto internazio
nale, ha dato crescente evidenza alla 
lesione che le coattive disposizioni 
concordatarie recano alla unità della 
concezione politica e giuridica di uno 
stato laico. Per questo la legge per 
il divorzio, che ci allinea ai principi 
di vita civile di tutto il mondo, anche 
se d1 elaborazione cosl tormentata e 
non lineare, anche se opera di una 
eterogenea maggioranza parlamentare, 
ha rappresentato pur sempre una con
quista di singolare importanza nella 
nostra storia politica. Non ne capi
scono la portata gli stranieri cui sfug
ge il peso sulla storia del nostro 
popolo e sulle sue sedimentazioni psi
cologiche di secoli di dominio eccle
siastico e clericale, in soddisfatta pace 
poi col fascismo. 

Questo stesso passato spiega la vi
vacità o la violenza della reazione. E' 
stato come un torrente lutulento che 
ha trascinato con sé tutte le forme e 
le forze dell'Italia retriva, col cemen
to del conservatorismo agrario, curiale 
e vescovile. Ma è ampia la sua base 
sociale e popolare, e pari ad essa la 
paralizzante influenza politica. ln pri
mo piano essa blocca ed imbarazza, 
anche se controvoglia, la Democrazia 
Cristiana, che ne è la espressione po
li ti ca e quindi ne dipende elettoral
mente. In secondo piano la preoccu-
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paz1one si estende a partiti di base 
popolare ed ai sindacati, che temono 
sferzata, frazionata, bloccata la spinta 
delle masse lavoratrici. 

Se la obbedienza ad una superiore 
posizione di principio fissa nettamente 
il dovere dei laici quando si debba 
arrivare al confronto-scontro proposto 
dal referendum, sono non meno evi
denti le ragioni di imbarazzo, di in
quietudine, persino di sgomento che 
quella eventualità ha sollevato in tutto 
il mondo politico e nella stessa opi
nione pubblica, ove se ne escludano 
le zone di destra e di sinistra estrema. 

La Democrazia Cristiana ne ha par
lato nelle sedi responsabili, anche nel 
recente Consiglio nazionale, con un 
distacco che rivela l'imbarazzo. Non 
può sconfessare il referendum. Deve 
tutelare il regime concordatario che 
esso, con probabile imprudenza dei 
cattolici, mette in causa. Ma non si 
nascondono più i suoi dirigenti, forse 
con tardiva meraviglia, che con la leg
ge sul divorzio è maturata, indipen
dentemente dalle forme e dagli epi
sodi della vicenda parlamentare, la 
scadenza di una evoluzione politica 
non più reversibile. Si poteva cercare 
li ritardarla o di svuotarla prevenen 

dola, come ha cercato di fare, troppo 
tardi e troppo timidamente, il Vati
cano con il motu proprio del Papa 
sullo scioglimento del matrimonio ca
nonico. Ma alla lunga si imponeva 
questo abbandono del più importante 
residuo di giurisdizione confessionale 
sulla vita civile. 

De Gasperi a suo tempo, in pole-

nuca con la opposizione socialista e 
democratica, aveva affermato che an
che per la Democrazia Cristiana la lai
cità dello Stato era ormai una nozione 
di base. E della indipendenza del suo 
governo dalla autorità ecclesiastica 
tenne a dare prove, in qualche caso 
memorabili. Ma questa sovranità laica 
era anche essa limitata, anche se Papa 
Giovanni, e sino ad un certo momento 
anche il Papa attuale, segnarono una 
volontà di progressiva ritirata dagli 
interessi di diretto dominio tempo
rale, mentre peraltro la cronaca ha 
registrato un continuo, se non cre
.:;cente, vigoreggiare del sottogoverno 
democristiano e della infestazione cle
ricale. Ora il dilemma per i cattolici 
è diventato ben grave: o vulnerare la 
subordinazione ecclesiale dello Stato, 
o vulnerare la sua laicità. Risorgono 
quindi i fantasmi di una guerra di re
ligione, politicamente rovinosa anche 
per la Democrazia Cristiana; o, in ter
mini meno drammatici, il ritorno agli 
« steccati » che turbavano le prospet
tive politiche di De Gasperi. 

Di fronte alla riaffermata intransi
genza dei promotori del r~fercndnm 
non si vede d'altra parte quali pos~i
bilità pratiche di successo possano 
avere i suggerimenti, le proposte, i 
tentativi di dialogo tentati o abboz
zati da parte democristiana. Solo la 
contestazione della Corte Costituzio
nale o della Cassazione o l'intervento 
del Papa potrebbero fermare il prof. 
Gabrio Lombardi. La cronaca politica 
di questi giorni rivela la sincera ansia 
dei dirigenti democristiani di poter 



comunque concordare con l'altra parte 
un compromesso che dia possibilità 
di arrivare al sospirato ritiro del re
ferendum. 

Ma l'altra parte se vuol difendere 
seriamente la legge ed evitarne con
traffazioni obbrobriose non può accet
tare neppure le soluzioni di apparenza 
conciliante come quelle che o con la 
formula Andreotti, o con altre dello 
stesso tipo, intendono sempre man
tenere una legislazione civile partico
lare limitata ai matrimoni concorda
tari, e può offrire solo correttivi mar
ginali del testo legislativo che non ne 
infirmino i principi ispiratori. Non si 
può neppure ammettere che la volontà 
contraria di uno dei coniugi possa 
bloccare in linea di principio la pos
sibilità di ricorso al divorzio. 

Sono d'accordo per contro tutti i 
partiti laici di dare pieno interessa
mento allo studio ed al dibattito sulla 
riforma del diritto di famiglia: la 
commissione competente della Camera 
ha completato la compilazione del re
lativo progetto. A parte la sua attua
lità ed urgenza per quanto riguarda 
la protezione dei minori, sembra pro
babile che potrebbe esserne utilmente 
integrata la legislazione sul divorzio 
e facilitato il funzionamento della leg
ge. E' un tema, questo del diritto di 
famiglia, inteso nel fine sociale di pro
tezione e difesa del nucleo familiare, 
sul quale insiste dimostrativamente da 
qualche anno il Partito Comunista, dal 
quale, tra i partiti laici, sono venute 
le maggiori offerte di disponibilità a 
trattare sul tema del divorzio. A que
sto ed ai temi connessi ha dedicato 
recenti giornate di discussione l 'Isti
tuto di studi comunisti delle Frattoc
chie. La maldicenza anticomunista, 
sempre più volonterosa dentro e fuori 
delle mura parlamentari, ne ha tratto 
facile e succulento alimento per im
maginare segreti patteggiamenti e salti 
della quaglia - quella quaglia che 
sta appollaiata sui vertici politici 
verso uno di quegli « equilibri avan
zati » che l'on. Forlani quando guarda 
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a destri; depreca con tanto disdegno. 
In realtà il rapporto Bufalini che rias
sumeva i lavori del seminario - lu
cus a non lucendo - delle Frattoc
chie e definiva, in termini certamente 
un po' generici, le posizioni comu
niste, traduceva il vivo e noto desi
derio della direzione del partito che 
questo autunno, già minacciato da 
tante ragioni di scaldarsi, non diven
tasse anche l'autunno del divorzio cal
do e la preoccupazione forse ancora 
più viva che il referendum portasse 
confusione anche tra le fila dei lav<>
ratori a beneficio della destra politica 
ed economica e della propaganda fa
scista. 

Ha dato rilievo a questa preoccu
pazione Luciano Lama spiegando di 
recente alla televisione perché non 
aveva creduto opportuno che i sinda
cati s'impegnassero a fondo per la 
raccolta di firme richiesta da un altro 
referendum popolare, proposto, quasi 
contemporaneamente a quello antidi
vorzista, da giuristi e personalità de
mocratiche per la cancellazione dal co
dice penale dei cosiddetti reati di opi
nione. Lama disse che ai sindacati era 
parsa imprudente una contemporanea 
propaganda quasi in ostile concorren
za al referendum dei cattolici. Credo 
che questi calcoli di opportunità si 
siano rivelati inutili, e politicamente 
nocivi. T gruppi di lavoratori che ave
vano sottoscritto la richiesta di refe
rendum, circa 350.000, avevano dimo
strato viva e piena comprensione del
l'interesse civile e sindacale della ini
ziativa. E la sua riuscita, tecnicamente 
possibile, avrebbe segnato un passo 
avanti d'importanza fondamentale non 
meno che il divorzio. Il disegno di 
legge approvato in questi giorni sulla 
stessa materia al Senato dimostra con 
le sue pericolose lacune, le contraddi
zioni, le nascoste insidie come saranno 
tenaci e ben dure da morire le resi
stenze della destra politica e della 
destra giudiziaria ad una nuova impo
stazione aperta e libera dai rapporti 
civili tra il cittadino e la collettività. 

Gabrio Lombardi 

Il referendum contro il divorzio 
aveva mille ed una ragioni per esser 
evitato e l'iniziativa del partito e di 
Bufalini sottolineava la estrema ri
strettezza del tempo disponibile per 
trattare. Non ho nessun dubbio che 
l'affannoso e confuso intrecciarsi di 
sondaggi, di mediazioni senza autorità, 
di cautele e riserve, di proposte vaghe 
abbiano persuaso anche i comunisti 
che da parte democristiana si chiedeva 
un prezzo comunque troppo alto per 
tentare il fermo della macchina anti
divorzista. Lasciate le illusioni, mi 
sembra che piaccia o dispiaccia i 
conti realistici lascino posto ancora 
solo a soluzioni di ripiego. Una, ancor 
praticabile se non si perde tempo, ed 
a mio parere accettabile, è la legge 
proposta dall'on. Ballardini per il rin
vio triennale. Una cattiva soluzione, 
pe.r un rinvio annuale, sarebbe data 
dallo scioglimento anticipato delle Ca
mere, seguito da elezioni che più ba
starde non si potrebbero immaginare. 
I problemi del lavoro e delle riforme 
malamente soverchiate dal divorzio e 
dal Concordato, il voto dato come 
cattolici, clericali e papalini non come 
democratici, la Democrazia Cristiana 
commassata a destra, finita l'unità sin
dacale e tornati i tempi di Scelba. Il 
ricorso come espediente di rinvio alla 
legge Ballardini non è politicamente 
brillante: quasi una messa in parziale 
quarantena del referendum abrogativo, 
che è uno degli strumenti di democra
zia diretta più cari alla dogmatica ri
formatrice dei tempi della Costituente. 
Il varo di poche riforme politiche è 
costato tanti sforzi ed insistenze par
lamentari quanto questa. Ma si può 
non sofisticare su situazioqi di neces
sità 

E lo può essere quella di questo 
autunno insidioso, nel quale questa 
grossa pietra d'impaccio può diretta
mente incidere sulla scelta del nuovo 
Presidente, ad esempio presunto laico. 
Può incidere sulla formazione del nuo
vo governo, imperniata sul tema fasti-

~ 

5 



dioso e litigioso della ricostituzione 
e riverniciatura dd centro-sinistra. 
Può incidere sulla efficacia della poli
tica del lavoro e della occupazione 
nel tempo che sarà verosimilmente 
più critico. Può incidere ancor più 
sulle riforme e sulJe spese sociali. 
Ed è evidente come possano esser 
preoccupati dalla deviazione politica 
dell'interesse pubblico i sindacati, per 
quella parte che è interessata al pro
gresso della spinta unitaria. Nessuna 
meraviglia tuttavia se in una situa
zione cosl pesante, aperta a tante 
pressioni politiche ed a tutti i ricatti 
corporativi, possano scappar fuori, 
come uscita disperata ma inevitabile, 
le elezioni generali. 

Se dovrà esser affrontata la prova 
del referendum antidivorzista, nessuna 
parola è ora da spendere sull'impegno 
e sulla serietà della preparazione po
litica e morale di tutte le organizza
zioni non confessionali, senza cedere 
al ricatto allarmista della guerra di 
religione, ed augurando che una gran
de baruffa antifascista non ne debba 
prendere il posto. Dovrebbe esser fatto 
chiaro peraltro sin d'ora alla Democra
zia Cristiana ed alle autorità ecclesia
-;tiche che la battaglia contro il divor
zio sarà soltanto il prologo non di 
una guerra di religione, ma di una 
più lunga e decisiva battaglia politica 
che non si fermerà più alla revisione 
del Concordato, sulla quale l'attuale 
Go\'erno non è ancor riuscito, nono
stante l'impegno, a riferire al Parla
mento, rimac;to perciò alle indiscre
zioni, ufficiosamente trapelate, sui la
vori della Commissione Gonella isti
tuita sin dal 1967. Ora l'obiettivo non 
può non essere la soppressione della 
costituzionalin:azione di norme concor
datarie. La coscienza dello stato laico 
è ormai sufficientemente diffusa, an
che tra i sinceri cattolici, per permet
tere una vittoria parlamentare come 
quella per il divorzio. 

Sarà l'ultima e conclusiva battaglia 
per la liberazione del nostro regime 
politico da ogni devi112ione ed appe
c;antimento confessionale. Una grande 
meta anche questa che meriterà il più 
convinto impegno. E' escluso dalla 
sua impostazione ogni motivo antire
ligioso; è compresa nel suo disegno 
la prospettiva di una tranquilla con
vivenza , as5icurata da particolari ac
cordi, sia con lo Stato dcl Vaticano, 
sia con la collettività cattolica e la 
sua organizzazione. Potranno creare 
difficoltà alcuni particolari problemi, 
come l'insegnamento religioso nelle 
scuole, e l'anacronistica ed ormai irri
tainte imposizione dei riti cattolici 
nelle caserme e nella vita militare. 
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Tra queste prospettive, chiare per 
.:hi ha chiari programmi di sviluppo 
politico, ma di lontana e incerta sca
denza, e la realtà presente stanno 
grossi nodi da sciogliere, dure situa
z1oni da affrontare. La ricostituzione 
del governo è il primo di questi nodi 
e sarà il dono di Natale. Il pubblico 
grosso impreca contro la nostra de
mocrazia ballerina, impegnata soprat
tutto a disfare e rifare governi, di
stribuire cariche e potere. Il qualun
quismo grezzo e carente di tanta 
gentarella di basso livello non sociale, 
ma come educazione civile, che è la 
pesante zavorra della vita pubblica ita
liana, è sempre degno dei mussolini 
di turno. Ma la classe politica ci 
mette di suo il deterioramento del 
costume politico, il cattivo funziona
mento della macchina statale, e delto 
stesso istituto parlamentare, a comin
ciare dal sistema bicamerale inutil
mente faticoso. Peraltro l'opinione 
pubblica non si è ancor resa ben 
conto che l'instabilità dei governi e 
cioé la instabilità e la inefficienza 
della direzione del paese, giustamente 
deplorata come costo rovinoso del no
stro sistema, è diretto sottoprodotto 
del suo stesso frazionamento elettora
le, che obbliga a governi misti e fa
vorisce la cosiddetta degenerazione 
partitocratica. Pochi grandi orient.i
menti politici prevalenti permetterc::b
bero un ritmo meno inquieto e più 
razionale di vita pubblica, eliminnnJo 
uno dei fattori più gravi d'incertena 
economica e sociale. Ci si potro::bbe 
arrivare quando si formasse come al
ternativa di governo uno schieramen
to unitario di sinistra, condizione di 
una politica, coerente e progressiva. 
Ma quando? Se dovesse valere come 
base di giudizio prospettico lo stato 
di spirito di queste settimane direi 
che solo un forte scossone può or
mai muovere le acque stagnanti. 

Per ora l'on. Colombo, il più infa
ticabile dei nostri presidenti, è forse 
il più idoneo alla dura fatica ch'egli 
ha proposto a se stesso <li costmire 
un esecutivo capace di reggere per 
solidale disciplina di governo per tutta 
la fine della legislatura, sino alle cle. 
zioni del 1973. n primo nemico della 
sua orgogliosa ambizione può cso;ere 
sia il suo stesso partito, che provvede 
del resto da sé a fare i fatti propri 
come si è visto con la offensiva esclu
sione di Lelio Basso dalla nomina 
a giudice costituzionale. Ma non ap· 
pare facile, almeno sulla carta, come 
potranno essere addomesticati gli equi· 
libri avanzati che De Martino e Ber
toldi lasciano sgusciat fuori dal pa
niere socialista con tanta indifferenza 

per l'imitazione socialdemocratica e 
destrocristiana. E possibile, è proba
bile che ancora una volta l'assenza 
di una alternativa in atto e l'inte
resse di partito finiscano per ricon
durre i contendenti al consueto ovile 
del centro-sinistra. Ma le posizioni, le 
scelte e le giustificazioni dei socialisti, 
sempre più dichiaratamente con un 
piede dentro ed un piede fuori, sa
ranno oggetto del maggior interesse. 
La pratica parlamentare di questo 
partito è spesso deludente come po
sizione di sinistra. Pure la presenza 
di un forte partito socialista resta 
decisiva per il nostro avvenire po
litico Ed è decisiva in questo mo
mento di nuvoloso trapasso la pre
renza di una forte intelaiatura sin
dacale. Le dispute ancor recenti sui 
rapporti tra sindacati e partiti sono, 
almeno per ora, dietro le spalle. An
che se i sindacati assumono funzioni 
che Potrebbero spettare in prima istan
za al protagonista politico, resta sa
'utare la capacità, finché essi la con
servano, di indicazioni di guida per 
le classi lavoratrici. E' il buon senso 
ed il senso di misura, come condizioni 
di efficace difesa e di impulso pro
J?ressivo delle posizioni dei lavoratori, 
.:he danno credibilità al loro giudizio. 
Conservare credibilità nel cosl nega
dvo stato attuale dello spirito pub
blico è una forza preziosa. 

Diceva uno di quegli industriali 
che via~giano in aereo: «A Roma si 
aspettano tutti, presto o tardi, il colpo 
di stato. In questa situazione che cosa 
vogliono che io vada ad investire? ». 
E' quella condizione di inerzia psi
cologica cui alludeva come fattore fre
nante d'incertezza il Ministro Giolitti. 
r ndit:azioni ferme e sicure possono 
smagare le attese allarmiste; l'incer
tezza può essere rotta se chi sta in 
:ilto agisce presto. a cominciare dal
l'edilizia. come fece Roosevelt · con la 
NRA. In fondo come stato econo
mico generale siamo ancora in condi
zioni di cavarcela non peggio degli 
altri paesi europei. E' vero che il 
dilagare infrenato dell'inquinamento 
morale toglie fiducia spesso sull'avve
nire di questo popolo; è vero che la 
puzza mozza spesso il fiato . Ma è 
our vero che sotto la spessa coltre 
della sporcizia e della corruzione la 
grande massa degli operai, dei tecnici, 
de~li impiei.?ati attendono alla meglio, 
non alla peggio alla loro fatica quo
tidiana. E che alla lotta demolitrice 
senza speranza e capacità di una nuova 
costru:done, resta sempre preferibile 
l'antico dovere della lotta per le pro. 
<? ress1ve liberazioni. 

F. P. • 



potere giudiziario una destra 
1n. 

Quando il Parlamento dovette de
cidersi a dare attuazione istitu

zionale e formale alla indipendenza 
della Magistratura costituita in « or
dine autonomo » secondo la prescri
zione costituzionale - e ci vollero a 
deciderlo pronunciamenti ultimativi 
dell'alta Magistratura - qualche dub
bio particolare sui magistrati delle 
Procure venne espresso, anche se a 
livello di riflessioni in pectore, da an
ziani colleghi esperti come vecchi av
vocati dei rapporti con i magistrati. 

Questi giudici incaricati delle fun
zioni di inquirenti, sono uomini come 
noi, tutt'altro che unti del Signore ed 
illuminati dallo Spirito Santo. Sono 
a diretto, quotidiano contatto con la 
vita politica, economica e morale del
la società in cui viviamo, più dei ma
gistrati giudicanti e ne sono influen
zati come noi. Oggi protestiamo 
~er l'archiviazione concessa o ne
gata. Domani con l'intensificarsi e 
il complicarsi della vita civile che cosa 
succederà? Le distorsioni dovute alla 
influenza ambientale saranno più nu
merose e vistose col regime di indi
nendenza che con quello antico di 
dipendenza. Tra questi uomini, che 
clevono badare all'ordine, alla morale 
e alle ladrerie pubbliche, ed ora han
no a disposizione anche la polizia giu
diziaria, sempre nella veste piuttosto 
di funzionari dello Stato che di giudici, 
e dall'altra parte l'opinione pubblica 
e soprattutto i parlamentari, secca
tori professionali, sarebbe meglio la
sciare il diaframma protettivo ed am
mortizzatore del Governo. 

Sarebbe stata la clamorosa lacera
zione di una architettura unitaria, e 
non fu attuata. Cominciò la lunga e 
travagliata storia del nuovo ordine, 
c;toria di lotte interne, di speranze di 
rinnovamento e delusioni, di mancate 
profonde riforme con la costante pre
valenza di spiriti corporativi e della 
difesa di casta. Mi sembra difficile 
sostenere che il quindicennio recente 
rappresenti un progresso nel servizio 
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azione 
civile della giusttz1a e nel prestigio 
pubblico dell'ordine. 

E sarebbe una storia interessante 
da rievocare, se qualcuno degli amici 
magistrati lo volesse fare con sereno 
distacco, come quadro emblematico 
di una parte ben rappresentativa della 
classe dirigente italiana, del pericolo 
d'invecchiamento degli ambienti chiu
si, non aperti al rinnovamento dei 
tempi nuovi. Un magistrato non limi
tato nel giudizio storico neppure dal
la passione classista. Ripeterebbe che 
•utonomia non vuol dire claustrofo
. ia, ma indica la capacità autonoma 
dell'ordine di adattarsi alla evoluzio
ne della società, comprendendo, al-
~eno da dieci anni a questa parte 

che i vecchi tabù dello Stato liberale 
;acramentalmente fondato sulla rigida 
separazione dai poteri non servono più 
in una complessa società moderna che 
ha bisogno della collaborazione, quan
to più funzionale possibile, dei poteri. 
E se aveva diritto il nuovo ordine di 
.alvaguardare al massimo la sua auto-

nomia dalle interferenze dell'Esecu
tivo, confessava la sua incapacità di 
ammodernamento opponendosi a for
me istituzionali di collaborazione con 
1li altri poteri, a cominciare dal Legi-
lativo. Venuta l'ora dello scontro, ora 
·e ne pente. 

Magistrati e servilismo 

Ripeterebbe lo storico che non ba
sta una dichiarazione d'indipendenza 
a fare i cittadini, ed i magistrati, in
dipendenti, dando ragione alla preoc
cupazione di chi vedeva rovesciarsi 
alla testa del ~ervizio giudiziario della 
nuova Repubblica la Magistratura che 
aveva servito Mussolini. Non tutti 
quei magistrati erano stati servili, e 
non tutti erano viziati da una inguari
bile mentalità parafascista. Prova della 
difficoltà e dell'imbarazzo di ciascuno 
di noi ad un discorso generico sulla 
Magistratura, nel quale ad ogni ngo 

si vorrebbero escludere gli amici che 
si stimano e sono stati maestri di 
dignità civile. 

Ma se il discorso generale porta al 
funzionamento delle Procure ed alla 
1dipendenza politica delle istruttorie, 
lelle requisitorie e dei giudizi come 
·1on ricordare l'animo con cui negli 
anni dopo la liberazione, cosl pieni 
-li ricordi amari, alla volontà di per
secuzione contro quanto aveva odore 
di partigiano si contrapponeva l'indul
genza scandalosa per i fascisti. Fu ben 
1resto molto chiaro che la Magistra
tura, se non osava o voleva colpire 
l'insurrezione contro l'occupazione te
!esca e nazista, escludeva a priori dalla 

sua comprensione la lotta armata con
tro il fascismo e le atrocità fasciste: 
parlo, s'intende, di Magistratura molto 
, generale. 

E non si è severi giudicando sem
pre prevalente, anche nel decennio 
successivo di dominio democristiano 
una certa abitudine, forse abitudin~ 
più che volontà, di servilismo verso 
il potere costituito; la salvaguardia 
dell'ordine costituito, che esso ammi
nistrava, unificava secondo un comu
rie indirizzo l'operato delle forze del
l'ordine, degli inquirenti e in diverso 
modo e grado, sempre con la preoc
cupazione di erigere una barriera con
tro la sovversione, anche dei giudici. 

Il discorso vuol limitarsi sempre 
all'intervento di questo potere nella 
vita pubblica, sempre dominato nel 
magistrato medio, e vorremmo dire 
tipico, dalla disciplinata coscienza di 
un permanente dovere di difesa con
tro la «eversione». Dopo il 1960, 
-,ei limiti in cui la « rivoluzionaria • 
assunzione dei socialisti al governo 
sgomentò la destra, le cose rincrudi
·ono, a beneficio in primo luogo della 
impunità fascista, assicurata dalla si
c;tematica archiviazione delle pratiche 
da parte delle Procure, okre che da 
una parte delle Preture. Lo stesso in
rlirizzo seguiva da tempo la maggio 
ranza dei magistrati nella Sicilia ma-
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fiosa: l'amministrazione della giusti
zia in queste terre è stata - spe
rando di poter ragionare col tempo 
passato - uno degli scandali più de
testabili di questo nostro Stato. Può 
essere la prova, forse al limite, che è 
il costume di vita che modella i ma
gistrati: costume, intendiamo, non solo 
di un regime borghese. Prova, ancora 
una volta, che il primo requisito del 
buon magistrato è il carattere. Non 
lo accertano le commissioni di esame, 
e - temo - neppure gli scrutini. 

Gli anni recenti, della contestazione 
e della ribellione giovanile, hanno esa
sperato tutte le situazioni di urto. 
Quindi l'impiego delle forze dell'or
dine, che nella massa ne sono forse 
piuttosto le vittime: ma l'argomento 
richiederebbe un discorso a parte. E 
diverse e contrastanti reazioni nell'in
tervhto della Magistratura: poniamo 
ri confronto a titolo di esempio la spia
cevole sentenza nel primo processo 
intentato dal gen. De Lorenzo contro 
i suoi accusatori, con la esemplare 
sentenza nel secondo processo. 

Intelligenza e indulgenza 

~a nel gradino dell'azione poliziesca, 
ed tn quello che ora ci interessa delle 
procedure e delle requisitorie di ac
cusa tengono un posto a sé, un brutto 
posto, le procedure contro gli anar
chici di Milano, chiuse dalla morte di 
Pinelli. Una brutta macchia rossa sulla 
storia di questi anni. Se ne è parlato 
ripetutamente su queste colonne, e qui 
il ricordo vuol iscrivere solo anche 
ques_to episodio nel ,quadro di una 
Magistratura che ha· dato luogo a 
troppi motivi di dubbio, ed ha biso
gno dell'autorità che la richiami alla 
alta responsabilità nazionale di una 
imparziale amministrazione della giu
stizia. Da questo punto di vista deve 
esser sottolineata la insorgenza diffusa, 
e sembra si possa dire prevalente, 
della volontà di repressione, e di re
pressione dura, dei movimenti giova
nili sovvertitori dcll' « ordine costitui
to ». Non è tanto un ordine di classe 
-:econdo le definizioni catechistiche cor~ 
renti tra questi giovani, quanto il di
sordine degenerativo dcl costume di 
•n regime disordinato. Anche questo 

disordine morale trova zelanti difen
sori tra i procuratori di Milano, Ge
nova, Pisa, Firenze, governati dal belli
coso Calan?ari, Roma e cosl via. 

Si chiede intelligenza di fronte ad 
autentici movimenti giovanili, non in
dulgenza o impunità. Ma anche chi 
non ama certe invenzioni, degne spes-
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-o di sculacciate, e chi è lontano dalle 
ideologie dei gruppi politicamente più 
organizzati ed efficienti, come Lotta 
Sontinua e Potere Operaio, deploran
do che tanta energia giovanile sia 
male impiegata per il miglioramento 
della nostra società, ritiene tanto più 
necessario che il sistema che i giovani, 
contestano abbia proprio nei riguardi 
loro, e del loro avvenire che è un 
bene nazionale, il maggior scrupolo 
nella osservanza delle forme della giu
stizia, e della sostanza che deve inqua
drare gli articoli del codice nella super
legge costituzionale. 

. E' rivela~ore di una mentalità poli
:ca ben radicata, e talvolta quasi esplo

siva nelle sue manifestazioni, il di
sprezzo per la Costituzione di questi 
accusatori, implacabilment~ arroccati 
'Ile disposizioni più punitive che sono 
mcora ornamento del codice Rocco. Il 
caso più sintomatico di questo dichia
rato indirizzo è forse quello dei pro
cessi intentati a Torino contro appar
tenenti ai gruppi citati, cosl disinvolto 
"nche nella trascuranza delle elemen
tari prescrizioni procedurali da provo
care il rigetto del documento di ac
cusa da parte del giudice di merito. 
Taluni dei processi collegati a quello 
ora ricordato feriscono di traverso il 
principio della libertà di stampa, e 
meritano attenzione da parte di tutti 
gli schieramenti democratici, a comin
ciare da quelli politicamente contrari 
ai gruppi estremisti. Allargando il di
scorso ad un confronto sulla giusti
zia disuguale con le bilance leggere 
per la destra e pesanti per la sinistra, 
dice un appello firmato fra molti altri 
anche da amici come Franco Antoni
celli, Norberto Bobbio, Giorgio Bocca, 
Alessandro Galante Garrone, Serio 
Lombardini, Franco Momigliano, Clau
dio Napoleoni: « Da tempo e in troppi 
casi, anche gravi, che hanno allarmato 
e stanno allarmando il paese, atten
diamo una risposta che non è ancora 
venuta. Chiedere alla Magistratura di 
avere il coraggio della verità, non vuol 
dire chiederle - cosa che sembra ad 
alcuni orribile - di compromettersi 
politicamente, bensl di assumersi le 
sue responsabilità morali. Non pos
siamo non essere colpiti dal contrasto 
stridente tra le troppo facili archivia
zioni in favore di alcuni e le troppe 
facili incriminazioni a danno di altri, 
tra l'indulgenza che copre i misfatti 
dell'estrema destra e il rigore che 
tende a stroncare le dimostrazioni dei 
militanti della sinistra, tra le rapide 
scarcerazioni dei picchiatori fascisti e 
le lunghe detenzioni di operai che at
tendono da mesi il processo. Da una 
parte ci sono ufficiali di polizia che 

denunciano presunti delitti con prove 
inesistenti o discutibili. Dall'altro ci 
sono liberi cittadini che chiedono il 
rispetto di alcune regole fondamentali 
di uno Stato che si ostinano a chia
mare di diritto ». 

Apoliticità e fascismo 

Giacomo Mancini e Lino J annuzzi 
non sono evidentemente estremisti di 
sinistra. Li unisce nella stessa denun
cia dell'appoggio che la destra fasci
sta ha trovato e trova nell'operato di 
alcuni magistrati inquirenti ed istrut
tori. H?nno profondamente turbato 
alcune sentenze di archiviazione, come 
quelle relative ad imputazioni mosse 
al gen. De Lorenzo, ed una disponi
bilità di informazioni e indicazioni 
provenienti da ambienti giudiziari, che 
si ravvisano in controluce nella cam
pagna accanita condotta dalla stampa 
fascista contro lo stesso Mancini. Non 
s1 può evidentemente interferire in 
nessun modo in procedimenti giudizia
ri in corso, augurando i più rapidi 
Jccertamenti della verità. Ma non si 
può non registrare questo attacco a 
picconate contro una posizione socia
lista, il cui crollo gioverebbe alla pro
paganda fascista ed alle sue evidenti 
ambizioni. La replica della Procura 
romana appare per ora poco persua
siva; non è lusinghiero per i due pro
curatori accusati di burbanzoso linguag· 
gio da comi7.io della loro risposta. 

E' grave il conflitto aperto col Par
lamento, ora rimesso al Consiglio su
periore della Magistratura. Va di pari 
passo con i disagi sollevati dalla cam
pagna epuratrice condotta, sempre da 
questo grado di Magistratura, a pro
posito delle amministrazioni pubbliche, 
sacrosanta se non la viziasse una certa 
programmazione unidirezionale, un 
costante formalismo da vestali del co
dice, una ostentata indifferenza per 
le situazioni politiche. E' materia che 
tocca il finanziamento dei partiti, que
stione degna di attenta, e - come è 
noto - urgente considerazione. 

Le cose si aggiusteranno forse alla 
meglio alla peggio all'italiana. Sarebbe 
minore l'allarme per la Magistratura, 
.e i giovani, di spirito se non di anni, 
che ne sono la forza viva potessero 
esercitare una azione di guida. 

Basta frattanto questo nuovo allar
me, caduto in cosl mal punto, a per
suadere la società borghese e conser
vatrice, e con essa Almirante e Sofri, 
del prossimo inevitabile · -;fa~ciarnento 
dello Stato italiano. 

F. P. • 



colombo Il 1 • • e:;;: ungo v1~gg10 . 
attraverso 1 governi 
di Renato Venditti 

Succeduto come 
presidente del consiglio 
a governi ed uomini fragili, 
Emilio Colombo mostra 
di avere risorse personali e 
abilità tattica per salvare, 
o, prolungare, la formula 
di governo. E tuttavia 
come dimenticare che proprio 
Colombo fu. fin dal 1964, 
tenace avversario di un 
centro-sinistra 
ancora • riformatore .. , 
colui che affossò i progetti 
di riforma regionale ed 
urbanistica, e nel 1968 
avversò, avanzando esigenze 
di bilancio, quella del 
sistema pensionistico? 
Sarà stata sufficiente 
la sua esperienza di capo 
del governo a renderlo 
avvertito che dal 
centro-sinistra si può uscire 
solo guardando avanti . 
non indietro? 

e ol discorso a S. Anna di Stazze
ma Colombo ha voluto dire che 

egli considera conclusa la prima fase 
della sua esperienza governativa. Ha 
voluto anche dire che non per questo 
è rassegnato a recitare la parte della 
vittima. Tutt'altro: può esserci un se
condo governo Colombo, ma occorre 
definire « le condizioni di un fecondo 
svolgimento della fase finale della le
gislatura », tenendo ferma « la fidu
cia nella formula di governo » e il « ri
spetto per l'insostituibile apporto di 
ciascuna delle sue componenti». Bi
sogna dare atto al presidente del con
siglio di una carica di fiducia fino ad 
ora insospettabile e che non può certo 
essere ricavata solo dalla legittima am
bizione di durare. A dispetto di una 
esperienza di governo che avrebbe fat
to tremare statisti perfino più navi-
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Emilio Colombo 
gati di lui e di fronte a scadenze poli
tiche di prima grandezza, quali sono 
quelle che lo attendono da oggi a gen
naio, Colombo tenta di imporre una 
sua propria linea di movimento con 
la convinzione di approdare alla fine 
della legislatura, mantenendo in pie
di un'alleanza in crisi e rimettendo in 
sesto una delle più difficile situazioni 
economiche verificatesi negli ultimi 
otto anni. 

Che Colombo riesca nel suo inten
to è cosa che si vedrà, e i prossimi 
mesi di travaglio ( divorzio e ref erco
dum, ripresa economica, nuovo capo 
dello Stato con il prologo del congres
so repubblicano, per non parlare della 
« questione Cina » in ballo all'Onu) 
diranno se il parto di gennaio potrà es
sere o meno felice. Quello che si può 
dire ora è che Colombo ha piazzato 

la sua botta nel momento giusto ri
prendendo nelle sue mani una inizia
ti va che sembrava alla fine sfuggirgli. 
Non bisogna dimenticare che egli sta 
presiedendo un governo che deve an
cora turare la falla del « disimpegno » 
r~pubblicano, anche se sono pochi a 
ricordare che egli è ministro ad interim 
della Gi~s~ia. Occorre aggiungere 
che se egli Sl sente garantito dalla pre
senza di T11Dassi nel governo come 
espressione di una linea saragattiana 
che vuole mantenere io vita l'1llleanza 
quadripartita, ha però nell'altro fianco 
la spina socialdemocratica r.appresenta
ta da Ferri alla testa del Psdi e da 
Preti nel ruolo di fustigatore ministe
riale, tutti e due pronti a sbarcare i 
socialisti dal governo e magari " rim-
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piazzarli con una bella convergenza 
liberale. 

Non sono cose da poco. Ma la mi
sura del Colombo '70 si deve prende
re sui socialisti di oggi, che sono il 
punto di riferimento decisivo dell'al
leanza di governo nata nel 1962 e nei 
confronti dei quali la Dc si è trova
ta in questi anni a verificare uno svol
gimento in senso progressivo o meno 
della politica nazionale. Può sembra
re paradossale che tocchi proprio a 
Colombo, nella Dc, un ruolo di prota
gonista di primo piano. Tocca cioè 
a un uomo che nel congresso di Na
poli del 1962 fu tra i più tiepidi e 
sospettosi sostenitori della strategia 
morotea fondata sull'alleanza con il 
Psi. Al punto da far scrivere a Jacque 
1'-obécourt, poco più di un anno fa, che 
i due uomini chiamati allora a risolve
.:-e la crisi di governo ( Andreotti e Co
l"mbo) erano stati i protagonisti di 
« un'azione contraria al centro-sinistra 
di origine »; e a fargli ricordare che 
Colombo fu « l'iniziatore della svolta 
moderata presa dal centro-sinistra nel 
1964 ». 

Il 1964 fu in effetti un anno em
blemacico per il centro-sinistra e per 
Colombo, che si trovava ad essere mi
nistro del Tesoro da appena un anno, 
con un cu"iculum di vita ministeriale 
che risaliva però al 1948, quando esor
di come sottosegretario, passando via 
via al ruolo di ministro dell'agricoltura 
nel '55, e a quello cli titolare dell'indu
stria, prima di diventare il tesoriere 
dello Stato. Perché il 1964? Perché 
risale ad allora, dopo appena 6 mesi 
di vita del primo governo Moro, una 
famosa lettera al presidente del consi
glio (mai uscita, se ben ricordiamo, 
nel suo testo integrale), parzialmente 
smentita durante un dibattito al Sena
to, ma di cui fu fatto diffondere a 
bella posta il contenuto da un quoti
diano romano. A rileggere la versio
ne che ne fu data in sintesi e a legge
re i commenti con cui l'accompagnd
rono i giornali conservatori, sembra 
di essere vittime di una piccola alluci
nazione: perché sette anni fa, nel no
me di Colombo, furono spesi argo
menti e parole di fuoco che oggi, a c;et
tc anni di distanza, sono l'identico 
bagaglio dirompente che manda nelle 
ruote del governo Colombo lo stesso 
giornale di allora, ispirandosi questa 
volta non più, o non tanto, a Colom
bo, ma - tanto per fare un nome -
a Preti, alla socialdemocrazia di Ferri 
alla palude democristiana di Montecit; 
rio e palazzo Madama. 

Il piccolo ricorso storico ha un sen
so, e non è affatto a svantaggio del Co-
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lombo che oggi è presidente del consi
glio. Il Colombo 'ministro del Tesoro 
appariva il portavoce principale delle 
riserve e dci sabotaggi con i quali si 
cercava di rendere vano il ponderoso 
documento programmatico che Aldo 
Moro era riuscito a combinare assieme 
a Nenni, a Saragat e a La Malfa. Due 
riforme di grande rilievo, come quel
la regionale e quella urbanistica, era
no il suo bersaglio principale, cd era
no il bersaglio attraverso il quale si 
arrivava a colpire i socialisti, che era
no allora l'unica ragione di esistenza 
del ccntrd-sinistra, esposto ai con
traccolpi della dura scissione che av~va 
dato vita al Psiup cinque mesi prima. 

Tutto questo va ricordato e sotto
lineato perché si può immaginare che 
Colombo, allora, forse non era affatto 
cosciente del significato che l'alleanza 
tra Dc e Psi doveva assumere negli 
anni '60. Sarebbe sbagliato affermare 
che Colombo abbia cli colpo preso co
scienza oggi di questa realtà, solo per
ché si trova ad essere lui il gestore 
ministeriale della alleanza con i socia
listi. Ma è certo che l'acquisizione di 
questo dato della realtà politica è sta
ta lento e graduale, se è vero che 
ancora alla vigilia delle elezioni poli
tiche del 1968 (fallita la riforma re
gionale e quella urbanistica, come se
gno più evidente di un totale falli
mento programmatico del centro-sini
stra) fu imputato di aver messo davan
ti esigenze di bilancio per impedire una 
seria riforma del sistema pensionistico. 
Fu Moro e furono i socialisti, per pri
mi, a fare le spese di quella che fu 
considerata una posizione miope e che 
del resto fu corretta subito dopo l'esi
to della consultazione elettorale. 

Fu al cospetto del centro-sinistra, 
dunque, che Colombo emerse come 
guardiano austero delle finanze del
lo Stato e che si fece la fama di ri
goroso amministratore. E in questa ve
ste , bisogna ricordarlo, egli è stato sem
pre considerato, negli anni '60, un pos
sibile presidente del consiglio, fatto 
apposta per tenere a bada le richieste 
« sconsiderate » della sinistra e dei 
sindacati e per tentare, su questo ter
reno, una mediazione con il padronato 
industriale. 

L'esperienza del governo Colombo 
può essere, in un certo senso, salutare: 
perché può servire tra l'altro a far ca
pire che la spinta sindacale del '69 era 
una conseguenza diretta di una prece
dente gestione della vita economica 
nazionale intesa in modo unilaterale. 
E può servire, scontato il fallimento 
dell'unificazione Psi-Psdi, a far com
prendere a Colombo che il rapporto 

tra Dc e Psi non è da considerdre fra 
le cose facilmente « reversib!li », ma 
come un momento della vita po::uca 
dal quale si può uscire vant~ggiosa
mcnte solo se si ha il coraggio di gnar
dare avanti e non indietro. 

In questo senso può essere preziosa 
l'esperienza che Colombo ha fatto in 
15 mesi di presidenza del consiglio. 
E' ~tata un'esperienza importante, solo 
a ncordarla per accenni: il « decre
tone » congiunturale, il rapporto con i 
sindacati, il peggioramento della si
tuazione economica, le vicende della 
legge edilizia, l'uscita del Pri dal go
verno, le ripercussioni interne della 
crisi del dollaro, Reggio Calabria, 
l'Aquila e il 13 giugno, la difficoltà 
di rimettere in piedi le giunte di cen
tro-sinistra, la bocciatura della legge
ponte sulla scuola. Ed ora, le conse
guenze della legge sul divorzio e del
la richiesta di referendum, e la sca
denza del capo dello Stato che incombe 
e fa paura. 

A bilancio compiuto, si è tentati 
di dire che in fondo, visto che se l'è 
cavata, Colombo ha mostrato di non 
essere privo di risorse personali, a dir 
poco di natura tattica. Partito nel ruo-
1~ di ~osca cocchiera delle pattuglie 
di resistenza al centro-sinistra, si è 
trovato, come presidente del consiglio, 
ad assolvere al ruolo di mediatore 
tra queste spinte da lui stesso solle
citate e quelle che hanno trovato nei 
fautori dei « nuovi equilibri » gli an
nunciatori di un « nuovo corso politi
co ». Ma bisogna aggiungere che, tal
v?lta, Colombo ha dato l'impressione 
di superare suo malgrado una situa
zione tempestosa, che ha rischiato di 
annullare le sue risorse di navigatore. 
Nel momento cruciale delle vicende 
parlamentari sulla legge edilizia, co
me. alla vigilia dell'ultimo consiglio 
nazionale della Dc, sono stati anche i 
suoi uomini a dare fiato a una rozza 
polemica reazionaria che ha :finito per 
assecondare tutt'e le manovre di svol
ta a destra e ha contribuito a creare 
le condizioni per il successo elettorale 
cli Giorgio Almirante. 

Nulla può far credere che sia stato 
l'ispiratore autolesionistico di gio
chi politici e parlamentari che si rivol
gevano in definitiva contro il suo stes
so governo. Ma anche queste vicende 
rendono chiaro che le risorse personali 
e gli aggiustamenti fini a se stessi 
non bastano, se si è convinti che l'av
venire personale è strettamente colle
gato ai processi politici nuovi che si 
è in grado, se non di sollecitare 
almeno di assecondare. 

R. V. • 



acli 

La "classe differenziale" 
degli 

operai cattolici 
L e ACLI si stanno preparando al prossimo congresso nazionale, il primo dopo quello di Torino del 

giugno '68 che sancl la « fine del collateralismo» del movimento operaio cristiano, cioé la fine 
del ventennale fiancheggiamento elettorale della Democrazia Cristiana. La data del congresso sarà fis
sata dal prossimo consiglio nazionale che si svolgerà ai primi di novembre. Sono stati due anni 
difficili e tormentati questi ultimi per le ACLI. Uscito Labor, la nuova dirigenza è stata a lungo con
dizionata dalle iniziative dell'ex presidente: l'Acpol prima e poi il Movimento politico dei lavoratori. 
Se esse si proponevano di dare sbocco politico al movimento sociale che si esprime nell'organizzza
zione aclista, bisogna dire che non ha giovato allo scopo l'accentuazione posta sul momento organiz
zativo, nettamente prevalente rispetto al momento dell'iniziativa politica e della lotta, quasi bastasse 
creare strutture per recepire un movi
mento politico già esistente e non si 
trattasse invece di crearlo. Questa 
proiezione troppo meccanica, quasi de
terministica, ha nuociuto al disegno 
politico di Labor ed ha privato le 
AGLI di un neces:.ario punto di ri
ferimento che si muovesse autonoma
mente nel paese. Sul piano interno, 
la forte maggioranza congressuale che 
aveva sostenuto il nuovo corso e la 
spinta sociale che veniva dalle fabbri
che e dalle nuove generazioni e che 
le ACLI raccoglievano e in notevole 
misura esprimevano, inducP.va il grup
po dirigente a bruciare le tappe: dopo 
la fine del collateralismo e il chiaro 
ripudio dell'interclassimo, le sceltr~ 
coerenti non Jbossono mancare. Si ar
riva cosl all' « ipotesi socialista » di 
V allombrosa. La fretta nel compiere 
queste scelte si spiega forse con la 
necessità, avvertita dal nuovo gruppo 
dirigente, che è necessario stare al 
passo con il movimento operaio e con 
la contestazione giovanile e con la va
lutazione, giusta, che la scelta com
piuta è radicale e che sarebbe illu
sorio credere di evitare gli eventuali 
scontri ritardando le scelte. Ma agisce 
anche una sottovalutazione della poli
tica neotemporalista e di potere, so
stanzialmente anticonciliare, di Paolo 
VI, e una sopravvalutazione delle 
proprie capacità, della propria autono
mia e della propria forza. 

Sono illusioni che durano qualche 
mese. Il vero confronto per il nuovo 
gruppo dirigente non è con la de-
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Emilio Gabaglio 
bole minoranza congressuale di To
rino, meno del 16% di tutte le ACLI, 
ma con la Chiesa, e non con la Chiesa 
della grande maggioranza dei p.aesi 
del mondo rispetto alla quale la stessa 
esistenza delle ACL! è un dato arre
trato, ma con questa Chiesa, questo 
episcopato, questo Papa. Chi sperava 
in un secondo partito cattolico a si
nistra, o in un avvallo ecclesiastico 
alla militanza, del resto già in atto, 
dei lavoratori e dei cittadini cattolici 
nei partiti di sinistra, non poteva non 
essere deluso. Il secondo partito cat· 
tolico che ]a Chiesa può permettersi 
in Italia è ancora oggi, come ai tempi 
di Pio XII, quello dei Gedda, dei Ga
brio Lombardi e dei Greggi, eventual
mente con Almirante come carta di 
riserva. A sinistra la Chiesa o ha bi· 
sogno di uno strumento di rottura 
(come erano le ACLI del 48) oppure 
tratta da potenza a potenza il com
promesso concordatario. 

Il processo di deterioramento dei 
rapporti con la gerarchia è stato ra
pido e inarrestabile: dai primi avver
timenti della Conferenza episcopale, 
ai « colloqui » di una delegazione di 
Vescovi con la Presidenza delle ACLI, 
alla condanna della CEI, al duro in
tervento papale. Il gruppo dirigente 
che aveva resistito anche alla rottura 
formale con la Gerarchia, è preso di 
sorpresa dall'intervento di Paolo VI, 
teme la scomunica, teme di trovarsi di 
fronte alla prospettiva delle dimis
sioni che caratterizz-0 negli anni cin
"'11anta l'Azione cattolica di Rossi e 
di Carretto, fa cautamente marcia in
dietro. La relazione di Gabaglio al 
""lnsiglio nazionale è fortemente auto
critica, la scelta anticapitalista viene 
presentata come sperimentale, quella 
socialista ridimensionata al rango di 
« ipotesi ». Tale in realtà, essendo 
priva di una sanzione congressuale, 
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era sempre stata, ma su quella ipo
tesi i dirigenti de1le ACLI in realtà 
avevano fondato gran parte della loro 
linea politica. La relazione di Gaba
g?o viene approvata dall'intera mag
gioranza congressuale di Torino. La 
minoranza che è rimasta all'interno 
dell'organizzazione e non ha ancora 
raggiunto gli scissionisti, vota contro 
considerandola strumentale. Gli ultimi 
mesi da quell'avvenimento sono stati 
mesi di silenzio e di ripensamento, 
di assorbimento della dura prova su
bita. 

Alla vigilia del congresso questl'. 
prova quali risultati produrrà? Con 
quale volto, quali speranze e possi
bilità si presenteranno Je ACLI nel
l'immediato futuro? Occorrerà atten
dere il consiglio nazionale di novem
bre per dare una prima risposta a 
queste domande. Si sa però che il 
gruppo dirigente, come è naturale, sta 
discutendo Ja propria piattaforma con
gressuale e che questa esclude, almeno 
SlÙ piano teorico e della linea politica, 
bruschi ritorni indietro rispetto alle 
scelte del C',ongresso di Torino. Que
sta linea, se sarà confermata, dovrebbe 
perciò comportare una conferma del 
rifiuto dell'interclassismo e una con
ferma del rifiuto del capitalismo, cioé 
di una ricerca di una società di tipo 
alternativo (fondata - dicono gli adi
sti - sulla socializzazione dei mezzi 
di produzione e sull'autogestione). 
Esclusa sarà invece una ratifica uffi
ciale dell'ipotesi socialista. Anche su 
nnl!sto punto, tuttavia, esiste un mi
nimo irrinunciabile per l'attuale grup
po dirigente: la legittimità, il diritto 
di cittadinanza di scelte dichiarata
mente socialiste all'interno del movi
mento operaio cristiano e fra gli stessi 
"rlt>renti alle ACLI. 

Il futuro delle ACL! non si gioca 
più però ormai su una linea teorica, 
che rischia di diventare soltanto dot
trinale, e che trova spazio senza pro
durre in I tali a serie conseguenze po
litiche anche nei documenti del Si
nodo. Si gioca invece sull'autonomia 
delle strutture organizzative, sui rap
oorti con la gerarchia, sul ruolo po
litico e sociale che il movimento acli
sta riuscirà a darsi. Da questi punti 
di vista, ben diverso e maggiore ri
lievo sono destinati ad assumere nel 
prossimo congresso, altri temi: quello 
della trasformazione delle ACLI in 
movimento laico di ispirazione cri
stiana, quello di come mantenere una 
or~anizzazione di massa e di come 
darsi strutture autonome per soste
nerla, quello infine della definizione 
dei propri compiti e dei propri obiet
tivi. Ciascuno di questi problemi non 
ha scelte univoche 
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La trasformazione delle ACLI in 
movimento di ispirazione cristiana 
può significare definitivo sganciamen
to e completa autonomia dalla Ge
rarchia, ma può anche comportare 
una semplice presa d'atto di una de
cisione che la Gerarchia, attraverso la 
Conferenza episcopale, ha già per suo 
conto sanzionato. Gli assistenti eccle
siastici sono già stati ritirati, o se 
sono rimasti nella organizzazione acli
sta non svolgono più questa funzione. 
L'assistente generale, mons. Pa~ani, 
uno dei più convinti sostenitori. del 
nuovo corso delle ACLI, è già stato 
trasferito presso la Conferenza epi
scopale per occuparsi, insieme a 
Mons. Quadri, della prospettata « pa
storale del lavoro ,. Gli altri, quelli 
nazionali e periferici, o se ne sono 
già andati, o sono stati mantenuti 
temporaneamente in attesa di decisio
ni definitive. E' probabile tuttavia che 
anch'essi siano raccolti in un unico 
ufficio della CEI, destinato ad occu
parsi della stessa pastorale. Ma quali 
saranno i rapporti fra le ACLI e la 
nuova pastorale del lavoro? Quale 
funzione avrà questo nuovo organi
smo della Gerarchia? E' facile intrav
vedere, se questa situazione non sarà 
chiarita, il mantenimento di un legame 
indiretto ma non meno condizionato 
con la Chiesa. 

Una scelta diversa presuppone però 
la soluzione di altri problemi politici, 
organizzativi, finanziari, una soluzione 
che allo stato attuale non sembra ma
tura e appare di difficile realizzazione. 
TI gruppo dirigente lo ha evidente
mente avvertito se, mentre ha allon
tanato dagli uffici che ricoprivano al
cuni suoi membri (il responsabile del 
centro-studi e quello dell'ufficio for
mazione quadri) per non essersi at
tenuti alle scelte dell'ultimo consiglio 
nazionale, ha provveduto contempora
neamente a costituire un ufficio per 
l'autofinanziamento e attribuisce gran 
de importanza alla campagna che que
sto ufficio è stato incaricato di orga-

nizzare. La campagna si svolge al
i 'insegna dello slogan, abbastanza 
esplicito, « la libertà costa, paga la 
~9 autonomia>,, ma per ora l'ob
biettivo della campagna si limita al 
~olo autofinanziamento del congresso. 
Un obiettivo limitato se si pensa a 
come le ACLI sono strutturare nel 
paese e al costo complessivo della 
loro organizzazione. Non è un mi
stero che una parte dei finanziamenti, 
oggi interrotti, venivano direttamente 
dal Vaticano, un'altra parte da patronati 
ed altre organizzazioni assistenziaH o 
formative sovvenzionate dallo staro. 
Anche solo sostituire la prima fonte 
di finanziamenti appare un obiettivo 
difficilmente raggiungibile. 

Strettamente collegato a quello del 
finanziamento è il problema della crea
zione di strutture autonome: la distin
zione dei propri iscritti da qudli di 
altre organizzazioni clericali, l'eman
cipazione dalla rete parrocchiale che 
ancora coincide in maniera determi
nante con la rete organizzativa delle 
ACLI, l'eventuale ridimensionamento 
delle strutture alla conquistata auto
nomia anche finanziaria e la concilia
zione di questo ridimensionamento 
con il mantenimento al movimento di 
un carattere di massa (ma una strut
tura non autonoma non è l'illusione 
di un movimento di massa?). 

Non saranno quindi né la mino
ranza clerico-moderata, né l'altra mi
noranza fino ad oggi sotterranea ma 
esistente che è rappresentata dalle 
sinistre dc. né il gruppetto scissioni
stico delle cosidette libere ACLI a 
rappresentare seri ostacoli per Gaba
glio e per l'intero gruppo dirigente. 
Ancora una volta il confronto deter
minante è da una parte con la Chiesa 
e dall'altra con il movimento operaio. 
E' certo che se alcune contraddizioni 
non saranno sciolte, alcune scelte fino 
in fondo compiute, le ACLI rischiano 
di tornare ad essere per il movimento 
operaio un equivoco, ed un equivoco 
forse più pericoloso di quello rap
presentato nel '48. 

Uno dei dirigenti adisti ha am
messo con una battuta, e con un sin
tomatico paragone con il mondo della 
scuola, che le ACL! rischiano di di
venire « la classe differenziale » de
gli operai cattolici nel movimento 
operaio. Ma aggiungeva - quasi giu
stificando il paragone - c'è un ri
tardo storico da colmare. E tuttavia, 
come quel compagno sa benissimo 
oerché conduce nella scuola queste 
battaglie, le « classi differenziali » 
non sono una soluzione per i ritardi, 
ma sono un fattore del loro mante
nimento e aggravamento. 



radicali 

Senzat~ 
e 
senza partito 
di Gianfranco Spadaccla 

L 
a nozione dell'esistenza del Par
tito Radicale è legata ad alcuni fat
ti singolari. Presso la più vasta opi

nione pubblica i radicali sono quelli del 
divorzio, sono anticlericali, hanno contri
buito con le loro campagne a mendare 
prime in galera e poi sotto processo un 
sindaco di Roma, hanno un leader -
Marco Pannella - che a sua volta ri
schia di andare in galera ed è già sotto 
processo non per peculato ma per reati 
d'opinione, un segretario nazionale -
Roberto Cicciomessere - con un nome 
buffo, l 'abitudine di manifestare le loro 
idee sedendosi per terra, digiunando, cir
colando per le strade con cartelli vario
pinti. Presso i diversi ambienti la nozio
ne è forse più precisa, ma pur sempre 
legata a singoli fatti o singole iniziative: 
si tratti del ricordo delle campagne con
tro l'Eni, delle numerose inìziative giudi
ziarie rimaste, a differenza di quella con
tro l 'Onmi, senza seguito, dell'antimilita
rismo o dell'obiezione di coscienza, del
la nascita del movimento di liberazione 
della donna o della campagna per la le
galizzazione dell'aborto, del primo tenta
tivo di creare molti anni fa con una agen
zia di stampa un organo di controinfor
mazione democratica, o del fatto che 
proprio dalla sede del Partito Radicale 
hanno preso le mosse le prime inizia
tive contro le Istituzioni psichiatriche, la 
condizione carcerarla. Su ogni singolo 
fatto o su ogni iniziativa che riesce a 
giungere a conoscenza della opinione 
pubblica si richiude però la cortina del 
s lenzio ufficiale, che comprende anche 
gli organi di stampa della sinistra ita
liana. E' un motivo di più per ringraziare 
Fenuccìo Parri che mi consente di scri
vere liberamente su queste colonne e, 
In particolare in questa occasione, di 
scrivere del Partito in cui milito e del suo 
prossimo congresso annuale. 

Il Congresso si s~olgerà come ogni an
no alla fine di ottobre e all'inizio di no
vembre. I lavori avranno inizio il 31 otto
bre, a Roma, in una cornice modesta. 
nella sala di un palazzo del centro sto
rico, vic ino all'Argentina, presso la fon
dazione Beloch, in via Monterone 4. Il 
primo giorno sarà dedicato ad un dibat
tito politico generale sul tema: •Senza 
il partito laico non si costruisce in Italia 
nè un'alternativa di sinistra, nè la so
cietà socialista e libertaria•. Interverran
no fra gli altri, con proprie relazioni, 
l'on. Loris Fortuna, il sen. Gian Mario Al
bani, Wiadimiro Dorigo. I successivi due 
giorni saranno dedicati alla discussione 
sulle relazioni del segretario nazionale e 
del tesoriere, alle Iniziative politiche del 
prossimo anno, all'elezione dei nuovi 
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organi del Partito. Questa seconda parte 
dei lavori, a differenza dagli altri anni, 
sarà tuttavia dominata da un Interrogati
vo: se esistono possibilità di sviluppo e 
di rilancio nel paese dell'iniziativa poli
tica del Partito Radicale o se non si deb
ba prendere in considerazione la pro
spettiva di un suo scioglimento. Qual è il 
significato del tema del primo giorno di 
dibattito e perché dopo anni dì iniziativa 
e di lotta, condotte certamente in con
dizioni di maggiore isolamento e fra mag
giori difficoltà, questo interrogativo che 
viene proposto proprio da Marco Pan
nella, cioè dall'uomo che ha sopportato 
il maggior peso di questa singolare espe
rienza politica? 

Anche gli osservatori più benevoli han
no sempre avuto la sensazione che la 
politica di questo Partito fosse una som
matoria di battaglie non collegate da una 
linea politica. Le più importanti di esse 
si esprimono addirittura in sigle di altret
tante organizzazioni autonome, la Lid per 
il divorzio, la Lise per l'abrogazione del 
concordato, il Mld per la liberazione 
della donna, il movimento antimilitarista. 
E tutte a loro volta queste organizzazioni 
hanno loro sede in comune con il Par
tito Radicale, negli stanzoni e nelle sale 
di via di Torre argentina 18, proprio so
pra l'Astrolabio. Perché allora un partito 
politico, - ci è stato tante volte chie
sto - e non un movimento o magari una 
lega delle leghe? In realtà divorzio, lot
ta contro il concordato, legalizzazione 
dell'aborto, obiezione di coscienza e an
t:militarismo, lotta contro il capitalismo 
e il corporativismo di stato, a partire da 
posizioni di intransigenza democratica, 
laiche e libertarie, socialiste, riformiste 
se :.i vuole e non • rivoluzionarie ,. secon
do i moduli della contestazione extrapar
lamentare costituiscono una linea politi
ca alternativa a quella ufficiale della si
n"stra italiana. Scriveva Pannella sul
l'ulfmo numero di "Notizie Radicali•: 
•Alternativa alla Dc, rinnovamento e uni
tà della sinistra, attraverso una politica 
radicale di sviluppo dei diritti civili, lot
ta senza compromessi fra " grande de
stra" e "grande sinistra". E' questa la 
unica via democratica e parlamentare 
corretta e percorribile. Con la Dc sola al 
governo, Almirante non apparirebbe al
tro che come uno squallido ronzino di 
riserva, come una mosca cocchiera. Con 
la Dc sola al governo, gli estremismi di
sperati e violenti che dalla base ogni 
giorno di più erompono e sconvolgono 
le nostre cronache politiche potrebbero 
mutarsi in speranza e impegno di alter
nativa unitaria•. Extraparlamentare an
ch'esso, perché non rappresentato in 
Parlamento, ma non antiparlamentare, il 
Partito Radicale ha al contrario sempre 
utilizzato la collaborazione di parlamen
tari dei partiti laici di sinistra, ha sem
pre sostenuto le iniziative parlamentari 
che si muovevano in questa direzione, ri
fiutandosi invece di avallare e combatten
do apertamente quelle leggi e quegli ac
cordi di potere fra i partiti istituzionali 
che riducevano la democrazia e lo stes
so confronto parlamentare a poco più di 
una truffa o a un gioco truccato. Ne è 
nato un partito, privo di funzionari, con 
pochi militanti, che si autofinanzia con 
le sottoscrizioni dei suoi sostenitori, che 
ha avuto ed ha l'ambizione di fornire 
strutture di lotta politica non a quadri 
d'avanguardia ma all'uomo della strada, 
della fabbrica, dell'ufficio, a partire dal 
suoi interessi, dalle sue condizioni di 

vita, dalle sue speranze, dalla sua feli
cità o infelicità. "Senza il Partito Radi
cale - dice Mellini - la Lid non sareb
be esistita o si sarebbe trasformata in 
un'organizzazione corporativa di separati•. 

La Voce Repubblicana ha ironizzato con 
due colonne di piombo sui pretesi suc
cessi del Partito Radicale. Occorre in
tendersi sul significato della parola. Ma 
se aver successo significa riuscire a ri
creare e ad organizzare una opinione 
pubblica laica, tornare a dare possibilità 
di espressione politica a migliaia di per
sone, riuscire ad imporre anche in Par
lamento temi di scontro politico rispetto 

• ai quali l'intera classe dirigente mostra 
d'avere immediate reazioni di rigetto, la 
espressione è appropriata e non suona 
come una vanteria. Dicendo che è questo 
successo a mettere oggi in crisi questa 
esperienza politica non si sfida in alcun 
modo il senso del ridicolo. " Questo esem
pio di resistenza e forza - ha scritto 
Pannella - che stiamo dando o che 
abbiamo dato non può essere protratto 
all'infinito o anche solo di anni o di 
molti mesi, senza nuovi apporti e nuove 
concrete adesioni al Partito. Altrimenti 
Idealmente, politicamente, economicamen
te, organizzativamente non possiamo più 
farcela •. Proprio l'affermarsi dei temi 
su cui il partito ha edificato la propria 
politica pone oggi il problema della 
adeguatezza delle sue strutture e delle 
sue energie a sostenere la lotta e lo 
scontro che ne conseguono. Basta pen
sare a cosa avviene oggi su divorzio e 
referendum. Le chiusure della informa
zione, l'impossibilità di accesso ai mezzi 
di comunicazione radiotelevisiva, la mag
g!ore difficoltà di prendere di sorpresa 
la classe politica, magari con l'iniziativa 
di un solo parlamentare, come è avve
nuto con Fortuna per il divorzio, la man
canza di propri organi di stampa giusti
ficano l'appello di Pannella. In mancanza 
di una risposta positiva, di un salto qua
litativo e quantitativo nell'organizzazione 
del Partito, questo sarebbe destinato a 
sopravvivere a se stesso. 

Anche il tema su cui si aprirà il congres
so, è strettamente collegato a questo 
problema. Un partito laico esiste nel pae
s~, come hanno dimostrato la lotta per il 
divorzio e le oltre trecentomila firme rac
colte per l'abrogazione (e non per la 
revisione) del concordato. Esso, se riu
sc1rà ad organiz.zarsi, potrà trovare espres
s!one nel parlamento, condizionare le for
ze politiche democratiche. Non è indiffe
rente. anche a questo fine, il destino del 
Partito Radicale. 

~ul problema posto da Pannella, la di
rezione non ha ancora espresso un giu
d izio definitivo. Mellini ha sostenuto che 
le possibilità di rilancio del partito esi
stono e vanno realizzate, altri che una 
verifica seria deve essere compiuta. Mas
simo Teodori, Angiolo Bandinelli, insie
me ad un gruppo di altri compagni fra 
cui io stesso, stanno con • La prova ra
dicale ,. tentando il primo serio sforzo 
editoriale del partito, anche se per il 
momento limitanto ad una rivista trime
strale di duecento pagine e a seimila 
copie di tiratura. Una risposta definitiva 
spetterà al congresso, a coloro che vi 
parteciperanno, radicali, divorzisti, antimi
litaristi, compagni di altri partiti che ci 
hanno in questi anni sostenuto e che 
a vario titolo sono stati anch'essi del 
partito radicale pur non avendone la 
tessera. 

• 
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stampa 

La corsa 
al 
Sud 

I I quotidiano di • Lotta continua • non 
sarà la sola novità editoriale dei pros
simi mesi a sud del Tevere. ~lon solo 

perché al quotidiano nel Mezzogiorno 
sembra stia pensando un altro gruppo 
rivoluzionario, quello di • Servire il po
polo•: grosse novità si preparano anche 
dall'altra parte della barricata, nella stam
pa borghese, sia di mano pubblica che 
di mano privata. A Roma, sta entrando 
nella fase di attuazione il progetto di 
un'edizione romana, destinata soprattut
to al Sud, della • Stampa •. E' da vede
re se l'impresa pubblica assisterà pas
sivamente all'iniziativa di Agnelli o, an
che, se quella della Fiat non sia piuttosto 
una mossa difensiva. I giochi, insomma, 
sono ancora tutti da scoprire. Un dato 
però c'è ed è che, insieme agli extra
parlamentari, anche il potere economico 
italiano scende In prima persona nel 
Sud impiantandovi anzitutto, in grande 
stile, uno del suoi strumenti fondamen
tali. la stampa. 

C'è un antefatto: due anni fa, la bufe
ra Monti si era inopinatamente arrestata 
proprio alle soglie del Mezzogiorno. La 
prima • catena • ufficiale di quotidiani 
in Italia, dopo avere rastrellato • Nazio
ne •, • Carlino •, •Telegrafo .. e • Giorna
le d'Italia •, aveva perso sulle sponde del 
Tevere il suo carattere di operazione nuo
va e spregiudicata, per rientrare in un 
alveolo più tradizionale. L'ondata si era 
divisa in una serie di rivoli che, più o 
meno clandestinamente, erano scesi al 
Sud a qualcuno dei tanti giornali me
r:dionali tenuti in vita, oltre la soglia del 
fallimento, da precisi interessi politici. Al 
Sud, insomma, Monti non usciva allo sco
perto. Eppure Il suo programma di • mo
dernizzazione .. della stampa italiana con
teneva tutte le premesse perché lo sboc
co fosse proprio il tentativo di riempire 
il grande vuoto dell'editoria quotidiana 
nel Mezzogiorno· da una parte, a Napoli 
il • Mattino .. che ha da tempo rinuncia
to al ruolo di leader della stampa meri
dionale per rappresentare, a Napoli, ma 
soprattutto a Roma, quello di interprete 
dei locali interessi democristiani. All altro 
capolinea. a Palermo, due giornali a vo
cazione regionale come il .. Giornale di 
Sicilia• e .. L'ora ... In mezzo, una schie
ra di fogli di provincia, quasi tutti para
fascisti e clericali e comunque sempre 
legati agli intrighi provinciali e nazionali 
delle locali consorterie democristiane. In 
teoria un mercato potenziale in cui lan
ciarsi senza paura di concorrenti. In pra
tica un mercato • chiuso • dove, ancora 
più che al Nord, il passaggio avviene di
rettamente dall'analfabetismo giornalisti
c:> al telegiornale. senza spazio per me-
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dlazioni, soprattutto a livello· di quotidia
ni. Ma quando mal l'editoria giornalistica 
italiana, che da sessant'anni tira com
plessivamente lo stesso numero di copie, 
dando da leggere il proprio prodotto 
ad aliquote sempre più scarse delle clas
si sociali di sempre, si è preoccupata 
del mercato e del lettori? 

Chi se ne preoccupa è giustamente e 
necessariamente, • Lotta continua •, ma 
qui i termini tradizionali dell'editoria gior
nalistica italiana sono rovesciati. Nell'ul
timo numero del loro quindicinale, I • com
pagni del meridione • fissano entro no
vembre un obiettivo di 5 mila abbonati, 
che li avvicinerebbe al tetto del 5(1 mi
lioni ritenuti necessari per avviare il 
quotidiano per il quale sembra sia già 
stata acquistata a Napoli la tipografia. 
Contem9oraneamente si annuncia che il 
giornale verrà distribuito solo al Sud, ma 
.:he si conta In particolare sugli abbo
namenti che potranno venire dal Nord: 
• Il nostro giornale... non potrà essere 
l'organo di una prospettiva rivoluziona
ria se non attraverso la partecipazione 
diretta e consapevole dei compagni operai 
delle fabbriche del nord .. •. Il punto di 
partenza dell'ipotes; politica del quoti
diano è naturalmente l'analisi che Sofri 
fece su Reggio Calabria: .. la conoscen
za della situazione di classe nel Sud, la 
cosc:enza della forza e della necessità 
del movimento rivoluzionario nel meri
dione. costituiscono una condizione es
senziale perché l'avanguardia di classe 
in Italia, in primo luogo l'avanguardia 
operaia, sia in grado di assumere piena
mente la propria responsabilità .. : si trat
ta soprattutto di affrontare, nella sua di
mensione generale, la questione della 
strategia rivoluzionaria in Italia e que
sto non può avvenire senza dare la pa
rola al proletariato meridionale, o peggio 
considerandolo un possibile alleato, utile 
si, ma accessorio "· 

Non è in contrapposizione a .. Lotta 
continua " che la borghesia Industriale 
italiana scopre il vuoto editoriale del 
Sud. Il punto di partenza è però lo stesso, 
cioè Reggio Calabria e quel sussulto ri
bellistico meridionale, cosi lontano dalle 
possibilità df controllo del potere centra
le. Più in generale, la molla è tuttavia 
l'istituzione delle regioni, cioè di nuovi 
centri di potere in quell'area che sem
bra dover essere, per amore o per for
za. la sede dei maggiori investimenti dei 
prossimi anni. Si tratta cioè di allar
gare al Meridione la tradizionale funzio
ne dei quotidiani Italiani, portavoce de
qli interessi del potere economico e tea
tro delle sue schermaglie Interne. La 
Fiat si è accorta, con la vicenda della 
Alfa sud, cosa significhi essere assenti. 
Tuttavia, .. autunno caldo .. e recessione 
degli investimenti hanno consigliato di 
riunire le •coperture" nel Sud. Per la 
stessa ragione si è forse fermata l'opera
zione Monti: su quest'ultimo, di cui si 
conoscono i buoni rapporti mantenuti 
fino a poco tempo fa con Cefis, potreb
be però aver influito anche l'incertezza 
sulle prossime mosse dell'industria pub
blica. Perché è questa che tiene le fila 
del gioco a tutti f livelli nel Mezzogiorno 
E dall'altalena di alleanze e di lotte in cor
so fra mano pubblica e mano privata - pri
ma tensione, poi accordo, poi di nuovo ten
sione, ma questa volta .. interna"• con la 
piena accettazione delle stesse regole 
- prenderà forma il volto della nuova 
editoria meridionale. 

La mano pubblica. almeno nei proget-

ti, si doveva muovere In grande stile, an
che se nel modo più indolore possibile. 
.'.;lrca un anno fa, mentre Il presidente 
della giunta calabrese, Guarascl, lamen
tava a più riprese l'assenza di giornali 
democratici nel profondo Sud, all'Eni 
prendeva corpo l'idea di una grande •ca
tena " di giornali regionali, di cui il 
•Giorno .. sarebbe stato il capofila. L'idea 
è rimasta, fino ad oggi, In sospeso, an
che se, nel frattempo, l'Enl ha assur(o 
Il controllo del quotidiano economico 
della capitale, Il • Globo ... Ma non è 
detto che essa non debba collegarsi ad 
uno dei più grossi rivolgimenti dell'edito
ria nazionale, di cui si parla con insi
stenza sia a Roma che a Milano. L'og
getto è addirittura il .. Corriere della se
ra .. che ultimamente ha attraversato 
qualche difficoltà economica. L'ala roma
na della famiglia Crespi avrebbe già ce
duto il proprio pacchetto azionario di 
minoranza e, a Milano, Montanelli, buon 
genio familiare del vecchio .. Corriere"• 
starebbe "sensibilizzando .. i plccoll azio
nisti per evitare la frana. 

La vicenda ricorda notevolmente la 
storis: recente della Montedison. Ma la 
analogia è ancora più stretta, se si con
sidera l'aspetto più interessante della 
operazione, cioè Il nome dell'acquirente 
che altri non sarebbe se non Eugenio 
Cefis. Dopo avere assunto Il controllo 
del gigante della chimica nazionale, con 
una presa che sembra salda sull'Eni ed 
amicizie insospettate nell'industria priva
ta, Cefis si preparerebbe ad impadro
nirsi di uno strumento di pressione co
me Il • Corrierone ... Secondo alcune vo
ci, questo non escluderebbe affatto la 
.. catena • regionale che anzi si arric
chirebbe di un grosso nome come il 
.. Giorno •, ristretto alla Lombardia. Vo
ci, naturalmente, ma Agnelli (Gianni), 
dopo avere rifiutato di entrare nella mi
schia intorno al .. Corriere .. , è corso ai 
ripari potenziando la .. Stampa .. 

Eni. Montedison, Fiat, Monti: petrolchi
mlca, chimica, meccanica, petrolio e 
zuccheri. Lo scontro o l'accordo è fra i 
protagonisti dell'economia: l'editoria ita
liana e meridionale dovrebbero uscirne 
sconvolte. Intanto si notano le prime rea
zioni. Sempre che In questo senso deb
ba essere interpretato quel piccolo •quiz,. 
rappresentato dall'ultimo nato dei giorna
li romani: la .. Gazzetta del mattino• 

Dieci giorni di vita. qualche errore di 
grammatica, molti di sintassi e di im
paginazione: un giornale troppo malfatto 
- si direbbe - per rappresentare un 
gioco grosso. Diretto da due sconosciuti, 
su cui corrono voci maligne, la • Gazzet
ta del mattino .. viene stampato a Roma, 
alla Gec, con una netta impronta regio
nale, calabrese per la precisione: pagine 
di cronaca per Roma, ma soprattutto per 
Reggio, Cosenza e Catanzaro (nell'ordi
ne). Dal giorno della sua nascita ha at
taccato l'lri, l'Eni, Cefis, la sinistra demo
cristiana di .. Base• e il filocomunismo 
del Psi. Non ne escono bene nemmeno 
molti illustri esponenti democristiani. Si 
difende l'onestà di Mancini, ma si attac
cano i socialisti e la politica dell'Anas 
in Calabria e si dà spazio a Ferrf Fa ca
polino Malagodi e, con maggiore insisten
za, Almirante. Su questo polverone cam
peggia il titolo a sei colonne in testa al
la prima pagina di martedl che chiede 
un amnistia generale per gli arrestati di 
Reggio, che hanno .. sbagliato fn buona 
fede ... Insomma al Sud sono arrivati pro
prio tutti. M. M. • 



TORINO 
LACTl'T.X 
MOSTRO 

di Sergio Modlgllanl 

Retate, perquisizioni, Immagi
ni che sembrano venire dal
l'Ulster o dalla Palestina: que
sta è Torino, oggi. Alla repres
sione dei fenomeni di • delin
quenza comune • si unisce la 
caccia al maoista, allo stu
dente, all'eversivo, nel segno 
di una scelta di classe -
quella di criminalizzare il dis
senso - che nella città pie
montese diventa sempre più 
precisa. Questo articolo non 
è solo una radiografia, pun
tuale e spietata, della situa
zione cittadina. Esso va oltre. 
alle radici di un processo de
generativo che rende la città 
precaria e violenta, disperata 
e alienante. Dai tempi di Val
letta a oggi c'è un filo rosso 
che si snoda: quello dellll 
politica Fiat. dei padroni di 
una fabbrica - città divenuta 
ormai un mostro. 

V ia Chiabrera è fredda e buia in questo autunno tori
nese, tanto diverso da quello di due anni fa. La .strad~ 

passa dietro allo stabilimento della Stampa, è a pochi passi 
dall'obitorio, strizza l'occhio al palazzone dell'IFI di via 
Marenco. Qui, a pochi passi dalla mutua della FIAT dove 
lun~he file di operai vengono « a fare il controllo » c'era 
l'ufÌicio di spionaggio della grande industria. Dalle finestre 
della stanza, ora vuota, con gli scaffali impolverati, si 
vedono le prostitute che battono lungo il Po. 

In questi uffici grandi e grigi una mattina del 1948 
fece il suo ingresso trionfale il maggiore Roberto Navale, 
ex agente dell'OVRA, uno degli organizzatori dell'assas-
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Torino: dopo le cariche 

sinio dei fratelli Carlo ~ Ndlo Rosselli per conto di Ga
leazzo Ciano e d1 Filippo Anfuso, fidi esecutori del man
dato conferito da Mussolini. Navale era stato chiamato in 
FIAT da Vittorio Valletta: il suo compito era quello di 
spiare gli operai e i dirigenti, scrutarne la vita privata, 
ricattarli, indagare sulla ideologia e sui trascorsi politici 
dei nuovi assunti dei loro parenti, dei loro amici. Per 
far questo aveva a disposizione un esercito di ex graduati 
di Salò, di ex carabinieri in pensione, poliziotti troppo 
zelanti durante il regime fascista e messi in disparte dalla 
Repubblica . Navale comandava anche l'armata dei guar-

---+ 
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diati FIAT, dei sorveglianti, dei metronotte. Inoltre do
veva tenere i rapporti col potere. 

Solo cosl, in una industria assediata dentro e fuori, 
V alletta poteva sentirsi tranquillo e partire in quarta per 
regalare a Torino la grande favola dell'automobile. Da al
lora spie e poliziotti non hanno mai smesso di sorvegliare 
e assediare la FIAT e la città, impegnati in un presidio 
logorante, che dura da ventisei anni, fatto di licenziamenti, 
repressione, galera, frustrazioni, lacrime e sangue. 

Infatti, dal 1945 la città è divisa in due categorie, i 
sorveglianti e i sorvegliati, le spie e gli spiati, gli sfrutta
tori e gli sfruttati. Sino al '55, prima delle grandi immi
grazioni, i sorvegliati erano i proletari venuti dalle grandi 
province del Piemonte, dalla Liguria, dal Veneto e dalla 
Sardegna; poi il ghetto ha cominciato a stringersi attorno 
ai meridionali che ora vivono su per giù come i negri 
nelle città americane. Il meridionale, a Torino, è « il na
poli », il ladro, lo sfruttatore, il pervertito, il lazzarone, la 
puttana, il prete spretato, il « cinese », insomma il male. 
Il torinese, il lombardo, il ligure, sono il bene, la voglia 
di lavorare, di progredire, di dare un « fattivo » contri
buto alla società. 

A tenere in caldo questi stati d'animo ci pensa la 
cronaca della Stampa, peggio, molto spesso dei fogliettoni 
razzisti dei ghetti bianchi di New York. Se un settentrio
nale e un meridionale rapinano assieme, la Stampa titola: 
arrestati due rapinatori, uno è meridionale. A nulla val
gono le rubriche sentimentali, tipo «nord e sud», dove i 
meridionali ruffiani o rassegnati vengono esaltati come cam
pioni del lavoro che, nonostante le « tristi condizioni di 
origine•, si sono fatti strada nella vita. Le altre migliaia 
di loro conterranei che crepano nei ghetti della città, sono, 
per La Stampa, soltanto dei mentecatti. 

Infatti essi sono il proletariato e il sottoproletariato 
della città, gli ex proletari settentrionali da una genera
zione hanno spiccato il salto e sono diventati piccoli bor
ghesi, che votano magari socialdemocratico e che comun
que, da ex poveri sono incarogniti contro « questi terroni 
che dormono in quattro in un letto ma hanno in casa il 
televisore e la lavatrice, cosa che ai nostri tempi non ci 
sognavamo nemmeno». A fare questi discorsi è la classe 
operaia maturata nel dopoguerra, in clima di assopimento 
vallettiano, quelli che negli anni 60 giravano in città alla 
domenica col distintivo di anziano FIAT all'occhiello, che 
non vedevano l'ora di farsi premiare per la fedeltà alla 
azienda alla festa campestre nel castello di Stupinigi. 

Ai piemontesi dà soprattutto fastidio il disprezzo che 
i proletari meridionali nutrono per il padrone, per il lavoro 
alienato, per la città che li ospita in un modo cosl schifoso. 
«Noi li sfamiamo• dicono «e loro ci sputano nel piatto». 
Il lamento, trascinato dalla cortese e falsa cadenza di gian
duja si sente sommesso nei « caffé » di piazza San Carlo, 
ma si fa impetuoso appena fuori dal centro, nelle periferie 
disumane dove i piccoli borghesi e i borghesi settentrio
nali e i proletari meridionali si guardano in faccia dalle 
finestre dei casermoni. 

Sin da piccoli, gli immigrati si rendono conto di es
sere degli esclusi, rinchiusi in una scatola di vetro dalla 
quale non possono uscire se non frantumandone le pareti. 
Il problema dei bambini e dei ragazzi che, goccia a goccia, 
tengono fermo il livello delle leve del crimine, a Torino 
è spaventoso. I piccini al di sotto dei 5 anni sono 50 mila 
e gli asili ne possono accogliere solo 15 mila. Di questi 
il 60% è figlio di settentrionali. E' nei quartieri borghesi 
che si trova la maggior parte degli asili. Un gruppo di 
psicanalisti ha condotto una inchiesta di carattere medico-
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sociologico in corso Taranto, una zona mostruosa di casoni 
senza strade né fogne ed ha constatato che 1'80% dei 
minorenni abbandonati a se stessi durante il giorno dai 
genitori sono schedati come piccoli delinquenti. « Non si 
tratta di un quartiere solo » sostengono gli psicologi. « A 
Settimo Torinese, uno dei 20 comuni della cintura, vi sono 
bimbi organizzati in bande che a 10 anni, ammalati di 
nevrosi, abbandonano la scuola e commettono piccoli rea
ti». «Ma come possono continuare la scuola? » chiedono 
i compagni del comitato di quartiere di Mirafiori, « se qui 
in periferia, quasi dovunque, si fanno i doppi e a volte i 
tripli turni e basta uscire da Torino per trovare le pluri
classi? ». 

Abbandonati gli studi ai ragazzi non restano che due 
alternative: o farsi sfruttare dai padroncini o rubare, altre 
soluzioni non esistono. E' lo stesso dilemma che si pone 
agli operai che rifiutano la catena della Mirafiori o di Ri
valta. A quelli cui saltano i nervi dopo pochi giorni di 
turni per dormire, turni per mangiare, turni per lavorare, 
turni per fare all'amore con le prostitute da 2 mila lire dei 
Lungodora, le sole che possano confortare le fantasie ses
suali dei giovani immigrati a 95 mila lire al mese di sti
pei:1dio in una città dove per vivere decentemente ne oc
corre almeno il triplo. In queste condizioni è la fabbrica, 
e fa città disumana che la fabbrica ha voluto così, a crearsi 
i propri sottoproletari. I propri banditi spietati, i propri 
sfruttatori, i proprii giocatori d'azzardo, tutti ex proletari 
ingolositi dai consumi vistosi, dalle tentazioni della società 
del benessere che non vogliono abbandonare a tutti i costi. 

A Torino vi sono 15 mila prostitute e altrettanti pro
tettori. Ogni anno vi si commettono 50 mila furti. La 
città è balzata dal sedicesimo al terzo posto nella scala 
della criminalità. Di notte lasciare la macchina parcheg
giata per la strada, sia pure con l'antifurto, è sempre un 
rischio. In dodici mesi, nel 1970, le banche hanno subito 
60 rapine, gli orefici 80. Le richieste di porto d'armi sono 
aumentate del 30%. Le agenzie di inves.tigazioni private 
sono raddoppiate. Le guardie del corpo chiedono 300 mila 
lire di stipendio al mese. I negozi di cani hanno esaurito 
le razze adatte per la difesa personale. I negozianti di 
preziosi si esercitano al poligono di tiro. Contro la delin
quenza, magistratura, polizia e carabinieri hanno sfoder1tto 
i rastrellamenti, le perquisizioni, i pattugliamenti notturni. 
Ogni 15 giorni le vie del centro storico si riempiono di 
truppa: i poliziotti e i baschi neri girano casa per casa, 
sfondano porte, seminano il panico fra le donne e i bam
bini, arrestano indiscriminatamente. 

Raramente le retate colpiscono nel segno del grande 
giro e deUa grande prostituzione, quella che rimpingua le 
casse dei macrò piemontesi che controllano 80 circoli pri
vati, una ventina di sale da ballo, una trentina di bische 
clandestine. Raramente la polizia tocca i clienti del crimine, 
tutti piemontesi o settentrionali, gli unici a potersi per
mettere una nottata con una entraineuse o una serata al 
tabarin o alla roulette. La linfa vitale del crimine a Torino 
sono proprio loro, i settentrionali, quelli che poi prote
stano contro i « terroni •, dalle colonne di « specchio dei 
tempi », la rubrica zucchero e fiele che registra puntual
mente richieste di esecuzioni capitali, bombardamenti col 
napalm, lavori forzati e via reprimendo. 

In questo clima da caccia alle streghe l'idolo delJe 
folle «bianche» non poteva che essere un poliziotto: Giu
seppe Montesano, 35 anni, pugliese, scapolo, capo della 
squadra mobile di Torino, che puntualmente compare fo
tografato sulla Stampa accanto a cadaveri di prostitute, 
bruti ammanettati, ragionieri assassini, quadri sequestrati, 



L'assemblea dei capi-fami;.lia 

giù giù sino ai pollastri e alle stecche di Marlboro. « Mon
tesano » scrive l'inviato di un settimanale milanese, « crede 
nelle riforme, parla sprofondato nella sua sedia chippen
dale, beve whisky, frequenta i night clubs e porta lenti 
spesse e scure per nascondere gli occhi durante gli inter
rogatori ». Bene o male, è il perfetto ritratto di un social
democratico. Un po' più a sinistra del suo rivale, il capi
~no Valentino Formato dei Carabinieri che appena può 
inforca il basco nero e parte coi legionari della caserma 
Cernaia alla conquista di Porta Palazzo. Montesano e For
mato, cosl solerti nel reprimere la delinquenza e nello 
scoprire gli assassini non hanno però mai mosso un dito 
per mandare in galera i veri criminali di Torino: certi in
~ustriali che non rispettano le norme di prevenzione degli 
tnfortu~i, certi specchiati imprenditori edili che rimpin
g~ano tl mercato delle braccia, questa si, la più vergognosa 
piaga della città. 

I sindacati dei lavoratori edili, assistiti da un gruppo 
di giuristi democratici, hanno redatto nel 1970 un libro 
bianco clamoroso. In un anno, nei cantieri sono morti 267 
persone, 10 mila si sono ferite ma nessun impresario ha 
mai fatto un giorno di galera. E in più ci sono gli omicidi 
bianchi, per i quali la FITT è famosa. 

In questo clima di sfasciamento della città e della co
munità, provocato dalla politica che ha fatto di Torino 
una città monocconomica, pronta a sfaldarsi in caso di crisi 
dell'automobile, il comune insiste nelle scelte servili e sba
gliate a favore del grande monopolio. Giovanni Porcellana, 
democristiano della corrente di Donat Cattin eletto sindaco 
con la benedizione di Alberto Ronchev invece di cercare 
di sanare i mali della città, ha deciso ·di investire 20 mi
liardi in strade e superstrade, una scelta vergognosa a 
favore della FIA T. E cosl, anche per i prossimi 5 anni, 
Torino non avrà nuove scuole, nuove case popolari. 

« Questa città » dice don Silvano Allais, « continua a 
sacrificare le sue esigenze sull'altare dell'industria, è un 
vero e proprio karakiri ». Le riforme infatti non 'sfiorano 
Torino. Persino il centro sinistra organico e quadripartito 
qui viene visto come il fumo negli occhi. I socialisti, agli 
occhi dei borghesi piemontesi, sembrano pericolosi rivolu
zionari. Edoardo Calleri di Sala, il riccioluto presidente 
della giunta regionale piemontese non ha fatto fatica a 
cacciarli dal govc-rno della Regione. E Edgardo Sogno non 
ha avuto difficoltà a trovare adepti per il suo comitato di 
difesa democratica, soprattutto fra la borghesia imprendi
toriale (l'onorevole Catella, Vincenzo Zanone) e in una 
certa partigianeria badoglian-socialdemocratica. 
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Torino: una pia:aa del centro 

Questa città che piange quando 23 clinici insigni ven
gono sorpresi con le mani nel sacco (furti per centinaia di 
milioni) e che si chiude in casa terrorizzata quando due 
bande di straccioni meridionali si spar-icchiano per strada, 
non poteva non essere il banco di prova ideale anche per 
un altro tipo di repressione, molto più funzionale al si
stema di quella al crimine: l'attacco ai militanti di sinistra, 
alle avanguardie, ai proletari che lottano nelle fabbriche, 
nelle strade, nei quartieri, nelle carceri, nelle scuole e sui 
giornali. 

Artefici dell'attacco magistrati e poliziotti strapagati 
dai servizi di informazioni FIAT {per questo il capo della 
politica di Torino dottor Bessone è stato trasferito): Agnelli 
vuole una città tranquilla, assediata, senza prostitute e 
senza proletari che lottano. Un sogno che si realizzerà dif
ficilmente. A meno che la manovra fascista tentata in que
sta città prenda piede in tutto il paese. A Torino infatti, 
all'aumento dei prezzi, alla costruzione dd doppio lavoro, 
alla chiusura di molte piccole fabbriche, alla cassa integra· 
zione, ai licenziamenti, alle sospensioni, agli sfratti si ac
compagna un mutamento generale di indirizzo al livello 
istituzionale. 

Il nuovo corso è cominciato nell'autunno del 1970 
con l'arrivo del giudice Colli 11lla Procura generale. Colli, 
ammiratore del codice Rocco è convinto che le leggi vadano 
applicate alla lettera, che gli unici freni alla perversione 
umana siano la morale del lavoro, la religione e la du
rezza delle pene. Per questo lascia a riposo i giudici de
mocratici e scatena gente come Pempinelli, il lugubre pro
tagonista del tribunale speciale che ha giudicato i compagni 
di Lotta Continua. Esperto in montature, Colli ha fatto 
arrestare Sofri, Mochi e la Laura De Rossi per una mani
festazione davanti al municipio alla quale non avevano par
tecipato, e ha denunciato per reati d'opinione 4 direttori 
di Lotta Continua e 4 3 militanti del gruppo. Senza contare 
le decine di operai fermati e arrestati per i picchettaggi 
durante gli scioperi. Una strategia che senz'altro fa il 
gioco dei padroni, anzi del solo padrone di Torino, Gianni 
Agnelli al quale l'assessore delle finanze del comune (social
democratico) e il ministro Preti, hanno perdonato fiscal· 
mente diversi milioni. La notizia in città è passata sotto 
silenzio. Ne hanno parlato L'Unità e altri giornali di sini
stra, ma La Stampa è stata zitta. Il padrone è onesto ed 
ha sempre ragione e poi, fra « bianchi », ci si intende 
sempre. 

S. M. • 
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la lotta alla sava 

Una morte 
a Venezia 
di Giulio Obici 

I sorrisi e le recenti e tanto reclamizzate,_ dalla stampa borghese, strette di mano tra Sin
dacati e Confindustria, non devono far dimenticare che l'attuale strategia padronale pre
vede con chiarezza e fermezza i tempi e i modi dell'operazione di .. scarico dei costi • su
gli operai, che il processo di ristrutturazione in atto richiede. Lo si è visto soprattutto a 
Porto Marghera 1'8 settembre, quando la Sava ha annunciato il licenziamento di 800 operai. 
La risposta sindacale è stata decisa ed unitaria, anche perché a buona parte della classe 
operaia non sfugge che l'attacco .padronale mira in definitiva ad abbattere con la progres
siva ristrutturazione del lavoro livelli di lotta, quali son venuti maturando dal '68 in poi. 

Quando, 1'8 ottobre, la notizia 
della decisione padronale di licen

ziare in blocco ottocento operai della 
Sava rimbalzò da Roma a Venezia, la 
« reazione i. di Porto Marghera fu 
imm~diata: la lotta contro il drastico 
provvedimento sarebbe stata dura e 
generalizzata, soprattutto generaliz
zata. Di ll a qualche giorno, si poté 
constatare come l'eco di questo epi
sodio di fabbrica fosse risuonata sul
l'intero arco del territorio provinciale, 
e anche oltre: due scioperi generali, 
uno comunale e uno della provincia; 
severe prese di posizione degli organi 
elettivi che ne testimoniavano la so
lidale e unanime partecipazione alla 
vicenda degli ottocento licenziati e 
l'appoggio alla lotta operaia; delega· 
zioni ufficiali a Roma. Mai, forse, come 
in questa circostanza, si era assistito 
a un'identificazione cosl stretta della 
collettività, cittadini e sue rappresen
tanze politiche, con le ragioni della 
classe operaia. In un manifesto in 
cui invitava tutte le categorie a ade
rire agli scioperi, il consiglio comu
nale avvertiva che l'offensiva ai livelli 
occupazionali significava un drastico 
colpo all'intera economia locale. Gio
cava, in questo esteso moto di « rea
zione•, l'evidenza di un dato ogget
tivo: alla vigilia del nuovo autunno 
sindacale, la prima grande fabbrica 
che lanciasse il sasso dei licenziamenti 
era una fabbrica di Porto Marghera, 
massima concentrazione industriale 
italiana, dove dunque si chia.riva in 
forme probanti e incontrovertibili 
l'odierna strategia del capitale. 
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A. 

Manifestazione operaia a Porto Marghera 

Ma vi giocava anche il dctcrmi- sura di una delle tre fabbriche. La 
nante contributo della lunga tradì- duplice misura (la quale si inseriva 
zione di lotte dci lavoratori della in un contesto che vede incremcn
Sava, tradizione caratterizzata da una tarsi il processo di espulsione di ma. 
costante tendenza di base a mante- nodopera) era l'ultimo atto di un con. 
nere salda e efficiente l'unità politica Bitto che aveva per lunghi mesi visto 
della classe: è di qui che occorre fronteggiarsi, da un lato, una dirc
muovere per spiegare come la conte· zione aziendale impegnata in un piano 
stazione dd tentativo padronale di far di ristrutturazione congegnato sulla 
pagare al salario e all'occupazione i drastica riduzione degli organici e sul
processi di ristrutturazione capitali- l'inasprimento dei carichi di lavoro, 
stica abbia assunto dimensioni cosl e, dall'altro, una base operaia che ne 
estese, coinvolgendo istituti, forze po- aveva più volte bloccato le iniziative 
litiche, lavoratori e cittadinanza. Il con piattaforme rivendicative che mi
gruppo Sava, che fa capo a una so- ravano direttamente - in un autcn
cietà svizzera a capitale internazio- tico rapporto di potere - a conte
nale, l'Allu-Suisse, conta a Porto Mar- stare ogni forma di aumento della pro
ghera un insieme di circa 1800 di- duttività dd lavoro. 
pendenti e tre stabilimenti: la Sava Già nd novembre dd '70, i lavo
alluminia e alluminio della prima ratori avevano aperto una vertenza 
1ona e la Sava alluminio di Fu- (che sarebbe durata fino al luglio di 
sina. L'8 ottobre, la direzione, quest'anno) di notevole efficienza po
nell'annunciare gli ottocento licenzia- litico-sindacale: con essa, contestarono 
menti, annunciava anche la chiu- le paghe di classe e rivendicarono la 



contrattazione sugli organici e sull'am
biente, e la riduzione effettiva dell'ora
rio di lavoro secondo contratto. In 
effetti, la piattaforma colpiva, nel suo 
merito più profondo, la strategia pa
dronale, invertendone virtualmente la 
tendenza a ridurre gli organici e a 
aumentare la produttiVità e incalzan
dola verso la prospettiva di nuovi in
vestimenti. Gli otto mesi di lot~ sfo

ci~rono, il 21 luglio, in un accordo, 
stipulato - con la mediazione gover
nativa - tra azienda e sindacati e che 
venne salutato come un evento senza 
precedenti. Con l'accordo « saltava » 
il vecchio piano aziendale di chiudere 
uno degli stabilimenti e di ridurre 
del 50 e del 20 per cento la mano
dopera negli altri due, mentre si fis
savano i presupposti di un ammoder
namento di due delle fabbriche che 
avvenisse senza colpire i livelli occu
pazionali e aggravare i carichi di la
voro. L'intesa prevedeva infatti la tem
P<>ranea sospensione di 206 operai e 
la loro messa in cassa integrazione 
per un periodo massimo di nove mesi, 
al termine del quale sarebbero stati 
riassunti; nel frattempo l'azienda s'im
pegnava al potenziamento degli im
pianti tecnologicamente più regrediti. 

Si sanciva anche, nell'accordo, il 
diritto dei sindacati di contrattare gli 
organici di lavoro e dunque di va
gliare i piani di ristrutturazione. La 
precisa, acuta percezione degli obiet
tivi padronali metteva insomma i la
voratori in condizione di contestare, 
nel suo reale meccanismo, la riorga
nizzazione capitalistica della produ
zione e del lavoro. La brutale deci
sione adottata dalla direzione Sava 1'8 
ottobre avveniva dunque in violazione 
di questo accordo e degli impegni as
sunti verso i sindacati e lo stesso 
governo. La sua subitaneità e la sua 
asprezza vanno spiegate. Ma si badi: 
esse non si chiariscono pienamente se 
non se ne sottolinea - come ci invi
tano a fare i lavoratori da noi inter
pellati - il carattere di misura dra
sticamente diretta al fine d'incremen-
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tare la produttività nel quadro di un 
piano strategico definito. E' noto che 
il settore dell'alluminio non si può 
considerare, sotto alcun profilo, un 
settore in difficoltà. L'odierna decima
tione degli organici e la chiusura di 
uno degli stabilimenti non rispondono 
dunque a ragioni di crisi economica: 
mettono invece radice nel terreno su 
cui il padronato organizza un violento 
attacco alla classe lavoratrice che com
bini e integri vicendevolmente obiet
tivi economici e insieme politici. Ci 
spiegano: nel caso Sava risulta chiaro 
l'assunto padronale di darsi un uso 
politico di quella che si può definire 
una crisi di sviluppo. La Sava, oggi, 
intende infatti ottenere il massimo 
rendimento degli impianti attualmen
te in dotazione e tecnicamente supe
rati, ma questa intenzione è meditata 
in vista di futuri aggiornamenti tec
nologici, ai quali sarà costretta da 
motivi di competitività. Il che signi
fica che essa getta fin d'ora le basi 
per scaricare i costi di queste due fasi 
del processo di ristrutturazione sulle 
spalle dei lavoratori. 

L'ingrediente politico - sintoma
tico di un generale orientamento del 
fronte padronale - di questa opera
zione è manifesto: il piano non si 
concilia con un fronte operaio vigile 
e combattivo, capace di esprimere un 
a~~errito e consapevole potenziale di 
conflittualità, com'è il caso - e le 
lotte recenti lo confermano - delle 
maestranze Sava. Ciò è fuori di dub
bio e conferma come il giro di vite 
dell'8 ottobre acquisti un duplice si
gnificato: uno attinente al livello stret
tamente economico (ristrutturazione, 
incremento produttività), l'altro rile
vante sotto il profilo politico nel senso 
che scopre l'intenzione di sferrare un 
risoluto colpo ai lavoratori onde pie
garne i livelli di lotta quali son ve
nuti maturando dal '68 in poi. Ma è 
chiaro come i due profili - ci fanno 
osservare - si integrino l'un l'altro: 
la tregua sociale è l'obiettivo transi
torio in vista di un duro intervento 

sul piano della riorganizzazione del 
lavoro. In questa luce, il caso Sava 
assume un rilievo di prima grandezza 
e di valore nazionale. 

I lavoratori di Porto Marghera ne 
sono consapevoli. Assistendo a un at
tivo sindacale unitario, abbiamo po

tuto constatare come in essa si vede 
l'esempio più leggibile dell'intima na
tura della strategi!!.,dell'attacco. padro
nale in corso,- del quale (come ha an
che sottolineato il segretario generale 
della Fiom, Trentin, alla manifesta
zione indetta in occasione dello scio
pero provinciale) si afferra molto bene 
il sottinteso obiettivo di abbattere, con 
la progressiva ristrutturazione del la
voro, i livelli di lotta acquisiti e la 
base materiale che ne consentl l'unità 
politica. Ne scaturisce la diffusa con
vinzione di non dover eludere il ter
reno di scontro che solo può consen
tìre un'incisiva e effettiva contesta
zione dell'organizzazione del lavoro e 
della produzione che il padrone ha 
avviato con molta fermezza: quel ter
reno è il rifiuto operaio di pagare in 
termini di riduzione di organici e di 
intensificazione del lavoro - cioé di 
aumento della produttività del lavoro 
- la ristrutturazione capitalistica. Un 
aspetto della vicenda che, al pari di 
questi, mette conto di sottolineate è 
come dicevamo all'inizio, la vastità 
della risposta che a questo piano pa
dronale è stata data nel territorio 
veneziano: in essa va visto l'esito de
~li approdi unitari cui le lotte Sava 
~ono più volte giunte e il sintomo 
nel contempo, della perdurante cC:. 
scienza che i processi di ristruttura
zione capitalistica, avviati in fabbrica, 
tendono poi a investire l'ambito so
ciale. • 
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scuola 

Maxi-leggi 
e 
mini-attese 
di Rita di Glovacchlno 

O ttobre. si torna a scuola; anno sco
lastico 1971-72, proviamo a fare Il 
punto della situazione. Unica novi

tà, la maxicircolare è passata. L'autore 
di questo lavoro certosino è il prof. Gio
vanni Gozzer. Non deve essere stato fa
cile riordinare in un piccolo libretto la 
sovrabbondanza di circolari che per anni 
sono state riversate sulla scuola, non 
deve essere stato facile soprattutto se 
il prof. Gozzer aveva, come pensiamo 
l'animo amareggiato. Questo serio rifor
mista, esponente di una sinistra cattolica 
moderata, sensibile ai problemi sociali e 
prudentemente innovatrice. da anni lavora 
all'ombra dei vari ministri succeduti al
ta Pubblica Istruzione, con la speranza 
di porre rimedio ai problemi che trava
gliano la scuola. Spinto da esigenze ra
zionalizzatrlci deve aver pensato, con 
l'avvento di Misasi, che fosse giunto il 
momento di sanare una contraddizione 
cosi profonda da porre in serio pericolo 
un equilibrio sociale già sovraccarico di 
tensioni. Dopo il fallimento della legge
ponte è tornato alla carica con il piano 
quinquennale della scuota, ma sembra sia 
stato consigliato a chiuderlo in un cas
setto. Anche la max!circolare che in 
questi giorni arriva ai presidi, come ab
b;amo tetto sui giornali, non ha avuto 
certo l'approvazione facile. 

Ma cosa vuole il prof. Gozzer? Cosa 
propone di tanto sconvolgente e perico
loso da Incontrare una cosi dura resi
stenza? Come vedremo, assolutamente 
nulla. Probabilmente compie un errore di 
astrattezza politica. Le sue riforme, coe
renti con la sua collocazione politica mo
derata. non trovano l'appoggio entusia
sta dei comunisti e provocano una ferma 
opposizione della destra. E' del resto 
la radice dell'immobilismo riformista del 
centro-sinistra. Ma veniamo al punto. Esa
miniamo quali sono le linee di tendenza 
di questa circolare • unica •. Vediamo 
quello che è stato approvato e quello 
che è stato respinto. La nuova Ipotesi 
di piano (quella da mettere nel cassetto) 
si basava su tre punti: a) garantire. anzi 
tutto, lo sviluppo fisiologico delle strut
ture scolastiche; b) garantire, in secon
do luogo, che di tale sviluppo possano 
usufruire specialmente i giovani di quei 
gruppi e di quelle classi sociali che so
no stati sinora esclusi dalla partecipa
zione alla attività scolastica a livelli non 
elementari, c) garantire, infine, una so
stanziale innovazione del processi forma
tivi attuata su una seria base sperimentale. 

Una delle proposte più interessanti era 
quella di prolungare la scuola unica fino 
ai 16 anni, praticamente di creare un li
ceo unico a vari Indirizzi In cui Il primo 
blennio fosse ancora considerato forma-
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tivo ed orientativo. Questa proposta, in
sieme alle altre - educazione a tempo 
pieno, promozione della soggettiva parte
cipazione dello studente al funzionamen
to e alle strutture della scuola, rapporti 
scuola-famiglia, creazione di équipes di 
psicologi e sociologi che dovrebbero so
vraintendere all'andamento scolastico ed 
intervenire nelle situazioni più delicate 
- non presentano certo nessun cam
biamento rivoluzionario nell'ambito del
l'istituzione. Neppure te altre proposte 
tecniche. riguardanti strutture, personale 
insegnante, turbano minimamente una so
lida concezione di scuola di classe. E' 
solo un tentativo di razionalizzazione del· 
l'attuale caos, teso al miglior funziona
mento di un'istituzione, i cui .. valori • 
restano immutati. 

Se esaminiamo invece la maxicirco
lare, dovremo fare un certo sforzo di ana
lisi delle contraddizioni del capitalismo 
italiano per comprendere quali sono i 
motivi che hanno determinato difficoltà 
di approvazione. Gli obiettivi di fondo dt 
questa circolare sono presto riassunti· 
no ai compiti di domenica; valutazione 
collegiale dell'alunno per quello che ri
guarda il voto; revoca della circolare 
Misasi che come si ricorda provocò lo 
scandalo delle bocciature (ovvero: l'as
senza prolungata, tranne che in rarissimi 
casi, non comporta la preclusione allo 
scrutinio o agli esami); promozione del 
rapporti scuola-famiglia; gite, viaggi di 
istruzione; televisione come strumento di 
integrazione didattica da privilegiarsi ai 
giornali, ..... e questo non perché la scuo
la debba essere considerata un'oasi aset
tica rispetto al restante corpo della vita 
sociale, ma al contrario perché essa de
ve farne Integralmente parte come stru
mento di decantazione di ciò che è stu
dio, di chiarezza Intellettuale, di analisi, 
di verifica critica: Il che non è possi
bile se la scuota stessa diventa arena di 
unilaterali ed esasperate conflittualità sia 
sul terreno Ideologico, sia su quello so
cio-culturale ed operativo pratico ... '" 

Sicuramente è difficile comprendere 
perché ci sia stata un'opposizione. C'è di 
che fare Invidia a quell'uomo politico 
sud americano che si dichiarò contro 
• tutte le riforme perché portano al comu
nismo •. D'altronde ci sembra normale 
che questa scuola non sia democratica e 
che sia piuttosto espressione delle con
traddizioni più profonde della nostra so
cietà: non tutto ciò è negativo. E' il moti
vo per cui gli studenti sono divenuti al
leati della classe operaia, e anche gli in
tellettuali disoccupati e gli scienziati de
qualificati, In un rapportv, quale è quello 
attuale, sempre più alienato con Il mon
do della cultura e della scienza, si 

sono posti in modo alternativo al si
stema. Non è un discorso del " tanto 
peggio-tanto meglio • un massimalismo 
che rifiuta qualsiasi lotta e qualsiasi so
luzione per rimandare tutto al giorno fina
le. Una scuola aperta a tutti, gratuita. che 
offra gli strumenti indispensabili per la 
formazione di un'autonomia intellettuale 
della persona umana sono obìettivi giu
sti, realizzabili anche in questa società 
per cui si deve lottare, restando però 
certi che è ciò che di meglio possa offri
re questa scuola. Una scuola che crei 
una soffice ovatta tra sè e il mondo del 
lc.voro, che educhi i giovani nella fittizia 
illusione di una libertà che non avranno 
mai realmente, se è difficile immaginar
la ora, non perderebbe comunque il suo 
carattere di scuola di classe funzionale 
::illa produzione e alla cultura borghese. 

Apprezziamo la sua serietà. prof Goz
zer 1a sua costanza, la sua fede in una 
società borghese ordinata e progressi
sta. sappiamo che sono anni che offre il 
suo contributo, che media, arriva a com
promessi ed è immancabilmente respinto, 
sappiamo anche che è un uomo paziente, 
che saprà aspettare il giorno della riforma 
scolastica. Ma in questi giorni notia
mo un certo trambusto che ci fa pen
sare che da ora al momento della ristrut
turazione passerà del tempo: scuole-fan
tasma; scuole occupate; doppi, tripli tur
ni, anche alle elementari; il caos nel per
sonale insegnante. Nonostante il riflusso 
del movimento alcune realtà di lotta ci 
fanno pensare che la classe operala non 
sia disposta ad attendere. La lotta non 
è nella sua punta più alta, ma è genera
lizzata e radicata. C'è una militanza di
versa, non più eroica ma vigile e co
sciente. Il neo squadrismo di Almirante 
che ha riportato nelle piazze ceto medio 
e sottoproletariato ed ora provoca nelle 
scuole. ne viene immancabilmente respin
to. L'alleanza studenti-operai trova il suo 
banco di prova in piccole lotte, nelle oc
cupazioni della Magllana, nelle lotte con
tro le cimici dei banchi tarlati, nelle lotte 
per i libri di testo gratuiti. Non sono 
certo ancora risposte organizzate, è una 
fase di difesa e non di offesa. E' però 
un modo diverso d'attendere. 
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che succede 
nel mondo 

finanziario? 
Giocare 
con 
la borsa 
di Fabio Slgonlo 

S 
vanita, nel peggior dei modi, la sbornia dell'offerta pubblica per la Bastogi, la Borsa di Milano 

si prepara con moderato ottimismo ad un nuovo assalto di capitale di oscura provenienza. La 

p~eda, questa volta sarebbe il vacillante impero ?i Carl~ Pe_senti e si tratterebbe, ad unanime parere, 

dt caccia più facile anche se apparentemente di mag~1ore impegno. L'ipotesi è attendibile e si fonda 

su un dato che invece è certo: nei giorni caldi dell'OPA Pesenti ha fatto rastrellare azioni dai 

suoi agenti di cambio a più non posso, proprio mentre gli altri esponenti del sindacato di contro1lo 

della Bastogi ostentavano analitica e fondata fiducia nel fallimento dell'operazione di Sindona, dati alla 

mano. Nessuno finora l'ha scritto, ma a Milano negli ambienti di borsa si è data con insistenza la 

spiegazione che Pesenti non po~sed~sse pi~ . in con_cr~to . i~ pa~chetto d_i azioni Bastagi che tutti gli 

attriouivano e che comprasse perc10 d1 quacmm, magari dt ortgtne « tnter- chiaramente legate a fatti contingenti 

per rimediare allo scoperto. In ogm nazionale». E ad ogni modo sarebbe in effetti i corsi delle azioni in bors~ 

caso, per l'ltalcementi, la faccenda Ba- quest~ anc?ra un fat~o d'appendice! sono andati lentamente discendendo 

stogi ha comportato uno sforzo 6- potche le ".tcende_ relati~e alla Bastog1 e quel che è stupefacente è che, se 

nanziario al limite della sopravvivenza ~d una serte d1 lm~e di ten?enza ~he sussulti al rialzo ci sono stati, il più 

e l'ha gettata in una politica delle intorno ad essa s1 sono 1ntrecc1ate delle volte si sono avuti in momenti 

alleanze del tutto innaturale e per ciò hanno fatto emerger~ . con chiar~a economicamente insignificativi o para

stesso inattendibile. E' paradossale assoluta q~ant? « pohttcamente » tm- dossalmentc di crisi acuta, e viceversa. 

che l'uomo più retrivo dell'industria portante s1a m questo momento il Inoltre i movimenti il più delle volte 

italiana, padrone del monopolio ce- problema della borsa. Sarà spregiudi- avvengono in modo indiscriminato 

mentizio, costretto da Agnelli a sven- cato e senza scrupoli quanto vi pare, (prescindendo ad esempio dalle diver

dere la Lancia e da Sindona a ricom- ma non c'è dubbio che le iniziative se situazioni dei settori produttivi o 

prare a prezzi salati le azioni che quc: di Sind?na i~ ~uesti ultimi tr~, quat- P!ù _semp~ice~entc dall~ diverse situa

sti gli aveva rastrellato in borsa negli tro ann~ cost1t~1scano un pr~1oso ~u- z1'?n.1 soc1ctane! proprio perché sono 

anni scorsi, si debba ora rifugiare nelle mulo di esperienze - possiamo dire ortgtnate esclusivamente da spinte spc

mani di Cuccia e Celis, in altri tempi di « testimonianze», visto che egli è cu_lative. Siamo in piena crisi econo

« teorizzatori » della scalata del capi- così vicino al mondo cattolico - che mica ma· - come mi è stato fatto 

tale pubblico nell'industria privata sarebbe da tniopi non cogliere e non ril_evare negli ambienti della borsa 

Diceva un tempo Pesenti: «i naziona approfondire. Tra i primi, egli ha milanese - se davvero si dovesse 

lizzatori sono attirati dai profitti dci capito la precarietà degli equilibri nel pren?ere come punto di riferimento 

privati e vogliono assicurarseli m& sistema di potere finanziario ed indu- congmnturale le quotazioni dei titoli 

sono destinati a rimanere con un pu striale che si hanno nel nostro paese anche dei più rappresentativi, si po~ 

gno di mosche, perché scomparsi 1 e l'omertà ormai non più salda sulla trebbe pen~are ad un futuro catastro

privati anche i profitti scompaiono» quale essi si reggono; cd avendone i li~o ?et s1ste!ll~ produttivo. Sono i 

In coerenza con ciò, a Milano ci s1 mezzi - e questi sono affari suoi - c~ttcrt massoruct con cui sono conce

chiede se i conduttori della manovra ha preso di mira il mercato azionario pite e co~dotte l~ società per azioni 

«nuova Bastogi », ora lo lasceranno che è evidentemente il punto debol~ a sc?ragg!ar~ ~gnt possibilità di ag

cadere (come sarebbe logico in una e. di più faci~c approdo di tutto il g8?cio dei t_1toh alle. c;lin;ien.sion~ reali 

prospettiva imminente di accordo - sistema. Non tnopportunamente il re- ?et fenom_em ec~nonu_c~: ~ b~anc1 sono 

qualunque esso sia - con Michele sponsabile della banca inglese che con m~omplen _e ma1. vent1er1, 1 program

Sindona). lui fa gli affari nel nostro paese, ml sono ~1s~rvat1 all~ co?osccnza d~ 

Risveglio di borsa, dunque? Tutt'al- Hambro, ha spiegato come le azioni una
6 
s~re~ssima cerchia di pc~sone, .1 

tro. Anche se la nuova OPA si f~rà, alla borsa .di Milano siano cadute in pro tu ~ buon~ dose ~lt~. ~ap1~ 

e magari sarà coronata da successo, è basso e come d'altra parte i dividendi ltano_ pfot nllon (di rad?) sdit!Uaziom, d i 

I. · d h · · 'al eh d . aneto asu o o quasi nuove so-
poco rea 1st1co ere ere e e, m assenza siano tutt tro e a disprezzare: · t' · bo . . . . . 

di modificazioni strutturali dcl mer- « Se gli italiani non comprano più in ~~e èa m t rsa. Pb~sno nei mcsilt s~or1s1 
caro azio:iario, si possa far tornare a borsa - ha detto - ebbene saranno d" avu 0 U,Otà« 1. one » con tlto o 

· b · I · . r · · f 1 ' t una socie nmcssa a nuovo e 

dresU~1rafire . unal orsa alorma1. a hmue g 1Astran1en la a~ o ». quotata in borsa, al quale naturalmen-

e as ss1a so o con s tuarie pompate parte e riprese recentissime e -+ 
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te hanno abboccato per 1o più piccoli 
risparmiatori, e che nel volgere di un 
ristretto arco di tempo si è quasi di
mezzato in quotazione. Ma queste 
cose avvengono quasi normalmente e 
nessuno più ormai se ne meraviglia. 

La borsa è fatta per questo. Non 
è, come sarebbe logico, una fonte 
di finanziamento per le industrie -
e non è un caso certamente che solo 
una piccola parte delle società per 
azioni, anche grandi, vi sono quotate, 
- è solo un luogo per speculazioni 
in cui uomini come Marzollo hanno 
tutto il credito che vogliono. Peral
tro in essa si svolge appena un terzo 
del volume totale degli scambi, per il 
peso ormai preponderante assunto dal
le banche (è prevedibile infatti che 
con uno sforzo di organizzazione stru
mentale, se le cose continuano di que
sto passo, si potrà fare benissimo a 
meno degli agenti di cambio entro 
qualche anno). Le banche svolgono in 
fondo il comodissimo ruolo del batti
tore libero, avendo discrezionalità dal 
punto di vista della manovra in borsa 
e disponibilità di mezzi in generale. 
Si capisce perché venga strenuamente 
difeso il principio del segreto banca
rio: la sua abolizione farebbe crol
lare « con esiti imprevedibili » tutto 
il sostegno di omertà che puntella il 
sistema finanziario italiano. Non di
ciamo che è una soluzione - e non 
la consideriamo ovviamente tale -
ma certamente togliere il segreto ban
cario significherebbe far esplodere una 
serie di contraddizioni istituzionali che 
potrebbero avere rilevante significato 
politico. 

Il bello, se cosl vogliamo dire, è 
che con tutt'altri scopi Sindona sta 
oggettivamente contribuendo a far pre
cipitare la crisi della finanza serven
dosi con indubbia perspicacia proprio 
deJle debolezze e delle contraddizioni 
del sistema. La sua azione, come ab
biamo già detto altre volte, è perico
losissima ed insidiosa per le sorti del
l'economia italiana, ma non c'è dub
bio che ha avuto e sta avendo un 
effetto traumatizzante e, al limite, di 
presa di coscienza di certi problemi. 
Se proprio vogliamo ragionare con il 
senno del poi, dobbiamo francamente 
dire che, se non ci fosse stata l'offerta 
pubblica, con tutta probabilità l'intera 
vicenda Bastogi sarebbe stata archi
viata nel volgere di pochi giorni e la 
richiesta di intervento politico, per la 
Bastogi stessa come per la Montedi
son, sarebbe stata meno pressante. E' 
singolare a questo proposito come ne
gli ambienti di borsa e in settori con
findustriali di solito rigidi e polemici 
verso il potere pubblico si lamenti la 
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neutralità, almeno ufficiale, del gover
no in tutta la faccenda: la paura di 
Sindona e dei suoi oscuri mandanti 
è davvero tanta. 

Ha ragione Riccardo Lombardi 
quando dice che « la borsa non conta 
proprio nulla». Ma non conta di per 
sé. pe1 quello che esprime nella sua 
dimensione tecnica. Conta, e come, per 
quello che le sue vicende significano 
- e potranno .,.sempre di più signifi
care - per l'economia italiana. 

La divaricazione sempre crescente 
tra situazione produttiva e mercato 
finanziario costituisce un'aggravante, 
non solo oggettiva, della crisi econo
mica. Come ha scritto lucidamente 
Vittorio Foa - riferendosi comunque 
ad una visione più complessa del ruolo 
del capitale finanziario - « la princi
pale caratteristica del capitale mone
tario, la sua astrazione dal sudore del 
lavoro e della produzione, dallo sfrut
tamento concreto e reale, è quella di 
creare al movimento operaio difficoltà 
supplementari in quanto rende anoni
mo e impersonale l'avversario di clas
se, tende a nascondere il padrone co
me antagonista diretto e soprattutto 
alimenta la mitologia delle necessità 
oggettive, del primato della tecnica e 
delle sue soluzioni obbligate». E' 
quindi utile sottolineare come la bor
sa attualmente sht uno strumento pa
rassitario non astrattamente rispetto 
a se stessa (o rispetto a qualche ca
pitalista) ma rispetto alle forze pro
duttive. In effetti, andiamo a vedere 
tutta la intensa pubblicistica che è 
stata prodotta sull'affare Bastogi: ne 
esce l'immagine improblematica e ro
manzata di uno scontro tra giganti 
nel quale gli unici a farne le spese 
sono i cosidetti piccoli azionisti (gen
te che bene o male ha qualche mi
lione da investire). L'immagine cioé 
del travaglio del plusvalore, che è 
certo un'astrazione quanto mai eccel
lente e mistificante « dal sudore del 
lavoro». La divaricazione crescente 
tra produzione e speculazione non è 
quindi un processo rispetto al quale, 
« da sinistra », si possa restare indiffe
renti: gli scandali borsistici non sono 
- come vorrebbe un corretto ma ir
reale rapporto tra strutture e sovra
strutture - la diretta proiezione di 
altrettanto scandalose vicende econo
miche, ma semplicemente un fattore 
aggravante di quest'ultime. E cosl le 
anomalie strutturali e istituzionali del-
1 'economia rispetto all'ortodossia neo
capitalistica le pagano i lavoratori, che 
- per colmo di altrui disegno poli
tico o di loro debolezza organizzativa 
- ne sono considerati poi responsa
bili. 

E' sufficiente quindi porre mano ad 
una riforma della società per azione 
ridimensionare, chissà in che modo, 
il peso delle banche, rivalutare il ruolo 
degli agenti di cambio e magari quo
tare qualche società di più in borsa? 
Tutte cose più o meno utili, forse; 
ma anche un piano striminzito per 
evitare i nodi reali, che sono all'ori
gine della recessione dell'economia e 
che riguardano la vecchiezza del fa
moso «meccanismo di sviluppo». 
Unico paese, forse, del ricco occidente 
capitalista, l'Italia cammina ancora 
con quattro ruote su bellissime auto
strade. Le esigenze della monocoltura 
automobilistica hanno fatto accanto
nare ai capitalisti di casa nostra l'esi
genza di por mano a settori ben più 
propulsivi - e che costituiscono la 
~ioia, si fa per dire, degli altri sistemi 
industriali « avanzati » - come l'elet
tronica, l'elettromeccanica, l'industria 
nucleare, campi nei quali anche in 
tempi più prosperi di quelli attuali il 
tasso di sviluppo è dell'uno, due per 
cento; o molto più modestamente nel 
settore della chimica dove - da qual
che tempo un po' tutti dicono di es
serne convinti - esistono le condi· 
zioni immediate per un rilancio con
trollato dell'industria pubblica e pro
pulsiva rispetto ad una serie di altri 
settori secondari. L'approfondimento 
di questo problema non rientra nella 
economia di questo articolo ma non 
possiamo non far riferimento ad esso 
nell'esame della crisi della borsa (al
meno per non correre il rischio di 
stare a pretendere alcune piccole mo
dificazioni tecniche). La Borsa è asfit
tica e parassitaria perché lo sono nel 
peggiore dei modi i capitalisti e J loro 
criteri di gestione, lo è il potere pub
blico incapace di perseguire un razio
nale disegno di politica economica. 

Vedremo se, quando e a quali con
dizioni sarà lanciata la nuova offerta 
di pubblico acquisto. Se, chi lo farà, 
avrà cura di evitare scontri frontali, 
magari con forze coalizzate (come è 
avvenuto a Sindona che si è trovato 
contro uno schieramento difficilmente 
riconfigurabile), forse avremo un'idea 
più chiara di questi limiti ed una 
spiegazione politica probante delle im
pudiche dichiarazioni che va facendo 
a destra e manca gente come gli 
Hambro: « La Hambro's bank pre
-tò a Cavour, per riassestare i bilanci 
dcl regno di Sardegna, quattro milioni 
-'i sterline, al cinque per cento. Da 
'llora ci siamo sempre occupati del 
vostro paese, gli abbiamo dedicato le 
nostre migliori attenzioni: e oggi più 
che mai». 

F. S. • 





Il cammissario Calabresi 

V na corsa podistica: ecco in che 
cosa si sta trasformando la vicen

da giudiziaria relativa al « caso » Pi
nelli. Sono ormai, infatti, molti i ma
gistrati che si rincorrono, si supe
rano, si danno gomitate nel tentativo 
di santificare la « misura aurea » della 
mezza verità. Non si ha il coraggio 
di affrontare il problema relativo non 
alla domanda «se» l'anarchico Giu
seppe Pinelli è stato ucciso, ma al 
« come e perché » il suo corpo è pre
cipitato dalla finestra dell'ufficio del 
commissario Calabresi quella fredda 
notte del 15 dicembre 1969, dando 
per scontato il fatto che Pinelli sia 
c;tato ucciso. 

La « corsa » ha avuto, per ora, il 
i;uo traguardo nella riesumazione della 
salma del ferroviere anarchico che si 
trova nella tomba 949 del cimitero 
di Musocco a Milano. Una corsa che 
'1a visto vincente il giudice Gerardo 
n· Ambrosio: la salma verrà dissepol
ta il 21 ottobre e, fino a quella data, 
1 ~ tomba verrà gelosamente custodita 
ia un ufficiale in borghese della Guar
·lia di Finanza, un'arma non implicata 
,ella vicenda Pinelli. Ciò si è reso 
"ecessario, secondo il magistrato, in 
conseguenza delle voci tendenti a far 
ritenere che nella tomba 949 non vi 
fosse il corpo di Pinelli, ma un muc
chio di sassi o il corpo di uno sco
nosciuto. 

Il « mistero », dunque, verrà risol
to il 21 ottobre quando ciò che ri
mane della salma sarà affidato ad una 
superspecializzata èquipe di medici per 
un esame approfondito. Un esame che, 
purtroppo, si dovrà limitare allo stu
dio radiografico dello scheletro delle 
parti conservate in formalina dall'isti
tuto di medicina legale. A distanza 
di due anni non si potrà più, dun
que, indagare sulla composizione chi
mica del sangue dell'anarchico e, di 
conseguenza, sul contenuto dell'inie
zione che gli venne fatta la notte del 
12 nella piega del gomito. E in que
sta iniezione, probabilmente, si cela 
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Antonino Allegra 
gran parte della verità. Non conviene, ritenuto in qualche modo di far pro
dunque, illudersi troppo sui risultati pria la versione dei fatti cosl come 
di questa perizia anche se l'essere riu- è stata data dalla vedova Pinelli nel 
sciti ad ottenerla è un importante suo esposto, avrebbe dovuto, neces
passo innanzi nella demolizione della sariamente, perché cosl glielo prescri
versione poliziesca. E' interessante, ad ve la legge, spiccare mandato di cat
ogni modo, vedere nei particolari tura contro i funzionari di PS e l'uffi
come si è giunti a quest'ordinanza di ciale dei carabinieri in questione. 
riesumazione. Anche perché, cosl, sarà Ma ritorniamo alla mattina di quel 
più chiaro che cosa intendiamo dire 7 ottobre quando il giudice emise gli 
quando parliamo di « corsa podistica » avvisi di reato. Poche ore dopo si. 
nelle vicende giudiziarie relative al riuniva, come abbiamo detto, in Ca
caso Pinelli. mera di consiglio la corte del pro-

Tutto è iniziato quando il giudice cesso Calabresi-Lotta Continua sotto 
D' Ambrosio, a tre ore di distanza '' direzione del Presidente del Tribu
dalla convocazione del tribunale da- n1le di Milano. Il tribunale deve de
vanti al quale si era discussa, sino alla cidere se dar corso all'ordinanza emes
ricusazione del presidente Biotti, la <>a molti mesi prima dal giudice Biotti 
causa tra il commissario Luigi Cala- che stabiliva una nuova necroscopia 
bresi e il settimanale « Lotta Conti- del cadavere ponendo ai periti dei 
nua » nella persona del suo ex diret- « quesiti » estremamente ampi che 
tore Pio Baldelli, decise, proprio in prevedevano esplicitamente l'ipotesi 
vista dell'ordine di riesumazione del di un qualche tipo di trauma (uno 
cadavere, di inviare degli « avvisi di svenimento provocato, poco importa 
reato» a tutti i personaggi che si tro- se da una iniezione o da un colpo) 
vavano nella stanza di Calabresi quella precedente la caduta nel vuoto. In 
tragica notte. Gli avvisi non erano Camera di consiglio c'è qualcuno che 
più, però, per «omicidio colposo» e si oppone all'ordinanza: è logicamente 
per « fermo illegale », ma per « orni- il legale di Calabresi che fa pressioni 
cidio volontario » come testualmente sulla Corte proprio sventolando i nuovi 
diceva la denuncia della vedova pre- avvisi di reato. E' importante, ci pare, 
sentata dall'avvocato Smuraglia. Avvo- sottolineare questo fatto: è Lener a 
cMo che, proprio per questa denuncia, far conoscere al tribunale che esistono 
venne a sua volta querelato dal legale i nuovi avvisi per « omicidio volonta
di Calabresi, Lener. Sarà intanto bene rio» dicendo che, di conseguenza, non 
ricordare che con la nuova procedura era necessaria nessuna perizia. Il tri
nelle istruttorie formalizzate il giudice bunale, ad ogni modo, si riserva di 
deve sempre compiere un atto « for- prendere una decisione entro il 21 ot
male » prioritario all'espletamento di tobre. Ed ecco che la corsa continua. 
qualsivoglia indagine, un atto nel quale Cosl, prima che venga resa nota la 
non si rispecchia la valutazione che decisione del tribunale, il giudice 
dà il magistrato sul caso in questione, D'Ambrosio emette l'ordinanza di rie
ma solamente quella di colui il quale sumazione ed ordina che si apra la 
ha presentato la denuncia o la que- tomba proprio quel 21 ottobre. 
rela. Niente, dunque, lascia supporre Non conosciamo ancora i quesiti 
che il magistrato sia giunto a convin- che il magistrato ha deciso di pre
cersi di quella che è la verità: Giu- sentare ai periti per la nuova necro
c;eppe Pinelli venne assassinato la not- scopia, non possiamo dunque confron
te del 15 dicembre 1969 nella que- tarli con quelli che erano stati pro
stura milanese. posti dal giudice Biotti. C'è da dire, 

Tanto più che se il giudice avesse però, che anche il giudice D'Ambro-



sio non conoscendo la decisione del 
tribunale di Milano, nella persona del 
primo presidente, ha perso una eccel
lente occasione per fare andare avanti 

i due procedimenti, quello pubblico 
e quello segreto della nuova istrutto
ria, appaiati, rassicurando cosl l'opi
nione pubblica sull'autentica volontà 
di lacerare il pesante manto che or
mai da due anni ricopre il « caso ». 
Si è preferito, invece, il sistema della 
« corsa ». Un anno or sono era una 
corsa ali' archiviazione, ali' affossamento 
delle indagini. Ora sembra una cors~ 
nel tentativo di bloccare il processo 
Calabresi-Lotta Continua, portando 
avanti una nuova istruttoria che nei 

fatti rimane legata all'accusa di « omi
cidio colposo e di fermo rilegale • 
espressa dal procuratore generale Bian 
chi D'Espinosa. Rimane legata, dicia 
mo, perché sarà ben difficil•!, se non 
quasi impossibile, provare la tesi del
l'omicidio attraverso la nuov.1 perizi:i 

necroscopica. 
Perché di omicidio si tratta, lo ri

petiamo ancora una volta. E neppure 
di un semplice «errore sul la"oro »: 
troppe botte durante l'interrogatorio 
per fare parlare il teste che pare re
ticente. Non sarebbe la prima volta 
e nemmeno l'ultima, e su una morte 
di questo tipo si potrebbe fare sola
mente una battaglia di tipo umanita 
ristico. Si tratta di ben altro. E' tutta 
la costruzione poliziesca-sifarina sulla 

strage di Milano e sulle bombe del 12 
dicembre che è in questione. Pinelli, 
la morte di Pinelli, è il punto debole, 
quello che, se salta, può fare rovinosa 
mente crollare tutta la costruzione. 
Ecco dunque che « il caso Pinelli » 

diventa un « caso » politico, una bat
taglia politica che si deve fare con 
la ferma volontà di andare fino in 
fondo nella ricerca delle autentiche 

responsabilità. Ormai tutte le infor
mazioni di cui siamo in possesso ci 
portano a ritenere che il ruolo princi
pale nella sapiente recita, messa in 
scena con la ricerca, individuazione e 
arresto dei « colpevoli • delle bombe 
del 12 dicembre, doveva essere soste
nuto non dal ballerino Pietro Val
preda, che doveva invece ricoprire 
un ruolo di contorno, ma da Giuseppe 
Pinelli, il «vecchio» anarchico, legato 
nella hatta~lia politica alle forze au
tentiche della sinistra. Un « colpevole » 
che avrebbe corresponsabilizzato, in 
qualche modo, tutto l'arco delle forze 
che in quel momento politico interno 

ed internazionale si volevano emargi

nare, ricacciare nel lager in cui erano 

rimaste per oltre 10 anni. 
E quando questo gioco, tragico mo

struoso gioco che ha portato alla mor-
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te di 16 innocenti alla Banca dell'Agri
coltura non ha più retto, e il « col
pevole » principale si è rivelato inuti
lizzabile e estremamente pericoloso 
perché aveva compreso la provoca
zione che si stava imbastendo, si è 
dovuto seguire la tipica logica del de
litto. Per coprire il primo, è necessa
rio commetterne un secondo. Così 
l'anarchico Giuseppe Pinelli dopo 77 
ore di interrogatori, precipita, inani
mato, dal quarto piano della questura 
in via Fatebencfratelli. E la ferrea lo
gica del delitto non si è certamente 
fermata a Pinelli, ma ha continuato 
a colpire durante tutti i ventidue mesi 
che ci separano dalla strage: sono 
troppi, infatti, i testi morti o spariti 

dalla circolazione in circostanze miste
riose, sono troppi i fascisti che hanno 
ritrovato rifugio in Grecia, Spagna, 
Portogallo con il complice silenzio 
della polizia. Ma ritorniamo alle ultime 
ore di interrogatorio di Pinelli, ore 
che possono aiutarci a comprendere 
cosa è successo quella notte nella que
stura milanese. Lasciamo da parte tutto 
l'episodio relativo a « Nino il fasci
sta », al secolo Nino Sottosanti, l'uo
mo che, tra l'altro, pare avere avuto 
il compito di far saltare l'alibi del
l'anarchico. Ricordiamo solamente, per 
inciso, che Sottosanti è il ritratto vi
vente di Valpreda e che lo stesso Ro
landi scambiò una sua foto per una 

del ballerino. 
In questura Pinelli riflette sulla fi

gura di Sottosanti, sul perché <( pro
orio » quella mattina del 12 dicem
bre il fascista, recentemente converti
tosi all'anarchismo, era stato a casa 
sua. Ma durante gli interrogatori al
cnni altri fatti che in un primo tempo 
non aveva collegato gli appaiono chiari; 
Pinelli inizia a comprendere il gioco 
che si vuole imbastire sulla sua per
sona. I tre fatti più importanti sono: 
le accuse della Zublena, i testimoni in 
mano ai carabinieri, le intimidazioni 

continue e sempre più ossessionanti 
di Calabresi e del capo della squadra 
Politica Allegra. Tutti e tre i punti 
tendevano a corresponsabilizzare Pi
nelli nella costruzione poliziesca rela
tiva alla strage, sia come fornitore 
dell'esplosivo che come attentatore 
vero e proprio: la seconda strada ven

ne abbandonata quando si vide che, 
nonostante tutto, l'alibi dell'anarchico 
reegeva. Ad ogni modo, col passare 
delle ore, i poliziotti si accorgono che 

il proprio piano non funziona; che Pi

nelli ha capito il gìoco: diventa, a 

questo punto, un «colpevole inutiliz

zabile » e per ciò stesso qualcosa di 

scomodo. Dopo poco tempo il suo 

corpo « scivola » lungo la facciata del 

cortile interno della questura . Ma chi 
è il personaggio che recita una delk 
parti fondamentali durante le ultimt' 
ore di interrogatorio dell'anarchico":> 
Chi è il commissario Calabresi? E· 
stato il processo, terminato nel gm. 

gno del 1971 contro sei anarchici ac
cusati di aver compiuto 18 attentati, 
a portare, ancora una volta, la sua fi 
gura alla ribalta. 

Ci pare utile a questo punto della 
vicenda relativa al « caso » Pinelli r1 
cordare cosa venne a galla durante quel 
processo, quali furono le accuse degli 
imputati, tutti poi assolti dal delitto 
di strage, nei confronti del commissa· 
rio Calabresi, o, meglio, del « com
menda tor Finestra». Venne accusato: 
J>rimo, di aver costretto l'imputato 
Braschi a confessare alcuni attentati 
che l'anarchico non poteva in alcu~ 
modo aver commesso, in seguito a 
torture fisiche e morali; secondo, dì 
averlo fatto uscire da San Vittore e 
portato fuori Milano, in macchina di 
notte, con uno strattagemma, di aver
lo quindi costretto a scendere dall'auto 
ordinandogli di correre davanti alla 
macchina che lo seguiva, a fari spenti, 
dicendo: « Possiamo romperti le ossa 
venendoti addosso e dire, poi, che è 
stato un incidente»; terzo, di avere 
interrogato sempre l'imputato Braschi 
davanti ad una finestra aperta sfidan
dolo, ripetutament~, a gettarsi nel 
vuoto; quarto, di avere minacciato più 
volte l'imputato Faccioli, dopo aver
gli impedito di dormire e di man
giare per tre giorni e per tre notti; 

Quini? di aver detto ad uno degli im 
outat1 che avrebbe potuto fare incarce
rare sua madre, dopo averle nascosto 
della droga in una tasca. E' sempre il 
commissario Calabresi che firma il ver
bale nel quale la « superteste » Zu
hlena, che, guarda caso, aveva anche 
minacciato Pinelli, accusa i coniugi Cor
radini di essere responsabili di alcuni 
attentati. Si dimentica però di farlo 
firmare alla Zublena che, durante il 
processo dirà che le era stato det 
t::tto dal commissario. Cosl la difesa 
chiederà, inutilmente, l'incriminazione 
-li Calabresi oer falso ideologico e 
subornazione di teste. 

Oggi il commissario Calabresi -
d.oPo es~er~ stato promosso per « me
nti spec1al1 » - continua, nonostante 
tutto_ ciò, a rimanere al suo posto. 
Contmua a compiere indagini, a inter
rogare testimoni o sospetti. Continua 

a rappresentare, con tutta l'autorità 

del suo grado, il potere, lo Stato. Uno 

Stato per il quale il cittadino sta sem

pre più perdendo quel po' di fiducia 

che gli rimaneva. 

M. S. • 
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corte dei conti 

Il giudice 
~-1ereg10n1 
di Silvio Pergameno 

L 
a riapertura del Senato ha trovato 
all'ordine del giorno Il disegno di 
legge di iniziativa governativa per 

I'• Istituzione di Sezioni regionali della 
Corte del conti •, un provvedimento che 
può sembrare di piccola portata, ma die
tro il quale in realtà, attraverso com
plesse vicende parlamentari, è venuta a 
ridursi una grossa questione concernen
te l'ordinamento giudiziario. Per compren
derla occorre fare un passo Indietro. 

Sono ormai passati più di cinque anni 
da quando la Corte costituzionale dichia
rò l'Incostituzionalità delle norme con
cernenti la composizione del Consigli di 
prefettura e pJù di quattro da quando an
che le Giunte provinciali amministrative 
subirono la stessa sorte. SI tratta di or
ganismi che occupavano caselle impor
tanti nella complessa scacchiera del si
stema giudiziario: I primi Infatti giudica
vano In materia di responsabilità patri
moniale degli amministratori degli enti 
locali (con appello alla Corte dei conti) 
e le seconde erano Il giudice del rappor
to di Impiego degli Impiegati dei Comuni 
e province e degli enti locali in genere, 
con competenze più o meno estese an
che In materia di assistenza e beneficen
za, edilità, polizia locale, Igiene pubbli
ca ecc. (e con appello al Consiglio di 
stato). 

Le motivazioni delle citate sentenze co
stituzionali hanno chiaramente posto alla 
classe politica Il problema di tutta l'or
ganizzazione e delle caratteristiche strut
turali della • giustizia amministrativa... I 
Consigli di prefettura e le G.P.A. sono In
fatti saltati perché, pur esercitando fun
zioni giudiziarie, non erano composte da 
.. giudici .. a termini di Costituzione. E' 
vero che in sede di Costituente il princi
pio fondamentale dell'esclusione di giu
dici speciali, fu poi temperato con la 
sopravvivenza del giudici speciali già 
esistenti mentre I • sovversivi .. furono rab
boniti con la promessa della revisione 
degli organi giurisdizionali esistenti entro 
5 anni (disposizione VI transitoria) e con 
le disposizioni sull'indipendenza di tutti 
I magistrati; ma è anche vero che venti 
e più anni di silenzio avevano reso sem
pre più pallida la minaccia di mutamenti 
di fondo: I giudici dello stato come tale e 
l'organo di controllo dell'esecutivo re
stavano nella sfera governativa, senza al
cun attentato alla sacertà dell'apparato, 
coperto dal vari segreti (militare, di sta
to, di ufficio, i&truttorio), al riparo di una 
propria giustizia. 

L'occasione delle sentenze costituzio
nali non è stata però colta da nessuna 
forza polltca per sollevare un dibattito 
di fondo e per mettere In discussione la 
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esistenza stessa di una giustizia ammi
nistrativa, allo scopo quanto meno di 
ottenere l'attuazione del principi costitu
zionali; forse la battaglia è stata conside
rata di retroguardia. Da tale impostazio
ne comunque è venuto tutto il resto. La 
Dc ha avuto buon gioco nel confinare la 
questione nell'ambito delle commissioni 
parlamentari e da queste in sottocom
missioni e comitati sempre più ristretti; 
e cosi da politico il discorso è diventato 
tecnico. Socialisti e comunisti hanno allo
ra puntato sull'Istituzione di un tribunale 
amministrativo unico, sostitutivo del due 
organismi soppressi, ritenedo che un ma
gistrato nuovo non potesse nascere che 
con le caratteristiche stabilite nella co
stituzione e che, una volta vinta questa 
battaglia, fosse poi quasi naturale con
seguenza riformare anche I due massimi 
tribunali amministrativi. Ma la Democra
zia cristiana non poteva certo consentire 
che si aprisse una falla nel sistema, e 
cosi un po' con la prospettazione di dif
ficoltà di fatto e un po' con l'appello alla 
lettera di norme costituzionali è riuscita 
a Incanalare tutta la faccenda in due pro
getti di legge distinti e separati (Sezio
ni della Corte del conti al posto di Con
sigli di prefettura e Tribunali regionali am
ministrativi al posto delle GPA). I tribunali 
regionali sono già passati alla Camera, e 
al Senato hanno avuto parere favorevole 
in commissione. Le sezioni della Corte. al 
Senato, dove hanno Iniziato l'iter, sono in 
discussione In aula. Giochi ormai fatti? 
Poteva sembrare. Ma I dc hanno tirato 
troppo la corda; la discussione del due 
progetti doveva essere abbinata; ma con
siderando che tenerla divisa aveva un 
s'curo effetto • riduttivo •, con un esca
motaqe essi no stabilivano la separazio
ne. Reazioni a sinistra ovviamente, e 
poi contatti ad alto livello per sistemare 
la partita. 

Quel che è sempre più chiaro, comun
,.ue, è che attraverso queste vicende 
ogni serio discorso di riforma appare 
dest:nato all'Insuccesso. I nuovi TAR na
sceranno legati all'attuale Consiglio di 
stato, che fornirà loro I presidenti e il 
Consiglio di presidenza per assunzioni, 
promozioni, trasferimenti, disciplina ecc.; 
i magistrati del TAR potranno passare al 
Cons!gllo di stato mentre l'immancabile 
norma transitoria prevede che il governo 
(In sede di prima costituzione), potrà im· 
mettere oltre metà del personale di ma· 
gistratura previsto dall'organico parte per 
nomina diretta (1/6 sarano funzionari del· 
l'Interno) e parte attraverso un concorso 
per titoli. I restanti posti saranno coperti 
per concorso (magari un posto all'anno) 
Quanto alle Sezioni regionali della Corte 
del conti, anche Il Il vero problema non 
viene affrontato, nemmeno, va rilevato, 
nella relazione di minoranza; non si può 
infatti limitare ogni questione al diritti 
della difesa e al principio del contradit
torio o all'autonomia delle regioni e con· 
eludere poi amaramente, per quanto ri
guarda I problemi dell'ordinamento della 
Corte, che • non In questa ·occasione sa
rà possibile risolverli almeno pienamente ... 
Ma In platoniche dichiarazioni di princi
pio I vittoriosi dc non risparmieranno cer
to le parole! 

Resterà cosi In sostanza riaffermato Il 
principio autoritario che lo stato, In quan
to apparato che esercita Il potere, ha il 
diritto di sottrarsi al giudizio di un giu
dice Indipendente e garantito, resteranno 
confermate - ovviamente in edizione 
1972 - le antiche prerogative dell'asso-

lutismo, calate negli stampi della legisla
zione napoleonica prima e fascista poi, 
è il clima che permette di contrabbanda
re per riforma del codice penale di Mus
solini l'abrogazione di qualche norma 
folkloristica. Corte del conti e consiglio 
di stato resteranno legati all'esecutivo, 
che delibera nomine e promozioni, che 
sceglie presidenti e procuratori generali, 
ponendoli al vertice di ordinamenti pira
midali e gerarchizzati di • magistrati .. 
non inamovibili e non garantiti, privi di 
un Consiglio superiore elettivo e collet
tivo e collegato col Parlamento, espo
sti al richiamo di incarichi retribuiti, di
screzionalmente conferiti. 

Sta peraltro di fatto che, dopo la pre
sentazione al Parlamento, nel novembre 
1969, di una petizione per la riforma della 
Corte dei conti sottoscritta da circa quat
trocento magistrati, il Parlamento è sta
to investito del problema con una pro
posta di legge dei deputati DI Primio e 
Ballardini (ed altri vari), relativa alla ri
forma del Consiglio di presidenza della 
Corte del conti, nel senso di farne l'or
gano di autogoverno dell'Istituto. Esso 
dovrebbe essere composto da sei depu
tati e sei senatori, da dieci membri eletti 
dal magistrati della Corte e da due magi
strati di diritto (il Presidente e Il Procura
tore generale) con poteri di amministra
zione del personale di magistratura (cui 
sono estese le guarentigie della magistra
tura ordinaria) e di nomina del Presi
dente della Corte (cui resterebbero affi
date le sole funzioni spettantigli quale 
magistrato e non anche quelle relative 
al governo del personale e dell'Istituto). 
Con poche norme la proposta di legge 
affronta i tre fondamentali problemi: indi
pendenza dal governo, indipendenza dei 
magistrati, rottura delle caste che si for
mano in assenza di una vigilanza demo
cratica esterna e attraverso la concen
trazione dei poteri in piccoli vertici. 

Riuscirà il Senato a sensibilizzarsi al 
problema? a non perdere questa occa
sione, forse irripetibile, una volta che In 
un modo qualsiasi sia stato parato il col
po inferto dalla Corte costituzionale? Re
sta infine da registrare il recente con
vegno del magistrati della Corte dei con
ti a Riva del Garda, sul quale è peraltro 
difficile esprimere un giudizio riassuntivo, 
In assenza di ordini del giorno discussi 
e votati (il regolamento lo vietava espres
samente) e di un qualsiasi comunicato, 
!Ila pure ufficiale. Le dotte relazioni in
troduttive hanno cosi Impegnato i soli re
latori e quanto al dibattito occorre dire 
che esso, attraverso gli interventi del 

. • magistrati democratici .. e di altri nel 
senso della priorità del problemi affron
tati nella proposta di legge DI Primio-Bal
lardini (intervenuto al convegno, come 
anche alcuni deputati comunisti), ha più 
che compensato la presenza di un rap
presentante· di quel governo, che ha va
rato e sostiene Il disegno di legge In 
discussione al Senato. 
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codice rocco Illusi 
e 
vilipesi 
di Giovanni Placco 

Si è conclusa in Senato, con il voto contrario dell'opposizione, la riforma stralcio con cui 
si abrogano o modificano alcune delle più arretrate norme del codice penale. Qualche so
spiro di sollievo, ma sopratutto molta amarezza. Perché alcune delle modifiche, e sopra
tutto l'aver mantenuto tutte le norme fasciste più repressive - tra le quali il vilipendio 
- sostanzialmente salvaguarda le strutture di regime contro ogni possibile ipotesi di cre
scita l iberale. Sono quelle norme per le quali era stato richiesto il referendum abrogativo. 

A tre anni d1 distanza dal disegno 
governativo di riforma globale 

del codice penale vigente di mussoli
niana memoria; dopo le sacrosante pro
teste degli ambienti democratici del 
paese di fronte al crescente numero di 
incriminazioni per reati di opinione 
o di associazione o di sciopero non 
più compatibili con i diritti di libertà 
garantiti dalla Costituzione antifascista; 
dopo reiterate iniziative parlamentari 
dirette ad espungere dal codice le 
norme più intollerabili in un regime 
democratico; finalmente si è conclusa 
in Senato la discussione e ]'approva
zione di un testo unificato delle varie 
proposte di riforma stralcio con cui 
vengono abrogate una ventina di ipo
tesi di reato, e modificate, in senso ri
duttivo della portata incriminatrice 
o delle penalità, varie altre. Prima del
l'autunno caldo, quando lo scontro 
di classe non aveva raggiunto nel pae
se il livello e l'acutezza dei tempi più 
recenti, la quasi assoluta mancanza di 
concrete applicazioni di certe norme 
del cosiddetto « codice nero » avreb
be indotto una certa indifferenza verso 
una riforma abrogativa di valore evi
dentemente formale rispetto alla ca
ducazione sostanziale delle norme li
berticide operata dalla Costituzione. 
Oggi, con l'esperienza di una durissi
ma repressione poliziesca e giudiziaria 
sulla pelle del movimento operaio e 
popolare in nome della reviviscente 
normativa fascista, l'abrogazione acqui
sta un valore di sostanza e non può 
non essere accolta con qualche sospiro 
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di sollievo; il fronte della repressione 
viene a trovarsi con qualche arma spun
tata nelle mani, almeno sul piano del
le misure legali già utilizzate copiosa
mente in un recente passato, come del 
re~to anche attualmente: è infatti di 
que~ti giorni il processo di Torino con
tro Bellocchio, Baldelli , Pannella, Pa
solini, Roversi, Pintore cui si attribui
sce tra l'altro di aver fatto propagan
da sovversiva vietata dall'art. 272 C.P 

Qualche sospiro di sollievo, dunque, 
ma molta, tanta, amarezza: perché pri
ma della riforma si poteva almeno 
pensare che le istituzioni parlamentari 
repubblicane avessero sottovalutato la 
importanza di una formale cancellazio
ne delle norme repressive di libertà 
politiche essenziali, imprudentemente 
fidando nel valore anche pratico di al
cune solenni proclamazioni costituzio
nali di tali libertà. Ma ora, dopo la 
sperimentazione _nel corpo viv? dei mi
litanti del movimento operaio e po
polare di tutto l'arm~ment~rio legisl~
tivo in auge presso 11 famigerato trl· 

bunale speciale per la difesa dello sta
to, un intervento abrogativo soltanto 
parziale costituisce un'operazione di 
recupero in tempo di democrazia del
le numerose norme totalitarie lasciate 
in vita; ché anzi, la stessa modifica del 
loro tenore letterale o dell'entità del
le pene sembra esser cosa peggiore di 
una pura e semplice esclusione dalla 
abrogaZ!Ìone, questa potendo essere 
intesa come atto di dimenticanza, quel
la essendo invece rivelatrice di consa
pevole volontà di salvataggio. La gra-

vità dell'operazione è evidente nel suo 
valore di implicito solenne riconosci
mento della tesi reazionaria per cui 
« totalitarismo e libertà possono ser
virsi di identici strumenti di tutela 
giuridica, indifferenti rispetto alle pur 
opposte ed antitetiche finalità che to
talitarismo e libertà si prefiggono». 
L~gittimazione migliore non poteva ve
nire alla pratica giudiziaria di strumen
t~ repressivi normativi, dei quali è inu
tile lamentarsi in congressi e convegni 
se si .è incapaci, a~ momento opportu
no, di fare ad essi una lotta vincente. 

Il testo approvato dal Senato abro
ga. dunque, una ventina di articoli che 
la scienza del diritto, rigenerata da] 
culto delle libertà, non potrà fare e 
meno di consegnare al museo dell'or
rido giuridico: con essi si punivano 
cosiddette attività antinazionali, asscr 
dazioni sovversive anche di carattere 
internazionale, ed altre forme di eser
cizio di quello che è oggi il diritto di 
associazione e di attività politica, nel 
quadro di una logica persecutoria che 
identificava nel desiderio di libertà del
le masse italiane il nemico da combat
tere, e nella sopraffazione politica lo 
interesse da difendere. Restano invece 
in vita, recuperate alla democrazia, al
tre norme espressive della medesima 
logica, ma riconvertite ad una maggior 
clemenza di valutazioni punitive per 
effetto delle attenuazioni delle re
lative pene: reati di vilipendio, 
di apologia, di istigazione, ovve
rossia tutti reati di pura opinio-
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ne perché consistenti nella sem
plice manifestazione di idee, e desti
nati, al di là delle giustificazioni dot
trinarie, alla repressione del dissenso 
politico ed ideologico come insegna 
l'esperienza quotidiana. Di essi è so
prattutto nota la figura del vilipendio 
delle istituzioni, particolarmente atta 
a scoraggiare le critiche di chi non sap
pia ben destreggiarsi con le parole nel 
dire certe verità, ed utilizzata contro 
alcuni magistrati piuttosto critici ver
so il proprio ruolo di giudici nella no
stra società. La sopravvivenza di que
sti reati è stata giustificata con la ne
cessità di reprimere gli eccessi ever
sivi, ovvero con la constatazione della 
presenza di analoga normativa nelle 
legislazioni degli altri Stati, ma nè 
l'una nè l'altra indicazione rispondono 
adeguatamente alla preoccupazione, le
gittimata dalla esperienza storica spe
cifica del nostro paese, di una pratica 
applicazione in senso estensivo e com
prensivo di alcune forme critiche, ma
gari vivaci e penetranti, ma sempre 
espressive di un pensiero incensurabile. 
Analogamente dicasi della conservata 
figura del reato di istigazione dei mili
tari a disubbidire alle leggi, solido ba
luardo contro ogni penetrazione ideo
logica e politica all'interno dell'eserci
to, e del quale il capo d'imputazione 
contro gli accusati di Torino sopra 
ricordati contiene una monumentale 
testimonianza. 

A questo proposito il relatore di 
maggioranza, Sen. Salari, ha ritenuto 
di poter rilanciare la palla alla magi
stratura quando in sede di replica agli 
interventi registrati nel corso della di
scussione ha espresso la fiducia che 
« una magistratura indipendente, che 
sappia interpretare la legge penale con 
spirito democratico, rappresenta una si
cura garanzia da possibili abusi ». Ep
pure proprio al Parlamento veniva fat
ta risalire la responsabilità della per
manenza delle norme del codice fa
scista quando se ne giustificava l'ap
plicazione osservando che « la man
cata abolizione formale delle norme 
del codice penale fascista da parte del 
regime repubblicano dimostra la sua 
volontà di mantenerle in vita per uti
lizzarle a difesa delle proprie istituzio
ni ». In tutto questo virtuoso palleg
gio, chi ci rimette è alla fine la liber
tà di pensiero! A ragione, infatti, il re
latore di minoranza sen. Maris poteva 
replicare essere « un equivoco tecnico 
e politico, fonte di comportamenti mo
derati e conservatori » un'abrogazione 
soltanto parziale delle norme repressi
ve del codice Rocco, costituenti <( un 
sistema completo ed organico, dal qua-
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le è impossibile ed incoerente pensare 
di poter eliminare alcune norme sol
tanto lasciando però in esso dei pila
stri sui quali si reggeva il fascismo 
ma non si può reggere la democrazia 
nell'Italia di oggi ». Parimenti aveva 
ragione quando sulla scorta dell'espe
rienza escludeva di poter « fare affida
mento su meccanismi di interpretazio
ne democratica di norme reazionarie». 

Ma che la riforma sarebbe stata 
questa e non altra era palese già da un 
anno, da quando cioè, nel pieno dello 
esame delle iniziative parlamentari per 
l'abrogazione di questa o quella nor
ma, il Guardasigilli Reale presentava 
un progetto governativo che, come 
lo stesso relatore di minoranza ritiene, 
« oggettivamente giocava ed ha gioca
to un ruolo di freno dello slancio rin
novatore del Parlamento». Era per la 
verità un freno di sperimentata e ga
rantita efficacia, che solo un calcolo 
politico di una certa ingenuità poteva 
sperare di neutralizzare. Ed infatti va
ni sono stati gli sforzi congiunti dei 
senatori del Pci, del Psiup e della Si
nistra Indipendente di dare contenuto 
più ampio all'abrogazione; persino il 
tentativo di includere nell'abrogazione 
il reato di vilipendio mediante ricorso 
allo scrutinio segreto falliva, facendo 
cadere le ultime illusioni di un capo
volgimento di posizioni. Non avevano 
torto, perciò, i promotori del referen
dum abrogativo dei reati fascisti quan
do, di fronte alle manovre dei frenato
ri, pensavano di spingere sull'accele
ratore di una lotta di massa al codice 
nero, chiamando direttamente in cau
sa, nella difesa delle libertà politiche 
sindacali e di opinione, il movimento 
operaio e popolare, sulla cui pelle si 
giocava l'esito dello scontro di posi
zioni delineatosi in Parlamento. Una 
diretta partecipazione popolare e di 
massa alla gestione della lotta politica 
contro le norme fasciste avrebbe deter
minato, per un verso, un processo di 
crescita della maturità democratica rea
lizzando vaste aggregazioni di forze su 
sicure piattaforme di sinistra, ed avreb
be, per altro verso, accresciuto e raf
forzato lo schieramento parlamenta
re abrogazionista. Una volta raccolte 
le 500.000 firme sul progetto di abro
gazione per referendum di oltre 45 ar
ticoli, sarebbe stata agevole la forma
zione di una maggioranza favorevole 
all'abrogazione per via parlamentare, 
e si sarebbe impedito quell'« equivoco 
tecnico e politico » che grossi guai gio
cherà d'ora in poi alla libertà di pen
siero. 

Il vertice comunista, non aderendo 
al fronte unito degli altri partiti ed 

organizzazioni di sinistra, è stato iner
te dapprima e poi ostile alla raccolta 
delle fume, che per la verità la base 
del partito, anche se con un cetto di
sorientamento, non ha negato. Ragioni 
di partito a giustificazione di tale at
teggiamento non mancheranno di con
sistenza. Più difficile ritrovare fondate 
ragioni di politica di sinistra per giu
stificare l'esclusione delle masse popo
lari dalla battaglia per la riforma an
tifascista del codice penale. Non cer
to il timore di distrarre le masse da 
altri obiettivi politici quali le riforme 
di struttura in discussione da tempo 
nel paese; quella riforma non è affatto 
incompatibile con queste, anzi sem
bra perfettamente omogenea, come al 
pari si è rivelato omogeneo alle resi
stenze conservatrici l'uso repressivo 
delle norme fasciste per frenare il mo
vimento rivendicativo. Dei motivi uf
ficiali di opposizione al referendum, 
e cioè incomprensibilità per le masse 
del valore e del significato di una con
sultazione elettorale su questioni tec
nico giuridiche nonché contrapposizio
ne tra paese e Parlamento, ha fatto 
rapidamente giustizia l'esperienza con
creta della raccolta delle firme pres
so la base operaia e popolare, che 
ha rivelato una straordinaria capaci
tà di intendere il referendum nel suo 
vero contenuto politico di momento 
Ji una più generale lotta di sinistra 
nel paese, escludendo ogni intenziona
lità antiistituzionale, ed anzi in perfet
ta sintonia con i settori abrogazionisti 
del Parlamento. L'amarezza per quan
to di illiberale è stato conservato nel 
codice penale dalla recente pseudo-ri
forma si accompagna cosl all'altrettan
to amaro calice venuto all'intera si
nistra italiana dal condizionamento ne
gativo che la posizione comunista ha 
rappresentato rispetto all'obiettivo del
le 500.000 fume. 

G. P. • 



inghilterra Il Labour Party 
riscopre 
la classe 
di Giorgio Fanti 

La vita politica inglese sarà caratterizzata nei prossimi mesi da un mutamento di grande 
importanza: la fine della johnsoniana « politica del consenso •, e la radicalizzazione agli 
estremi dei conservatori, e soprattutto dei laburisti specie dopo il fallimento di Wilson 
e le conseguenze immediate delle scelte economiche di Heath. Varie le ragioni di questo 
spostamento a sinistra, non sempre lineare e privo di contraddizioni dei laburisti, ma due 
sono le cause di fondo: la modifica democratica avvenuta all'interno delle Trade Unions, e 
la constatazione che l'ingresso nel Mec andrebbe a vantaggio degli interessi capitalistici. 

I l 28 ottobre, la camera dei comuni 
voterà l'adesione dell'Inghilterra 

alla comunità europea. Il risultato non 
è dubbio: i conservatori, favorevoli, 
sono la maggioranza, i laburisti, con
trari, la minoranza. In più, per forza
re la mano ai laburisti, il primo mini
stro Heath ha deciso il « libero voto», 
senza disciplina di gruppo, che con
sente ai deputati di votare « secondo 
coscienza ». Il governo perderà una 
quarantina di voti, i conservatori della 
destra nostalgica raccolti attorno a 
Enoch Powell, ma ne può acquistare 
60-80 fra i laburisti seguaci di Roy 
Jenkins, l'erede del revisionismo anti
socialista di Gaitskell, attualmente vi
ce-leader del Labour Party. Ci vorran
no poi altri 18 mesi perché possano es
sere approvate dal parlamento le leggi 
che debbono uniformare la legislazione 
britannica a quella comunitaria: i la
buristi e i ribelli del partito Tory 
sono decisi a combattere passo a passo, 
fino all'ultimo, con le astuzie del rego
lamento e la battaglia degli emenda
menti, la « scelta storica » dell'Inghil
terra, la rinuncia al « gran largo » e 
l'approdo in Europa. 

E' all'interno di questa cornice este
riore che si consoliderà nei prossimi 
mesi un mutamento di grande impor
tanza della vita politica inglese: la ra
dicalizzazione agli estremi, l'accentmt
zione a destra dei conservatori e a si
nistra dei laburisti, la fine della « po
litica del consenso » formulata da 
Johnson e ostinatamente applicata da 
Wilson durante i sei anni di governo 
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laburista. Johnson, in realtà, non aveva 
fatto altro che dare una definizione ac
cessibile alla pratica politica empiri
camente applicata in Inghilterra già 
durante gli anni Cinquanta, il co
sidetto butskellismo, d:i Butler, il con
servatore liberale fondatore del bow 
group, e da Gaitskell, che cercò inu
tilmente di far abolire dalla costituzio
ne del Labour Party la clausola 4, 
sulla nazionalizzazione dei principali 
mezzi di produzione e di scambio. Al
le elezioni del '59, la convergenza era 
tale che non era più possibile discer
nere una alternativa nei programmi dei 
due partiti. La svolta, di cui abbiamo 
visto una prima ratifica ai congressi 
di Brigthon, dei laburisti prima e dei 
conservatori subito dopo, nella prima 
quindicina del mese, è iniziata con la 
vittoria Tory alle ultime elezioni. Il 
ritorno di Heath alla politica conser
vatrice dell'anteguerra - il free /or 
ali, il « liberismo » economico, ac
compagnato alla politica estera tradi
zionale, nostalgica del passato imperia
le, più rigida ma più autonoma - co
sì come il fallimento di Wilson e del
la sua ricerca del consenso nazionale 
sono ambedue i frutti dello stesso pro
cesso: la crisi mondiale del sistema 
di produzione capitalistico apertosi su
bito dopo la fase ciclica di più alta 
espansione. 

Proprio nel periodo di massima in
fluenza in Europa (con le contamina
zioni che si conoscono nei paesi del-
1 'est) della teorizzazione neo-capitali
stica del trionfo consumistico e tecno-

cratico, dominatore delle contraddizio
ni interne, comincia allora la fase di
scendente del ciclo, e la manifestazio
ne esplosiva e bicipite della crisi. Gli 
aspetti morali, della sovrastruttura 
sono quelli che dapprima concentra~ 
no l'attenzione: le rivolte dei ghetti 
neri negli Stati Uniti, il dirompere del-
1~. conte~tazione studentesca ovunque, 
l 10suffic1enza palese delle istituzioni 
tradizionali. Ma è proprio l'Inghilter
ra, con la crisi della sterlina del no
vembre '67, che suona il primo cam
panello d'allarme della crisi economi
co-monetaria che oggi batte il suo pie
no. Il paese che « non ha i:rovato il 
suo ruolo», come diceva Dean Ache
~on, . dopo aver liquidato l'impero, è 
11 primo a subire le conseguenze della 
nuova distribuzione dei ruoli nel pro
cesso produttivo mondiale gradatamen
te intervenuto negli anni 50-60. Il 
« consenso » di Wilson è travolto dal 
crollo della « tecnocrazia trionfante •. 

Il ritorno a una politica Tory tra
dizionale di destra è imposto dalla di
slocazione dei centri produttivi mon
diali, dalla creazione di aree economi
che antagoniste degli Stati Uniti -
l'Europa, il Giappone - e dalla ne
cessità di scegliere, per la city e i ceti 
imprenditoriali britannici, la propria 
collocazione. E' la spinta di questi ul
timi che spiega l'iniziale scelta euro
pea del Wilson governativo e l'assolu
ta determinazione del governo Heath 
a portare l'Inghilterra nel mercato 
comune. La Gran Bretagna non può 
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ritrovare un suo posto e un suo ruo
lo che in Europa: il sogno di una fun
zione autonoma è svanito di fronte 
alla realtà economica mondiale. L'uni
<a alternativa reale essendo l'area ame
ricana, la scelta era obbligata: fra lo 
essere schiacciati dal colosso statuni
tense e la prospettiva di esercitare un 
ruolo di primo piano in Europa, la 
classe dirigente inglese non poteva non 
scegliere l'alternativa europea. L'ele
mento condizionante dell'intera poli
tica estera britannica dcl dopoguerra, 
« le relazioni speciali » con gli S.U., 
veniva cosl travolto: da Heath a Dou
glas Home, tutti i dirigenti tories han
no sottolineato, al congresso di Brigh
ton, l'autonomia dell'Europa fra i due 
super-grandi, S.U. e URSS. 

Bisogna guardarsi dai facili paralle
lismi, specie di fronte a una realtà 
cosl particolare e isolana come quella 
inglese. Colpisce però, ed è in ogni 
modo un elemento di riflessione, che 
la fase di riflusso politico a destra, 

.che la Francia e l'Italia conoscono at-
tualmente, abbia avuto in Inghilterra 
(anche in Germania il dato è analogo) 
un decorso assai più rapido. La vit
toria elettorale dei conservatori, l'an
no passato, la racchiude interamente, 
con la congiunzione dei due elementi 
che la preparano: il rigurgito razzista 
ed enofobo della destra tory espressa 
da Enoch Powell, il fallimento del cen
tro-s1mstra wilsoniano, irrimediabil
mente in ritardo rispetto ai nuovi pro
blemi, interni e internazionali. La vit
toria tory era da una parte il segno del 
riflusso a destra, ma anche il prodromo 
della radicalizzazione ai due poli della 
lotta politica inglese immediatamente 
successiva. Se si esaminano i risultati 
~elle elezioni locali e di quelle suplet
tive che hanno avuto luogo negli ulti
mi 15 mesi, e in più si aggiungono 
i rilevamenti demoscopici effettuati re
golarmente, non si sfugge alla conclu
sione che il riflusso a destra si è già 
esaurito (i conservatori perdono rego
larmente dai sei ai dieci punti in per
centuale rispetto alle elezioni politi
che), e che la radicalizzazione agli 
estremi continua, a netto vantaggio dei 
laburisti . Non è un fatto nuovo della 
politica inglese, dalla prima guerra 
mondiale in poi. Ciò che è assolutamen
te nuovo ed originale è che a questa 
radicalizzazione delle masse, stimolata 
dal fallimento di Wilson e dalle conse
guenze immediate della politica econo
mica di Heath - la chiusura dei 
quattro cantieri navali del Clyde, tut
t'ora occupati, dopo quasi tre mesi, 
dagli operai, il milione e trecentomila 
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disoccupati di oggi - ha avuto per la 
prima volta nella storia del movi
mento laburista un ·corrispettivo im
mediato all'interno dcl partito. 

Nel composito equilibrio di fot7.e 
che è la « federazione » laburista, la 
sinistra è sempre stata dominata dalla 
direzione moderata. «Una volta, ha 
detto Michael Foot di Tribune, era
vamo la minoranza. Ora siamo noi la 
maggioranza. Dobbiamo abituarci. An
che loro {i moderati, ndr) debbono abi
tuarsi». Il congresso di Brighton lo 
ha confermato in modo inequivocabile: 
la critica alla gestione wilsoniana del 
potere è stata radicale. « Mai più, ha 
assicurato Jenkins a nome dell'esecu
tivo, si ripeteranno gli errori del '67· 
'69 », quando Wilson cercò di im
porre {applaudito dalla destra e in Ita
lia da La Malfa) quella politica dei 
redditi, cioè di controllo dei salari e 
di limitazione della libertà contrattuale 
delle Trade Unions, che portò il movi
mento laburista all'orlo della scissio
ne. D'ora in avanti, non vi potrà più 
essere un gruppo parlamentare o un 
governo laburista che impone le sue 
scelte politiche al resto del movimento: 
le Trade Unions dominate a sinistra dai 
« terribili gemelli », come li chiama 
la stampa moderata, il sindacato dei 
trasporti di Jack Jones ( un milione e 
mezzo di iscritti) e quello metallurgi
co di Hugh Scanlon (un milione) han
no avuto il riconoscimento di interlo
cutori a parte intera nella definizione 
della politica economica dei laburisti. 
L'accento programmatico del documen
to approvato a Brighton ( « strategia 
economica, crescita, disoccupazione »), 
è di nuovo sulle nazionalizzazioni -
ne sono indicate 14 - e sul settore 
pubblica dell'economia, mentre si so
stituisce per la prima volta alla « re
ligione dello sviluppo produttivo » la 
nozione dello sviluppo equilibrato, che 
previlegia nettamente la spesa pubbli
ca e le attrezzature sociali impiegando 
lo strumento della « democrazia in
dustriale », cioè del controllo operaio. 
L'idolo precedente dello sviluppo tec
nologico è divenuto « il male da esor
cizzare, contro il quale bisogna scate
nare il popolo » ( Wedgwood Bcnn, ex 
mjnistro della tecnologia di Wilson, e 
in prospettiva probabile suo successo
re alla leadership del partito ). 

Lo spostamento a sinistra dei labu
risti, oltre alle ragioni più generali cui 
si è accennato, discende da due cause 
ben specifiche. La prima è la modi
fica interna avvenuta nelle Trade 
Unions. Dopo un processo travagliato 
e aspro, protrattosi per oltre dieci an-

ni, la struttura democratica dal basso 
ha finito per imporsi su quella buro
cratica dall'alto. Gli shop-stewards, i 
delegati di reparto, di catena, di offi
cina, eletti democraticamente, hanno 
vinto la loro battaglia contro le vecchie 
strutture sclerotizzate delle Trade 
Unions. Sono loro, è questa democra
zia dal basso che spiega e dà forza allo 
spostamento a sinistra dei maggiori 
sindacati. Dei 6 milioni e 245 mila 
iscritti al partito laburista, 5 milioni 
e 5 30 mila lo sono per il tramite del
le Unions, che raccolgono le quote di 
adesione al partito assieme a quelle 
sindacali con trattenute, riconosciute 
e legalizzate di fatto, sulle buste-paga 
degli operai. Con le Trade Unions, 
cioè con gli otto decimi degli iscritti 
a sinistra, il partito laburista non può 
non spostarsi corrispondentemente, 
tanto più che le organizzazioni locali 
del partito ( 6 7 4 mila iscritti) sono 
sempre state il punto di forza della 
sinistra. La seconda ragione dello spo
stamento è racchiusa nel carattere del
la battaglia politica fondamentale che 
ha dominato la scena politica inglese 
nell'ultimo anno, dentro il partito e 
nel paese. Essere pro o contro il mer
cato comune voleva e vuol dire essere 
pro o contro l'individualità britannica, 
essere i tutori o i distruttori della tra
dizione e del costume britannici, di 
quella « peculiarità di essere inglesi » 
che è profondamente radicata nella 
mentalità britannica, in tutte le classi 
sociali. 

Schierandosi contro l'adesione alla 
comunità, il partito laburista non è 
stato soltanto condotto, dalla sinistra 
sindacale e da Tribune, a compie
re « una scelta di classe »: il MEC è 
una organizzazione che profitta solo 
ai grandi interessi capitalistici. Ma ha 
sventolato - mai la sinistra lo ave
va potuto fare finora - un vessillo 
nazionalista, tipico della destra e del 
moderatismo prima dominante. Il pro
cesso che ha portato a questa vittoria 
della sinistra non è un processo linea
re, privo di contraddizioni. La maggio
re e più macroscopica è, indubbiamen
te, quella di aver subordinato il dibat
tito sull'Europa all'imperativo priori
tario di battere i conservatori, senza 
cos1 vedere tutte le implicazioni inter
nazionali del problema, anzitutto la 
funzione che la comunità europea può 
assolvere oggi nella contestazione del
la supremazia americana sull'occidente 
e nella nuova distribuzione delle carte, 
economiche e politiche, che è in corso 
nel mondo. 

G. F. • 



vietnam del sud 

Tempi duri 

lfi~ntoccio 
di Renzo Foa 

L 
album dei visitatori americani nel 
palazzo di Thieu è stato arricchito 
qualche giorno fa da una nuova fir

ma, quella di Ronald Reagan, inviato da 
Nixon in diverse capitali asiatiche per 
spiegare con l'autorevolezza di un can
didato alla vice presidenza (dovrebbe 
sostituire Agnew l'anno prossimo) che 
Washigton non abbandonerà i suoi al
leati e che continuerà a prestar fede ai 
suoi impegni, nonostante la trattativa con 
Pechino. Per avvalorare ulteriormente 
questi intenti e smentire chi dice che si 
tratta solo di parole, il governatore della 
California ha dovuto far ricorso ai suoi 
sorrisi holliwoodianl, a lunghe e virgolet
tate citazioni di Nixon ed è stato anche 
costretto a svolgere il ruolo di postino, 
un postino di alto rango. A Thieu infatti 
ha consegnato un lungo messaggio di 
felicitazioni firmato personalmente dal pre
sidente degli Stati Uniti, il quale - a dire 
il vero un po' In sordina - ha voluto 
complimentarsi con Il suo collega di 
Saigon per il successa riportato Il 3 ot
tobre scorso, quando si è fatto rieleggere 
con il 94,3 per cento del voti, .. un po' 
meno di Ouvaller e un po' meglio di 
Franco "• come ha osservato Jean La
couture. 

Sancito cosi il suo ingresso nel pan
theon dei dittatori, Van Thleu deve aver 
letto il messaggio di Nixon con un occhio 
puntato su Washington, da dove In quei 
giorni Kisslnger si apprestava a partire 
per Pechino, e con un orecchio rivolto 
a Parigi, dove Il nuovo delegato america
no Porter aveva appena finito di dire che 
.. i comunisti non sono più In condizione 
d'imporre il loro punto di vista •, senza 
ovviamente menzionare le sette proposte 
che la signora Thi Binh aveva formulato 
all'inizio del luglio scorso e che sono 
ancora in attesa di risposta. E deve an
che aver ripetuto al suo illustre ospite 
lo slogan che ha caratterizzato la sua 
campagna elettorale: con un milione di 
sudvietnamiti in armi ed i cacciabombar
dieri di Washington libererò il paese en
tro il '72 e renderò sicure le frontiere. Un 
simile proposito ricorda molto le assi
curazioni che furono date da Johnson 
e da Westmoreland fino al '68 e denota 
una grande fiducia sia per quello che 
riguarda la stabilità della situazione in
terna sia per quanto concerne la conti
nuazione dell'incondizionato appoggio 
americano. Non c'è dubbio che si tratti 
di una fiducia sostanzialmente ingiustifi
cata dal momento che a Saigon come 
a Washington sono molti a giurare che 
Thieu non sarà più presidente alla fine 
del '72. E questo perché molte delle con
dizioni della sua sopravvivenza politica 
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sono venute in parte a mancare ed in al
tra parte sono in pericolo, nonostante la 
apparente immobilità della situazione. 

Al potere dalla primavera del '65, la 
attuale presidente saigonese sta ora vi
vendo una parabola simile a quella di 
Oiem, grazie soprattutto ad un'incapacità 
personale di tener legate le forze oli
garchiche che hanno costituito per anni 
il puntello interno dell'intervento ameri
cano o che, con un atteggiamento di 
neutralità, lo hanno oggettivamente favo
rito. Questa crisi è esplosa con Il falli
mento dell'avventura nel Laos meridiona
le, nel febbraio scorso, che ha fatto crol
lare - e questo soprattutto a Washing
ton oltre che a Saigon - le ultime spe
ran~e sulla possibilità di una vittoria mi
litare rivelando nello stesso tempo l'inca
pacità dell'esercito sudvietnamita a reg
gere il confronto con l'avversario, nono
stante il voluminoso appoggio dell'avia
zione americana. Era ormai solo la spe
ranza in un successo a tener cementate 
le diverse forze dell'amministrazione sai
gonese tanto che la rissa fra Thleu e Ky 
è esplosa poco dopo In un'equlvoca lotta 
di potere i cui fili partivano dall'amba
sciata americana che rispecchiava l'!n
certezza di Nixon sulla strada da seguire 
dopo la sconfitta: o tenerne conto e pro
spettare una diversa politica o procedere 
ad una nuova escalation, con Il grosso 
e duplice rischio di portare alle estreme 
conseguenze il fallimento dell'ag~ressione, 
rimettendo in moto quella spirale che 
Johnson aveva fermato pagando di per
sona, e quindi di riaprire un fronte inter
no sopito, ma pronto ad esplodere. 

Infatti il confronto fra Thieu .. e Ky -
che ha costituito l'elemento p1u appari
sce;ite della crisi che ha coinvo_lto e sta 
coinvolgendo a Saigon personalità come 
Minh e forze sociali e politiche come. le 
gerarchie cattoliche, i grup~i b~ddlst1 e 
i centri intellettuali delle università, oltre 
alle associazioni degli ex combattenti 
non è stato inizialmente che Il riflesso 
della lacerazione avvenuta a Washington, 
di cui il caso della pubblicazione del 
dossier McNamara è stato l'episodio più 
clamoroso. E solo con l'approssimarsi 
della scadenza elettorale questo confron
to ha assunto un profilo strettamente In
terno mostrando caratteristiche che ora 
poss~no sembrare autonome dai giochi 
piuttosto grossolani dell'ambasciata ame
ricana soprattutto per ciò che ha riguar
dato I~ candidature di Minh e di Ky. Ta
le autonomia non si è solo rivelata nella 
d sponibilità d~ll'ex vi~e presidente a 
trattative con I avversano, ma anche ed 
in modo molto più esplicito nella cresci
ta del movimento anti americano, grazie 
soprattutto ai gruppi studenteschi che non 
sembrano disdegnare azioni di guerriglia 
urbana contro beni umani e materiali 
statunitensi. Senza sopravvalutare questo 
elemento bisogna che si tenga presente 
che il Vietnam del Sud è un paese in 
guerra e che questa guerra non è stata 
attenuata dal conflitto cambogiano e che 
Il fragile equilibrio grazie al quale si è 
arrivati ad un'apparente attenuazione del
lo scontro militare può essere modificato 
dal Grp il giorno in cui Washington de
cida di chiudere ogni prospettiva di trat
tativa. Senza scomodare la battaglia nel 
Laos meridionale dell'inverno scorso, va
le la pena ricordare a questo proposito 
che scontri di vasta ampiezza sono av
venuti di recente in zone che gli ame
ricani consideravano .. pacificate ... come 
nel delta del Mekong o nelle immediate 

viclnaze della capitale e che i confini del
le zone In cui l'effettivo esercizio del 
potere è detenuto dai saigonesi sono 
mollo labili. 

Una situazione militare come questa, 
che non è felice ed in cui i successi tem
poranei sono enormente sproporzionati 
ai mezzi impiegati ed a cui va ad aggiun
gersi Il sempre più ristretto margine in 
cui opera il regime cambogiano, la cui 
guerra viene essenzialmente condotta da
gli uomini di Thieu e dall'aviazione di 
Washington, deve avere ingigantito agli 
occhi degli americani i pericoli rappre
sentati dall'autonomia di alcune delle for
ze che una volta appartenevano al fron
te dell'ollgarchia sudvietnamita, e nello 
stesso tempo deve essere stato l'elemen
to decisivo ad indurre Nixon a sostenere 
fino In fondo Thieu per non perdere una 
pedina che è momentaneamente essen
ziale nella trattativa più ampia cui il go
verno di Washington ambisce ed a cui i 
cinesi stessi non sembrano contrari. E' 
infatti la solldità dell'attuale presidente 
di Saigon, garantita solo dalla prosecu
zione della presenza americana, ad im
pedire che forze nazionaliste, presenti 
nell'esarcito sudvietnamita, che settori 
neutralisti o più genericamente pacifisti, 
espressione anche di gerarchie cattoli
che che per anni hanno svolto un ruolo di 
violento oltranzismo, e che i gruppi più 
decisamente antiamericani, ma non legati 
al Grp, possano in un futuro anche bre
ve togliere al governo degli Stati Uniti il 
diritto di guidare la trattativa, o al limi
te modificare in modo radicale il senso 
del negoziato. 

In questa luce è anche comprensibile 
come Washington non abbia ancora dato 
una risposta ai sette punti della signora 
Binh· se dovesse accettare il principio di 
un nuovo governo a Saigon e quello del-
1& fissazione di una data per il ritiro del
le truppe, è chiaro che conferirebbe espli
citamente un ruolo di primaria importan
za a tutti coloro che vogliono rovesciare 
Thleu e si troverebbe in una posizione su
bordinata e non più di guida. Ma se do
vesse respingere questi due principi di 
fondo la lotta che esploderebbe a Saigon 
potrebbe assumere le proporzioni di un 
conflitto nel conflitto. D'altra parte la 
stessa attuale situazione è difficilmente 
sostenibile per molti mesi ancora; da qui 
ìl serrare dei tempi per la convocazione 
di una nuova conferenza delle grandi po
tenze, serrare dei tempi che si esprime 
soprattutto nell'atteggiamento di Porter a 
Parigi, dilatorio e ostruzionistico nello 
stesso tempo. E da qui anche la diffiden
za con cui Thieu, il cui potere di con
trattazione nei confronti degli Stati Uniti 
si è ridotto praticamente a zero, guarda 
alla prosecuzione del dialogo tra Nixon 
e Mao : la sedia su cui s'appoggia ha già 
perso tre gambe e se il Grp ed Hanoi 
dovessero ricevere da Pechino e da Mo
sca adeguate garanzie su una conferen
za allargata anche la quarta si spezze
rebbe, poiché l'attuale presidente saigo
nese diventerebbe in una fase avanzata 
della trattativa un grosso handicap alle 
stesse manovre di Washington per non 
perdere definitivamente e completamente 
le sue posizioni nel Sud Vietnam. 

• 
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smrkovsky 
e il regime 

Un abete 
nel 
deserto 
di Angiolo Bandlnelll 

I 1 26 e 27 novembre si svolgeran
no in Cecoslovacchia le elezioni 

pe1 il rinnovo della Assemblea Fede
rale e degli organi di amministrazione 
regionali e comunali. Nell'attuale si
tuazione di sconforto e di scoraggia
mento di qualsiasi forma di opposizio
ne organizzata clandestina, questa tor
nata elettorale dovrebbe rappresenta
re, per Husak e l'attuale direzione del 
partito comunista cecoslovacco, un 
punto di arrivo se non tranquillo al
meno scontato. Tutto è stato previ
sto per dare all'avvenimento il tono 
e le proporzioni di un plebiscito di 
consensi. Le elezioni sono state fissa
te per un pomeriggio ed una mattinata 
di giornate lavorative, le schede reca
no, peggiorando persino la legge elet
torale del periodo novotniano (quando 
esse concedevano la facoltà di una mo
derata scelta, tra due candidature) un 
solo nome. In più, sembra che le com
missioni elettorali abbiano già ricevu
to precise disposizioni circa le per
centuali di voti che dovranno attribui
re a ciascuno dei candidati «eletti». 

Tutte queste precauzioni, tuttavia, 
non lasciano ancora la classe politica 
completamente tranquilla. Nonostan
te le proibizioni e le vessazioni (la 
lapide con il nome è stata rimossa) la 
tomba di J an Palach è meta ogni gior
no di pelJegrinaggi silenziosi e impre
vedibili, ed è sempre coperta, lette
ralmente, da una coltre di fiori freschi, 
mentre un pezzetto di cartone legato 
con lo spago, con il nome del giovane 
suicida, appena emerge dall'omaggio 
floreale. Circolano di mano in mano 
i volantini del « Movimento socialista 
dei cittadini cecoslovacchi » che invi
tano alla astensione: « La mancata par
tecipazione alle elezioni costituisce la 
più aperta manifestazione di condanna 
dell'attuale politica... Se d~cidete di 
recarvi alle urne, ricordate che le ele
zioni sono segrete... Fate rispettare 
una tale norma indipendentemente dal 
fatto che voi abbiate o no intenzione 

32 

di cancellare i nomi; è in gioco il ri
spetto dei diritti dei cittadini.. Si può 
allegare alla busta contenente la sche
da cancellata un foglio contenente i 
nomi dei propri candidati o un motto ... 
" gennaio sì, agosto no " ». 

Ma è stato sopratutto un fatto ina
spettato che ha provocato costerna
zione tra i burocrati del nuovo corso 
stalinista. Quando, il 24 settembre 
scorso, il « Rudé Pràvo » pubblicò un 
feroce attacco contro Josef Smrkovsky 
per la pubblicazione della famosa in
tervista a « Vie Nuove », il giornale, 
la Norma Rossa ufficiale del partito, 
un organo di stampa non letto se non 
da pochi, andò letteralmente a ruba e 
scomparve in poche ore dalle edicole. 
Il significato di tale interesse fu im
mediatamente chiaro a tutti. Attraver
so l'attacco, i cittadini cercavano di 
decifrare quale messaggio il popolare 
« uomo dell'abete » (la radice del co
gnome Smrkovsky significa appunto 
« abete ») avesse affidato alla atten
zione mondiale. Bloccare i pacchi di 
« Giorni-Vie Nuove » al loro arrivo 
alla agenzia di distribuzione ( « Giorni
Vie Nuove » è, da un pezzo, l'unico 
settimanale italiano ammesso dalla cen
sura), vietarne per rappresaglia l'ulte
riore distribuzione fu, a quel punto, 
una misura perfettamente inutile. Ci si 
domandò se non sarebbe stato meglio 
ignorare l'avvenimento, comportarsi 
come ci s: era comportati in occasione 
della morte di Lucacks, quando l'an
nuncio era stato contenuto in esatta
mente quattro righe, nelle quali, ac
canto al nome dello scomparso erano 
ricordate solamente le date della na
scita e della morte, ignorare, insomma 
l'avvenimento. 

Eppure, l'articolo di Jiri Dolezal 
già tradiva la preoccupazione che l'eco 
dell'intervista avrebbe potuto filtrare 
nel paese, proprio in funzione « pree
lettorale ». Forse per questo, esso era 
tutto centrato sopra il tentativo di 
screditare l'ex presidente del parlamen
to cecoslovacco, presentandolo come il 
politico ambiguo ( « era chiamato l'uo
mo " dai due volti " ») che aveva sem
pre tenuto atteggiamenti non chiari 
e si era mosso su due binari certo, per 
ambizione di potere e smodato de
siderio di pubblicità ( « non può abi
tuarsi al fatto di essere ormai indiffe
rente alla maggior parte della popola
zione »). Naturalmente, l'articolista del 
« Rudé Pràvo » accreditava anche la 
tesi che tutta la faccenda fosse il risul
t~to di una manovra internazionale, par
tita « da una rivista italiana, "Giorni
Vie Nuove"», ma sotto sotto preparata 
per dare modo agli Springer e « alle 

emittenti di Monaco» di parlare male 
dell'attuale governo cecoslovacco. Nes
sun accenno, ovviamente, al fatto 
che Smrkovsky aveva inviato la sua 
intervista alla stampa comunista e solo 
in un secondo tempo, e a malincuore, 
aveva accettato che fosse pubblicata 
dal settimanale che invece poi corag
giosamente l'ha lanciata. Tutto era buo
no, in quel momento, per gettare an
cora più fango sopra l' « ex funziona
rio » che pure godeva e gode di « una 
pensione » e di « cure come ogni altro 
cittadino», e nella cui «vita privata» 
« nessuno interferisce ». Si guardasse
ro insomma, i cecoslovacchi, dal met
tere in atto una qualsiasi campagna 
elettorale sulla scia e nel tono di que
sta intervista, magari una semplice 
azione dimostrativa come quella del 
Natale '68, quando, mentre era in cor
so una manovra, poi riuscita, di de
fenestramento dell'allora presidente 
del Parlamento, Praga si trovò im
provvisamente fiorita di alberi di 
abete .. 

Sarà necessario, prima delle elezioni 
e nonostante la moderazione che il 
« Rudé Pràvo » attribuisce all'attuale 
regime ( « il governo e il partito han
no risolto la rottura con quelli che si 
sono coperti di colpe indiscutibili in 
modo umano e civile, con i mezzi po
litici ... ») un ulteriore giro di vite 
contro l'isolato (e gravemente mala
to) Smrkovsky? La stampa interna
zionale ha riferito voci di gravi prov
vedimenti. Per ora, esse vanno smen
tite. Smrkovsky vive ancora nella sua 
casa, nel quartiere residenziale dove 
ha sempre abitato. Nel corso degli in
terrogatori che ha sublto dopo l'inter
vista ha sempre risposto con fermezza 
e dignità, negando ogni addebito. Ma 
già l'articolo del « Rudé Pràvo » fa 
apparire come concessione il manteni
mento dell'alloggio e della pensione. 
Basterebbe la revoca di questi, privi
legi o diritti è difficile dirlo nello sta
to di anarchia legale che praticamente 
è stato instaurato nel paese, per met
terlo in difficoltà; chi ospiterebbe il 
rinnegato e reietto? Ma forse è più 
giusto domandarci, conoscendo appe
na la biografia di questo tenace e or
goglioso resistente, di questo scampa
to a precedenti galere: basterebbe que
sto a metterlo in difficoltà? 

• 



Rapporto 
dalla 
Grecia 
di Glancesare Flesca 

La Grecia dei colonnelli sta per diventare una realtà cc istituzionale », una perpetua fonte di 
rimorso per le democrazie europee? Quali possibilità ha il regime di assestarsi, con quali 
sostegni internazionali? L'opposizione ha la forza per affrontarlo in campo aperto? Sono 
queste alcune delle domande più urgenti dopo gli ultimi avvenimenti nel mediterraneo. Ten
ta di darvi una risposta questo "reportage", di cui pubblichiamo la prima parte: esso è 
frutto di una serie di colloqui avuti ad Atene con esponenti dell'opposizione e della Resi
stenza, le cui considerazioni vengono fuse in un quadro d'assieme che risulta molto pre
occupante. Per ovvie ragioni di sicurezza, le fonti non vengono citate neanche in forma ano
nima; ma il loro pensiero è stato rigorosamente rispettato. - ...-""": 

~ 

D i ritorno da Atene, ottobre - Sulle 
banchine del Pireo o lungo le 

strette strade di PJakha, ai piedi del-
1' Acropoli, è la festa della coesistenza. 
Sbarcati dalle loro austere motonavi 
da crociera, turisti russi, bulgari, ru
meni, si incrociano e si sorridono con 
variopinte comitive yankee, partorite 
dagli inclusive tours della Pan Ame
rican. La patria del socialismo come 
quella della democrazia sono lontane, 
quasi dimenticate in questa che può 
sembrare davvero terra di nessuno. 

Ma la Grecia è davvero « terra di 
nessuno», come qualcuno si ostina a 
credere da tempo? Siamo davvero al
la vigilia di un giro di valzer che po
trebbe portare i colonnelli a ripercor
rere la strada intrapresa da Nasser do
po J3andung? O non è invece immi
nente una svolta in senso « democra-
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tico », che servirebbe soltanto a inca
stonare in maniera più solida e digni
tosa nel quadro dell'Alleanza atlanti
ca e del « mondo libero » un paese 
provvisoriamente restituito a un lar
vale regime parlamentare? 

Gli osservatori internazionali aspet
tano, scrivono che « la situazione è in 
movimento». Chi invece non nutre 
troppe speranze in proposito, sono i 
greci. Che restino muti nei caffè di 
Sintagma a osservare il flusso turi
stico, quest'anno più vivace che mai, 
o che gridino alla prima occasione la 
loro ansia di libertà, com'è accaduto 
ai funerali di Seferis, essi hanno co
munque smesso di credere nella « com
ponente estera » della loro liberazione, 
hanno scoperto di essere soli. E' una 
lezione appresa nelle pieghe della pau
ra, nell'angoscia dell'impotenza; e se 

tutto sommato restano, come gli ate
niesi di Tucidide, « nella sventura 
aperci alla speranza », non è più al 
gioco diplomatico delle grandi poten
ze che guardano con fiducia, ma ca
somai alle proprie forze o a un rivol
gimento globale dell'assetto mediter
raneo. 

L'ultima doccia fredda è venuta da 
Spiro Agnew. Il vice-presidente ame
ricano ha promesso ai colonnelli una 
fornitura di Phantom, scavalcando an
cora una volta le decisioni del Con
gresso, ed ha ribadito un'amicizia « in
condizionata». Le sue parole, e gli im
pegni assunti, sembrano mettere la pa
rola « fine » a un capitolo che pareva 
aperto ai più imprevedibili sviluppi: 
quello 101z1atosi ai primi di agosto 
con la decisione del Congresso ameri-

-+ 
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cano di sospendere le forniture mili
tari alla Grecia. 

Si era parlato, allora, di un « ulti
matum » americano ai dittatori, s'era 
creduto davvero che le relazioni fra 
Washington e Atene fossero sul pun
to di incrinarsi definitivamente. I co
lonnelli andavano in giro a proclamare 
che « tutto l'oro del mobdo » non sa
rebbe bastato a fargli cambiare di po
litica, e qualche giornale « indipenden
te » si era spinto fino a condanna
re la « dottrina Brezhnev » del con
gresso statunitense. Poi è bastato il 
« rimpasto » deciso da Papadopulos 
per riportare le cose all'andazzo di 
sempre: alla fine di settembre gli eser
citi alleati sono corsi in Grecia per le 
manovre « Hellenic express »', alla fi
ne di ottobre la normalizzazione è co
sa fatta. Unica ombra, nel futuro dei 
colonnelli, il breve viaggio dell'amba
sciatore americano a Parigi, per incon
trarsi con l'ex dittatore Karamanlis, 
l'uomo che da più parti viene indicato 
come la possibile 1llternativa « demo
cratica » suggerita dagli Usa all'attuale 
regime. 

Il tiranno è garanzia 

Ma Papadopulos non .teme ipote
si Jel genere. Trasformatosi ormai, do
po la « crisi di governo » di fine ago
sto, in monarca assoluto, il suo intui
to politico gli dice che mai, salvo ino
pinanti rivolgimenti interni, Washing
ton Io lascerà cadere per sostìtuirlo 
con un qualche fedelissimo dell'ancien 
règime. I liberals del Congresso con
tinuino pure a commuoversi per la 
sorte degli oppositori torturati, gli 
esiliati insistano pure nelle loro pe
tizioni e nelle loro denunce, il Diparti
mento d1 Stato faccia ancora mostra 
di battersi per una maggiore « libera
lizzazione» del regime: tutto questo 
è aria fritta. Sia Papadopulos che 
Taska, l'ambasciatore statunitense ad 
Atene, sanno perfettamente che il gio
co si è spinto ormai troppo avanti per
ché possa venire fermato con un im
provviso colpo di freno. Una caduta 
del regime attuale non potrebbe es
sere senza serie conseguenze per gli 
interessi statunitensi nella regione, dal 
momento che il popolo greco non po
trebbe dimenticare in pochi mesi un 
sentimento an~i-americano ra:dicatosi 
profondamente in questi quattro anni; 
e nessun governo potrebbe offrire agli 
S.U. quelle garanzie di alleanza incon-
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dizionata di cui Washington ha certa
mente bisogno. 

.Certo, a Nixon e ai suoi consiglie
ri non spiacerebbe che la dittatura ate
niese si presentasse agli occhi del 
mondo con un volto più umano, non 
foss'altro che per tacitare gli opposi
tori; ma non c'è bisogno dei sugge
rimenti di Taska p~r rendersi conto 
che allo stato attuale delle cose i co
lonnelli rischierebbero troppo ad al
lentare la spirale repressiva, che si 
potrebbe aprire un processo a catena 
non più governabile. 

Tutto liscio, dunque, fra Washing
ton e Atene? In Grecia l'impressione 
è che i contrasti, se oi sono, non ri
guardano la natura del regime, ma piut
tosto problemi strategici su cui i co
lonnelli hanno vedute del tutto parti
colari. Subito dopo le decisioni del 
Congresso, il governo annunciò una 
ritorsione che poteva sembrare sol
tanto dispettosa: la sospensione dei la
vori per la costruzione di una « Casa 
di riposo del marinaio americano » a 
Creta. Dietro l'etichetta umanitaria, 
quasi gerontofila, si nasconde in real
tà una grossa base aereo-navale che gli 
Stati Uniti stanno per mettere in pie
di nell'isola mediterranea, a poca di
stanza dalla Libia d i Gheddafi. 

A Creta esistono già due grosse 
basi militari alleate, ma si tratta di 
base soggette allo statuto Nato che al
l'articolo 6 impedisce, com'è noto, 
interventi diretti in Medio-Oriente. 
Ora gli americani hanno sempre te
nuto in scarsa considerazione questo 
divieto, ma l'accresciuta presenza so
vietica nel Mediterraneo, e certi segni 
di insofferenza fra i paesi del Patto 
atlantico, suggeriscono adesso una de
finizione anche formale della questio
ne. Ecco perché hanno chiesto ai co
lonnelli la concessione di basi rego
lari a Creta, un'idea che Atene accetta 
solo con riluttanza, dal momento che 
su questa strada essa rischia di com
promettere le ottime relazioni con il 
mondo arabo, come avrebbe fatto . ca- · 
pire a chiare lettere il ministro de
gli Esteri egiziano Riad nella sua re
cente visita in Grecia. 

Nell'ambito di questa diversa valu
tazione sull'uso strategico del territo
rio va riportato un altro contrasto in
sorto negli ultimi tempi fra la Nato e 
l'esercito greco: quello relativo all'ae
roporto di Limnòs, una base di re
cente costruzione sulla costa orientale 
della Tessaglia, che i greci sono inten
zionati ad usare in esclusiva come 
« deterrente » verso la vicina Turchia. 

E c'è infine il problema di Cipro. Le 
intenzioni americane riguardo l'isola 

sono ormai evidenti: rilancio del pia
no Acheson, per la « doppia sparti
zione » (o doppia enosis, che è lo 
stesso) del territorio fra Grecia e 
Turchia. Su questa prospettiva non 
tutta la giunta è concorde: c'è chi te
me, e a ragione, che concessioni terri
toriali alla Turchia sarebbero difficil
mente spiegabili all'opinione pubblica, 
che si attende da un governo «ultra
nazionalista » un atteggiamento ben 
più rigido sull'unico problema nazio
nale che ai greci stia ancora a cuore. 
(E' l'argomento usato da Makarios 
nella sua ultima visita ad Atene). 

Tutti questi elementi di « frizione » 
fra Stati Uniti e Grecia non bastano 
a far ritenere imminente un mutamen
to dell'atteggiamento di Washington. 
Nè bastano a rendere credibile la te
si, che circola da molto tempo, sulle 
impazienze dei « giovani ufficiali », 
orientati verso un maggior rigore ri
voluzionario all'interno e verso una 
politica estera « aperta » all'Est. 

I soliti tenenti (( . '. rossi 

Intanto non s1 capisce come mai 
Papadopulos, che è riuscito a emar
ginare nel giro di due anni alti ufficiali 
e ammiragli di dubbia fedeltà, soppor-

, ti l'esistenza di una sètta minoritaria, 
facilmente individuabile e, anzi, favo
risca la propagazione delle sue idee 
all'esterno (non c'è giornale ateniese 
che non parli liberamente delle diver
se « correnti » in seno all'esercito). 
C'è da credere che l'esistenza di un 
tale gruppo, vera o presunta che sia, 
faccia troppo comodo al dittatore; si 
può anzi dire che verosimilmente i 
giovani ufficiali sono la carta dell'im
broglio nel complesso gioco da barac
cone che Papadopulos imbastisce con 
i russi e con gli americani: a questi ul
timi fa intendere che ogni dèfaillance 
nel loro aiuto politico e militare po
trebbe aprire la strada a un'evoluzione 
in senso « nasseriano » del regime; e 
quanto ai primi, la possibilità di un 
diverso indirizzo di politica estera è 
alibi sufficiente per giustificare la be
nevola neutralità, e gli ottimi com
merci, verso l'attuale regime. 

Nessuno, però, ritiene possibile una 
« svolta » di questo tipo. Non solo 
mancano i presupposti d'ordine poli
tico-ideologico, non solo sono diver
se le condizioni storiche che giustifi
cherebbero una evoluzione del genere, 
ma soprattutto non si vede in che 
modo la Grecia, tradizionalmente di-



pendente dalle economie occidentali, 
e oggi addirittura colonizzatll ~t 90 per 
cento da capitali euro-americani, po
trebbe sopravvivere a un mutamento 
delle alleanze consolidate. 

E del resto pare difficile che i « gio
vani ufficiali», ammesso davvero che 
esistano, possano attaccare " da sini
stra " la politica estera della giunta. 
Mai come in questo periodo, e giudizio 
concorde degli osservatori, i rapporti 
fra la Grecia e i paesi dell'est europeo 
filano lisci: in questi giorni s'è inse
diato ad Atene l'ambasciatore albane
se, sancendo cosl la fine di uno status
quo che vedeva, almeno formalmente, 
Grecia e Albania ancora in guerra; il 
primo viaggio all'estero di Papado
pulos sarà in Romania, le relazioni 
con la Bulgaria sono ottime. I tecni
ci sovietici e quelli della Germania 
orientale hanno recentemente messo 
a punto un sistema di elettrificazione e 
di sfruttamento della torba nelle re
gioni montagnose dell'Epiro, e presto 
cominceranno i lavori di costruzione 
degli impianti; gli scambi commerciali 
con la Jugoslavia si sono moltiplicati , 
fino a raggiungere un volume quasi 
quadruplo rispetto al '66 . 

La realpolitik del blocco orientale 
ha del resto una giustificazione, anche 
in termini logici: perché combattere 
un regime che costituisce un notevole 
elemento di turbativa all'interno del
!' Alleanza atlantica? E per quale al
ternativa? Un governo « parlamenta
re » non sarebbe certo meno filo-ame
ricano, nè, probabilmente, si mostre
rebbe più tenero verso i comunisti al
l'interno. Non dimentichiamo che Ma
kronisos non è stata inventata dai mi· 
litari, i quali hanno fatto scrivere su 
uno dei loro giornali, Eleftheròs Co
smos, che la radio del Pc in esilio ha 
torto a far paragoni fra Grecia e Su
dan, dal momento che mai i colon
nelli si sono sognati di impiccare o di 
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massacrare qualche oppositore di si
nistra. 

Quanto alla natura fascista del re
gime, questo - sembrano dire i so
vietici - è un problema morale. Del 
resto i colonnelli non hanno mai am
messo di esser fascisti, Pattakòs lo ha 
ripetuto a chiare lettere in un discorso 
pronunciato un mese fa a Creta, e lo 
ripetono anche i fascisti veri, quelli 
dell'organizzazione di Plevris, ormai 
cacciati dal governo ( Ladàs è stato 
spedito a governare la Tessaglia) e 
ridotti al rango di organizzatori del-
1' Almì, la gioventù scoutistico-balille
sca del regime. 

Non è perciò azzardato sostenere 
che i colonnelli, dal punto di vista in
ternazionale, possono considerarsi con 
le spalle al sicuro. Oltre tutto, stan~o 
svolgendo egregiamente quella funzio
ne di « ponte » occidentale verso il 
mondo africano che Washington gli 
aveva assegnato tre anni fa, dopo che le 
chances di Israele si erano notevol
mente compromesse. 

Il piccolo N asser 

Come si spiega allora il « rimpasto » 
deciso da Papadopulos? Certamen
te il dittatore ha tenuto conto dell'esi
genza di « demilitarizzare ,. il governo 
avanzata più volte dagli americani. E 
certamente una delle preoccupazioni 
principali , che l'hanno indotto alla 
« crisi guidata ,. è stata quella di raf. 
forzare il suo potere personale. Da 
questo punto di vista, come si diceva, 
Papadopulos è senz'altro vincente. 

Subito dop0 il rimpasto, un giorna· 
lista francese è andato a far visita a 
Pattakòs, nel cui studio troneggiano 
due grandi ritratti di Costantino e 
consonè e una piccola foto di Papado
pulos. « E se fra un anno l'ordine di 

grandezza dei quadri fosse invertito? », 
ha chiesto il giornalista al colonnel
lo, che a quanto sembra continua im
perterrito nelle sue ispezioni da ca
serma in ogni angolo del paese (e 
questo sembra bastare ampiamente al
le sue aspirazioni intellettuali). Pat
takòs si è stretto nelle spalle, e ha 
risposto: «Chi può dirlo? ». 

Se è difficile prevedere l'esito di 
una questione istituzionale che va 
avanti per allusioni, ricatti indiretti 
(non c'è settimana che Estia, il quoti
diano della estrema destra, non mi
nacci un referendum contro il re « de
mocratico») e mediazioni internazio
nali, non sembra invece avventato af
fermare che il regime si avvia a trasfor
marsi in una dittatura personale dell'ex. 
colonnello del Kyp. A giudizio di chi 
l'ha conosciuto, Papadopulos, se non 
intelligente, è certamente molto fur
bo, dotato di una formidabile memo
ria, capace anche di esercitare un cer· 
to fascino personale sui suoi interlo
cutori. Un giornale dell'estrema sini
stra, Avghì, aveva scritto nel '60 che 
« fra i militari esiste un tenente co
lonnello che si fa chiamare il Piccolo 
Nasser ». Se il giudizio era politica
mente frettoloso, almeno in parte, non 
c'è dubbio che umanamente Papado
pulo.; dispone di alcune fra le capaci
tà carismatiche di un autentico ditta
tore. Certo, teme la folla e i suoi di
scorsi, pronunciati in un greco con 
qualche pretesa aulica, sono oggetto 
della più pesante ironia da parte degli 
intellettuali (il giornale Vim:i, che 
e:-;ercita un ruolo di opposizione mo
derata, titolò una sua conferenza con 
la parola « eiezione », che il dittatore 
aveva usato al posto di costruzione, 
troppo banale: il vocabolo in greco 
ha un preciso significato sessuale), co
sl come si ironizza sulla sua signora, 
un'ex segretaria del Kyp cui si attri-

-+ 
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buiscono velleità da first lruiy, o sui 
suoi rapporti col mondo armatoriale 
(Onassis gli ha ceduto la sua residen
za estiva a Sounion, una specie di ca
stello dove il colonnello si trova al
quanto spaesato). Ma nello stesso tem
po non si può non riconoscergli la ca
pacità, tutta dittatoriale, di volgere in 
suo vantaggio le situazioni più imba
razzanti. 

Cosl è stato per il « rimpasto »: da 
una parte egli ha convocato una venti
na di ex politici squalificati, seguaci 
della teoria del « ponte» di Averoff, 
promettendo loro di imbarcarli al go
verno; dall'altra ha minacciato questa 
immissione ai suoi luogotenenti per 
convincerli a levarsi dai piedi, in cam
bio dell'esclusione dal gabinetto mini
steriale dei tanto odiati politici. L'ope
razione, se è servita a rafforzare il suo 
potere personale ( Papadopulos ora 
dispone, oltre che della polizia milita
re, del corpo dei marines il cui coman
do è affidato al fratello, degli alpini, 
e delle unità blindate, anche della mag
gioranza assoluta nel nuovo governo) 
aveva comunque anche altri scopi. 

In primo luogo, il problema econo
mico. Papadopulos si è reso conto 
che la situazione del paese, anche se 
per il momento si mantiene abbastan
za florida - soprattutto per gli effet
ti degli investimenti effettuati prima 
del '67 - non può reggere a lungo in 
una condizione di boom artificioso. 
Sono queste, del resto, le conclusioni 
di uno studio dell'Ocde anche troppo 
benevolo. Ecco dunque l'eliminazione 
di una serie di ministeri (coordina
mento economico, industria, commer
cio, lavoro, marina mercantile, agri
coltura) e la loro riunificazione nel 
nuovo ministero dell'Economia nazio
nale, sottratto al troppo potente Ma
karezòs e affidato a Giorgio Pczopou
los, ex direttore dell'industria elettri
ca greca, protagonista di un grave 
scandalo (assicurava energia sottoco
sto al gruppo industriale francese Pe
chiney) e notoriamente legato a Onas
sis il quale, con l'eliminazione di Ma
karezos - giudicato vicino all'eterno 
rivale Niarchos - consegue una nuova 
vittoria personale. 

Ma non è questo, ancora, il motivo 
centrale del rimpasto. Esso scaturisce 
!;Oprattutto dall'esigenza dichiarata di 
trovare quel raccordo fra potere è 
società civile che, finora, è mancato al 
regime. Per loro stessa ammissione, i 
colonnelli sono isolati dal popolo, che 
li subisce, ma non li accetta. L'unico 
strumento di controllo sulla società di 
cui dispongono è quello poliziesco, 
poiché anche quello amministrativo 
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• Stylianos Pattakos 
non è acquisito al cento per cento al
la dittatura. Da questa situazione, che 
alla lunga può rivelarsi molto perico
losa, è nata una riforma della struttura 
centrale dello Stato, di cui il rimpasto 
governativo di agosto è solo un mo
mento. 

La « regionalizzazione » era stata 
decisa già da tre anni; ma finora Pa
padopulos non aveva trovato la forza 
per realizzarla. Adesso, invece, egli ha 
dato il via a un processo che potrebbe 
forse rivelarsi abbastanza fruttuoso per 
il regime oltre che per le sue aspirazioni· 
Accanto alla creazione dei «governa
torati » regionali, che sono stati affi
Jati a uomini di provata fede, è previ
sta la creazione di « mini-parlamen
ti » regionali, eletti sul modello del 
« mini-parlamento » nazionale creato lo 
scorso anno, cioè su base corporativa. 
Chiaro che i poteri di questi organismi 
sono puramente consultivi (una vol
ta che il parlamentino ateniese osò 
occuparsi di un eventuale aumento del
le pensioni, fu accusato di « demago
gia » da Pattakòs che ricordò brutal
mente ai « deputati » quali fossero i 
limiti del loro potere) e che, in defi
nitiva, non contano nulla e non ser
vono a nulla. Ma la dittatura, invece, 
intende servirsi di queste strutture: in 
che modo? 

I notabili e il regime 

La tattica prescelta dai colonnelli 
per crearsi una base di consenso nella 
società è abbastanza semplice, ma non 
priva di furbizia: consiste nel coinvol
gere il maggior numero possibile di 
« notabili » locali nella gestione del 
regime. Costoro potranno anche resta
re intimamente avversi alla dittatura, 
ma una volta « incast-rati » in un or
ganismo di nuova creazione difficilmen-

te potranno trasformarsi in opposito
ri, anche perché un domani democra
tico potrebbe bollarli come « collabo
razionisti ». 

Nell'ambito di questa tattica vanno 
ricondotti anche i colloqui con i « po
litici » dell'ancien régime. Il loro in
serimento al governo sembra soltanto 
rinviato, in attesa di tempi più facili; 
ma resta comunque una prospettiva 
molto concreta. E non tanto perché 
il vecchio Averoff o lo squalificatissi
mo Verdino Yannis (le cui ruberie 
nell'isola di Creta son divenute leg
gendarie) possano conferire davvero 
una patente di maggiore democraticità 
alla giunta di fronte all'opinione pub
blica internazionale, quanto perché es
si porterebbero in omaggio ai colon
nelli cospicue clientele contadine e 
montanare, il primo dall'Epiro, l'altro 
dall'isola mediterranea. 

Ove si consideri che la giunta ha 
immesso oltre 100 mila nuovi quadri 
a tutti i livelli nell'amministrazione 
dello Stato (andandoli a cercare fra 
i ratès dei concorsi pubblici del pas
sato regime, gente cui s'è detto che 
la loro bocciatura era dovuta a « favo
ritismi politici » dei papandreisti), che 
almeno cinquantamila quadri dell'eser
cito, fra ufficiali e sottufficiali, sono 
certamente dalla parte dei golpisti, si 
comprende come la tecnica del « coin
volgimento » abbia un obiettivo ben 
preciso. Quando i colonnelli potranno 
contare su quattro-cinquecento mila 
fedelissimi nel paese (un numero che 
occorre poi moltiplicare per quello dei 
familiari, una media di tre persone a 
testa) essi potranno dire di avere dav
vero una base di massa e potranno ar
rischiarsi magari a fondare il « parti
to unico » di cui da tempo si parla. 
Sarebbe, in un quadro internazionale 
che, come s'è visto, non aspetta di 
meglio, la istituzionalizzazione defini
tiva del regime, la sua trasformazione 
verso dimensioni secolari, di tipo fran
chista. 

E' un'operazione che ha qualche pos
sibilità di successo? Gli oppositori 
propendono per il no, ma la loro ri
sposta è forse inquinata da eccessivo 
ottimismo. Vedremo nel prossimo ar
ticolo di quali chances reali dispongono 
i colonnelli per sopravvivere a se stes
si e, soprattutto, se la Grecia del dis
senso e della Resistenza abbia la for
za per farli restare quel che sono stati 
finora, uno sparuto drappello di pre
coriani senza alcun seguito e senza 
nessun avvenire. 

(I, continua) Gc. F.• 



urss e paesi arabi 

Amare 
gli ingrati 
di Giampaolo Calchl Novatl 

N ella breve storia delle « relazioni speciali » fra Urss e Egitto c'è la consuetudine che il viaggio 
a Mosca dei dirigenti egiziani è una richiesta di aiuti e che il viaggio al Cairo dei dirigenti so

vietici è una richiesta di spiegazioni. I due esempi più chiari di questo gioco delle parti sono stati il 
famoso viaggio in Urss di Nasser mentre l'offensiva in profondità dei caccia israeliani era al massimo 
e il recente viaggio di Podgorny al Cairo ne] maggio scorso dopo il colpo di forza di Sadat contro 
il gruppo di Ali Sabri. A rigore, dunque, la_.missione che Sadat ha compiuto dall'l 1 al 13 ottobre 
nella capitale sovietica andrebbe interoretata come un'altra, più diretta, sollecitazione da parte dei 
dirigenti egiziani, e personalmente di Sadat, perché l'Urss faccia o.nore ai suoi obblighi di alleato: 
forse l'ultima sollecitazione prima di cambiare campo o di tentare rl1 mettere Usa e Urss di fronte 
a un fatto compiuto. Data la piega l.~1e va 1?vadenz~ dell'~rss, ma allora alme-
hanno preso dopo il maggio scorso i no 1.l tentau~o ~tari~ ~ per iscri-
rapporti fra l'Unione Sovietica e tutto versi nella direttrice dischiusa dal re-
lo schieramento dei governi arabi più cente successo antimperialista di Nas-
vicini a Mosca c'è da credere tuttavia ser dopo la prova di forza del 1956. 
che i colloqui di Mosca siano serviti Oggi inv~ è . inevitabile collegare lo 
anche a Breznev e Kossighin per chie- a~cord<;> tr1paruto al clima di frustra-
dere una« spiegazione». I due elemen- zione mdotto dalla disfatta del 1967 
ti si ritrovano puntualmente nel co- e più ancora dal logoramento impo-
municato finale. sto da Israele con il suo arrogante ri-

L'incontro di Mosca non è stato fiuto di trattare quella soluzione poli-
neppure un fatto isolato. L'l 1 otto- tica che per anni si era finto di vo-
bre Kossighin era ad attendere Sadat !ere per sistemare una volta per tutte 
nella capitale sovietica, ma era appena le relazioni con i paesi arabi vicini. 
rientrato da una visita altrettanto de- (da Bohemia) ~· certamente ai sottintesi della poli-
licata nel Maghreb, con tappe in Alge- il Marocco in questo momento parti- tlca dei singoli governi che si celano 
ria e in Marocco. Si sa che l'Urss ha in colare, a costo di rafforzare in qualche dietro la « fuga in avanti » della fede
corso un'ampia iniziativa diplomatica modo il vacillante trono di Hassan II. razione che si devono le diffidenze di 
che riguarda un po' tutti i continenti, Non è escluso del resto che - come Mosca, anche se già di per sé la fede
ma gli scambi con i paesi arabi hanno sembra di poter dedurre dall'incontro r~zione, con il suo sindacato di capi 
una loro ragione specifica. Nel mondo nel Sahara fra Boumediene e Keddhafi di Stato (capi di Stato per di più cosl 
arabo l'Urss ha concentrato i suoi - l'Algeria si sia prestata a una cauta diversi come ~adat, Keddha6 e Assad), 
sforzi migliori, più costosi e nel com- mediazione presso la Libia affinché il rappresenta p1ù una complicazione che 
plesso più riusciti: se in India o nel discusso colonnello di Tripoli attenui una semplificazione. 
Vietnam si tratta di trovare o man- i toni della sua campagna antisovietica Se si fa attenzione all'intreccio dei 
tenere una posizione valida in vista e anticomunista. rapporti fra Urss e mondo arabo, si 
della partita a tre con Stati Uniti e E' chiaro che la liquidazione della noterà che l'Urss ha affidato la sua 
'Cina, nel Medio Oriente si tratta di sinistra nasseriana in Egitto, l'involu- penetrazione a tre canali, per certi 
salvare una « base• che è stata pazien- zione della politica dello stesso Kedd- aspetti distinti e per altri legati, a tut
temente costruita in vent'anni di pro- ha6, la tragedia nel Sudan, eccetera, to scapito della chiarezza. L'Urss ha 
ve non sempre facili. Ad Algeri, forse hanno lasciato il segno nei rapporti cercato anzitutto di dare un'impronta 
non a Rabat, Kossighin, capo del go- fra arabi e sovietici. A completare il « ideologica » all'alleanza (campo dd
verno, ha voluto assicurarsi di avere divario è giunta la federazione tri- la pace, lotta antimperialista, via di 
uno sbocco alternativo nell'eventualità h sviluppo non capitalista, ecc.), ma ha 

Partita, che Mosca a mostrato fin dal-
di un deterioramento della situazione guastato tutto puntando comunque sui 
in Egitto o in Libia: proprio le fun- l'inizio di non gradire. Anche nel l957- governi (com'era inevitabile per sfug-
zioni ufficiali, a livello di governo an- 58 l'intesa sito-egiziana nacque come gire all'accusa di ingerenza negli affa
ziché di partito, di Kossighin hanno un rimedio preventivo dei «sociali- ri interni) anziché sui partiti o le 
reso meno stridente la scelta di visitare sti » arabi contro una temuta eccessi- --+ 
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fon:e più congeniali alla « rivoluzio
ne ». Poi c'è la dimensione da gran
de potenza: offrire ai paesi arabi la 
assistenza economica e politica di un 
« blocco » e chiedere in cambio le 
facilitazioni che meglio si adattano ad 
una penetrazione durevole. E' facile 
capire quali collegamenti ci siano fra 
i due momenti, perché l'aspetto più 
genuino della lotta di liberazione dei 
paesi arabi contro l'ordine coloniale 
tende a saldarsi con gli interessi antioc
cidentali di Mosca. Ed infine è suben
trata l'alleanza particolare che l'Urss 
ha stabilito con i paesi arabi nel rap
porto diretto con Israele, prima ma 
soprattutto dopo la guerra dcl 1967. 

La confusione fra i tre elementi non 
ha giovato a nessuno. Si ha l'im
pressione che la stessa Urss non sia 
aliena dall'idea oggi di tentare una 
maggiore separazione: nel Maghreb, e.d 
esempio, l'Urss può contare di avere 
un'alleanza meno soggetta alle peripe
zie del conflitto arabo-israeliano. Allo 
stesso modo l'Urss può immaginare di 
ritrovare un'udienza in Israele anche 
senza rompere con gli arabi. La crona
ca degli ultimi vent'anni rivelerebbe 
che fra Urss e arabi le convergenze -
quando ci sono state - si sono acco
modate a vie abbastanza contraddit
torie. Nel 1951 per esempio l'Urss 
ebbe modo di congratularsi con l'Egit
to (l'Egitto monarchico) per la sua 
opposizione alla proposta americana di 
costituire un patto di difesa per il 
Medio Oriente. Fra il 1953 e il 1956, 
cioè anche prima della nazionalizzazio
ne di Suez, l'Urss fu sempre dalla par
te degli arabi in tutte le grandi discus
sioni sul Medio Oriente all'Onu. Nel 
1955 Nasser diceva ancora che il co
munismo era «un pericolo», per quan
to l'aiuto dell'Urss fosse utile in con
siderazione del fatto che «l'occupa
zione effettiva degli occidentali è mol
to più pericolosa ». La stessa rottura 
con Israele dopo la breve luna di mie
le seguita alla creazione dello Stato 
ebraico avvenne in fondo (nel 1953) 
per un motivo interno. 

Tutto l'equilibrio fra motivi politi
ci, ideologici e militari è stato rimes
so in discussione dalla guerra del 1967. 
Il riferimento a Israele è diventato 
assolutamente preminente. L'Urss ba 
forse avuto la sensazione di poter dare 
alla sua presenza in Medio Oriente 
nn ancoraggio più solido di ogni altra 
forma di solidarietà (anche se per 
esempio in Egitto, a livello di massa, 
l'aiuto per la costruzione della grande 
diga di Assuan potrebbe avere più echi 
di quelli che suscita la consegna di 
Mig di dubbia utilità). Scavando ne-
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gli avvenimenti si potrebbe trovare pe
rò un principio di ripensamento. Mo
sca si accorse che gli arabi avevano l'il
lusione di ottenere di più dagli Stati 
Uniti? Mosca avverti finalmente il ri
schio di un'alleanza politico-militare 
con governi in cui montavano riserve 
mentali e propositi di origine squisi
tamente «borghese»? C'è chi ha 
ipotizzato - e l'ipotesi non va scar
tata - che i fatti sudanesi di luglio, 
quale che sia stata la responsabilità di
retta delle varie parti nei singoli passag
si, vadano presi come il segnale di uno 
spostamento della politica dell'Urss 
dall' « influenza » affidata alla buona 
volontà di governi legati al carro so
vietico dalle armi russe ad un « con
trollo » esercitato mediante un partito 
amico. 

Si capisce allora perché i rapporti 
fra arabi e Urss non potranno sfuggi
re a una revisione. Nonostante tutta 
l'ironia di chi ha accusato l'Urss di 
non proteggere i suoi uomini nei pae
si arabi, la t'eazione dell'Urss al pro
cesso del Cairo e ai massacri di Khar
tum è stata più netta di quanto non 
sembri a prima vista. Un giornale mol
to attento come il «New Middle East » 
ha fatto notare che in Occidente si era 
pensato al più ad una dichiarazione di 
« ansietà» da parte di Mosca, mentre 
l'Urss ha condannato il controcolpo di 
Nimeiri con « rabbia » e « amarezza ». 
Al di là delle parole potrebbe essere 
in corso un riassestamento più pro
fondo. Sadat intanto si è dovuto im
pegnare a Mosca a non contribuire a 
diffondere l'anticomunismo e l'anriso
vietismo nel Medio Oriente: un richia
mo per i giudici del Cairo ma anche 
per il presidente della Libia, « part
ner » di Sadat nella Unione delle re
pubbliche arabe. L'Urss inoltre si è 
presentata a Sadat dall'alto del suo 
rango di grande potenza ribadendo 
l'importanza della « copertura » che lo 
aiuto sovietico può dare all'Egitto: è 
lo stesso concetto espresso molte volte 
da Heykal, non sospetto certo di pro
pensioni pro-russe, quando scrive sul 
suo giornale che il governo egiziano 
deve sl « aprire » verso gli Stati Uniti 
perché è Washington che può convin
cere alla fine Israele a restituire i ter
ritori occupati ma deve anche preser
vare intatte le relazioni con l'Urss per
ché è Mosca che può impedire a Israe
le di tentare altre avventure nelle mo
re di un negoziato che malgrado tutto 
sarà ancora molto lungo. 

Il richiamo all'ordine di Breznev 
potrebbe tuttavia dimostrarsi altret
tanto equivoco di certe commistioni 
del passato. Se l'Urss offre armi allo 

Egitto per consolidarlo nei confronti 
di Israele non può ignorare a tempo 
illimitato l'esigenza dell'Egitto di ria
vere i territori perduti: un governo 
come quello di Sadat può rinunciare 
a tutto (e lo ha già fatto) ma non 
alla « dignità nazionale». E l'occupa
zione del Sinai offende appunto la di
gnità nazionale e la suscettibilità del
l'esercito che l'Urss cerca invece di 
placare con altre armi. Nè l'Urss può 
credere di recuperare molta parte del
l'influenza ideologica che è andata sva
nendo negli ultimi mesi, perché non 
sarà certo un po' di censura a Keddhafi 
o una sentenza mite contro Ali Sabri a 
modificare la natura di classe del regi
me di Sadat o a riattivare la rivoluzio
ne in Libia o nel Sudan, una volta ac
certato il significato storico dell'invo
luzione neo-borghese dei regimi milita
ri nazionalisti in questa fase della loro 
vicenda. A meno di non pensare a so
luzioni di ricambio (per esempio nuo
vi alleati, come l'Algeria o l'Iraq, lon
tani dal « campo di battaglia », o obiet
tivi più limitati: per esempio delle 
basi militari o persino delle forniture 
di petrolio, disinteressandosi dell'orien
tamento politico dei vari governi), 
l'Urss non può sottrarsi comunque alla 
necessità di una scelta più esplicita 
fra i diversi strumenti di una penetra
zione che va affondando in un vicolo 
cieco. 

La lettura del comunicato di Mosca 
è istruttiva anche su un altro punto, 
perché manca un riferimento diretto 
alla prospettiva della soluzione « par
ziale » per cui si batte Rogers. Potreb
be essere stata una mezza vittoria di 
Sadat. L'Urss d'altronde è ancora so
spettosa, perché dietro a Rogers può 
sempre riaffiorare K.issinger con i suoi 
vecchi e mai smentiti propositi di 
« espellere » i sovietici dal Medio 
Oriente. Non risulta però che l'Urss 
abbia convinto Sadat di .avere le chia· 
vi per riaprire il Canale di Suez o 
per liberare il Sinai. Sadat sarà tornato 
al Cairo più persuaso che mai che lt 
chiavi sono a Washington: una vofor 
di più l'Urss avrebbe allora messo a 
repentaglio la propria « credibilità » di 
grande alleato impegnandosi in una 
operazione che in realtà dovrebbe com
piere proprio la grande potenza rivale? 

G. C. N. • 

Per un errore tipografico l'ultimo nu

mero de "l'Astrolabio" con lo data del 

1 O ottobre 1971, anzichè avere in co

pertina il numero 20 ripeteva il 19. 

Ci scusiamo coi lettori. 


